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Z I O N A 
U N I V E R S A L E 

D E L L E A R T I , E D E L L E S C I E N Z E 

Seconda lettera' del noííro' 
Alfabeto 5 e della maggior 
parte degli altri * . B é la 
prima confonante, e la pri
ma' muta' | e nel pronun-
ziarla pare che raífomigli al 
belare d' una Pécora : intor-

rto' a che il Pierio ci racConta ne'fuoiGe-
foglifici che gü Egizj crprmievano' i l fuo-
tró' di quefta lettera colla figura del fud-
detto Animaíe . Vedi LETTERA , CONSO-
Sí ANTE V &C. 

* Que/F ojfervazione falla neW antico A l 
fabeto Irlandefe i dove B e la prima ed 
A la decima fettima : e nell' Alfabeto A -
biffmo , dove A e la decimaterza . V. N i -
chols,hiíE pref. p. iií. O. Flabcrt v ogyg. 
3- 30. Ludolpl* gram. iEth. p. 2. 

B alt resi é una Mi queile lettere, che gli 
O ne mal i Gramaiatícrchíamano/a^/a/ / , . im-
perciocché U labbra íono gli orgsni pna-

cipali, che s1 impiegano" nel pronunziarla . 
Eli 'ha una ñretta aífinita coiraltre lettere 
labialí 'P\ ed V , e fpeflfe voí te la ufano in 
vece della P gli Armeni , ed altri Orien-
t a l i ; comt Betrus in luogo á\ P e t r ü s a p -
fens per abfens &c. ed i Latini la ufarono 
in vece di V , come per efempio, amabk 
per amavity berna in luogo di verna ^ 8cc. 
donde é derivato quel motto d' Aurelíano 
fopra T Imperatore Bonofo , N m ' ut vivat-
natus efl y fed, ut bibat, Vedi V . 

Per pronunziare la lettera ]3 , fi ricerca 
un infero chiudimcnto, e co¿npfcílione di 
labbra , e percio puo appena f>|oíferirfi fo^ 
la nel fine d5 una- parola : ma qtraTldo, íi 
voglia pronunziarla conviene aggiungeré un* 
E , ed aprire di nuovo i: l a b b r i c o m e ; i t i 
Giob , che fuona Giobe. 

Quefta lettera parimente fepaffa peí na-
fos divenía una M 5 come s' offerva in quei-
í i c h e hanno le narici turate dai raffreddo-
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í e , o al t r imenti , quando vogliono pronun-
2iare la letrera M ; per efempio molti ma
lí , fuonanfi da effi bolti ¿a l l í . Vedi M . 

Apprtíío gli Antichi B fignificava 300 , 
cerne appare da quefto verfo 

E í B traentum per fe retiñere vicie-
tur . 

Quando era tirata una linea fopra eíía 
B , volea diré 5000: con una fpeiie d'ac-
cento di fotto, 200; ma tra i Greci, co
me puré tra gli Ebrei quefta lettera íigni-
fica fojamente 2. 

B F ne! proemio del Decretí o Senatus-
confulti degli antichi Romani fignificava ¿0-
num fatium . La B fi trova f pe fío nelle Meda-
glie per dinotare 1' época, o i 'annp. 

Plutarco ofícrva che i Macedoni cangia-
vano la ^ ín B , e pronunziavano.Z?////?/?o , 
Beronice ftec in vece di Filíppo , Feronicc & c . 
equeidiDelfi ufavano la B in luego di 11; 
come BXSBV , in vece di irttSav > tfixpov in luo-
go di vnxpov &c. Vedi P. 

I Latini diceano fuppono^ oppono, in ve
ce di JubponO) obpono, e pronunziavano 0/7-
tinuit 1 quantunque ícriveííero vbtirtuit, co
me ha ofiervato Quintiliano. Ufavano an
cora la B per F , o P H : cosí in un'antica 
inferhione mentovata dalGrutero, OBREN-
DARÍO é ufato in luogo d' OERENDARIO . 
Vedi F. &c. 

B A B I L O N 1 C H E ORE . Vedi V articolo 
ORE. 

B A C C A , coceóla, é un grano , frutto, o 
fementa prodotta da varié erbe, alberi, cd 
arbofceili, indi chiamati bacciferi ptr lacon-
fervazione^ e riproduuone della loro fpezie . 
Vedi BACCÍFERE . 

Le bacehe fono tra loro differeníi nella 
grandezza , forma, proprieta , ed ufo, fe-
condo le piante , fopra le quali nafeono. A l -
cune s1 adoprano nella Medicina , come le 
Bacche di Ginepro, quelle di Spina cervi
na &c. Altre nel tignere , come le bacche 
di Francia, o bacche gialle, &c. V<,di G I 
NEPRO &c. Vedi puré SEMENZA e SEME. 

BACCA advignone, chiamata puré Baeca-
franee fe , é il frutto d'un arbufto, da alcu-
h¡ autorr chiamato lycium 5 che viene in 
abhoadania viemo a Avignone , &c. In 
Francia . Vedi BACCA . 

La bacca fuddetta é un po'minore d'un 
grano di cece ; i l fuo color, verde, che & 
aceoíla, e inchina al giallo i d1 un fapore 
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aftringente ed amaro . E' molto ufa ta da7 
tiatori che con eífa temprano una mac-
chia di color giallo; e dai p i t to r i , che ne 
fanno un bel giaüo áureo . VediGiALLO. 

B A C C A N A L I erano una Feíia in onore di 
Bacco , celebma con grande folennita fra gli 
Antichi , particolarmente tra gli Atenieí i , i 
quali anche da eíía computavano i loro an-
n i , prima che pnncipiafl'ero le Olimpiadi. 

Ibaccanali fi chiamano anche talvoltaOr-
gia, dal Greco opyyi, furia , trafporto , per 
cagione del furore ed cntufiasmo, da cui i l 
popólo fi vedea foprafatío nel terapo dells 
loro celebrazione . Vedi ORGIA . 

Solennizzavanfi in autunao , ed ebbe-
ro la loro origine nell' Egitto ; donde , fe-
condo Diodoro, furono trasfenti in Grecia 
da Melarapo. 

La forma e la difpoílzione della íolennitk 
dipendeva in Atene da!!'Arconte , ed a prin
cipio era femplictíiima, ma a grado a gra
do vi furono iatrodotfe molte ridicole ceri-
monie, e pofeia un'infinita di diflolutezze 
talmente che i Romani, che n' cbbero ver-
gogna, gli hanno foppreííi con un decreto 
del Senato per tutta l ' Italia . 

Le Donnc aveano gran parte nella folen
nita , la quale fi dice eífsre fiata inftitui-ia a 
riguardo loro, perché avendo eífe in gran nu
mero accornpagnato Bacco alia conquifta delT 
Judie , e portando in mano i l T i r i o , cioé 
una picciola lancia coperta d' edera, e fo-
glie di vite , canrando íe fue vittorie, e trion-
fi ovunque andavano; la cenmonia fi con
t inué dopo la Dc.ficazione di Bacco fotto i l 
tttolo diBaceanali, e le Donne furono dap-
poi ftabilite Sacerdotcfíe col nome di Bac* 
cha o Bacchantei. Vedi TIRSO . 

Quede Sacerdoteífe correvano nel tempo 
della fcüivita per le contrade , e fopra le 
Montagne , coperte con peüi di Tigre , fca-
pigbate , col T i r i o in una mano, e colla 
Torcia nell' altra , urlando e gridando Ews»/ 
crufSoi, ÍVOI fiiXKXi j o puré <y líocp^g, ovvcro 
l a B « 5 C V 2 . 

Alia Fe fia fí trovavano promifeuamente 
U o m . n i , e Donne, tutti affatto ignudi, a 
riferva dell'anche, e del capo, euificopri-
vano con foglie di vi te , e parecchj grappo-
l i . Quivi frammifehiati ballavano, e falta-
vano, e con íirani gefti cantavano Inni a 
Bacco, fino a tanto che laííi e sbalorditi fi 
gettavanp a tena, come fuori di s é . 

BAC-
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B A C C E L L E T T O in archittetura é un 

piccolo rotondo ornamento , minore d' un 
aflragalo, talvolta intagliato ed arricchito 
di fogliamr, di perle, di fettuccie, di lau-
r i &c. Vedi Tab. Archit. fig. 2. e 11. fe-
condo ¡I Sig. Cierc , quando il baccelletto é 
jjcco d 'ornati , egli prende aitro nome, e 
chiamafi Corona, Vedi CORONA. 

B A C C E L L I E R E , negli Scrittori de' fecoli 
di raezzo íi trova dato tal nome a queüi , ch' 
crano íhti arrolati tra' Cavalieri, ma non era-
no molto rlcchi, o non avcano un fuíEcien-
te numero di fudJiti per portare lo íkndar-
do innan/i a loro in battagüa ; oppure fe 
crano dell'ordine de'Bannereti non aveano 
tuttavia I ' eta di fpiegare la propna bandie-
ra : ma doveano raarciare in Guerra fotto 
la bandiera d'un altro . Vedi BANNERETO. 

Camden , ed altri diffinifcono il baccellie-
te una peffona d'un grado di mczzo tra '1 
Cavaliere e lo Scudiere (cfquire) i di mi-
nor eta, e condizione del primo , ma fu-
per i o re al fecondo. Vedi CAVALIERE. 

A l t r i vogliono cht Baccelltere fia ñato un 
nome genérico di tutti i gradi ira unfem-
plice Gentiluomo e un Barone. Cosí noi 
troviamo i l Lord Ammiraglio denominaío 
baccelltere , quando egii non era né Conté 
né Barone . u Ed é da notarfi che raentre 
„ i ' Ammiraglio va per corredare un Valcel-

lo di guerra , o altro, per gli affari del 
„ Regno, s'egli é un Baccelliere •> avera per 
„ fuá paga giornaliera quattro fcellini flerli-

n i ; s'é Conté , o Barone, Ja fuá paga 
,, f-ra fecondo le fue renditc , e i l fuo grado. 

Baccelltere piü precifamente era un titolo 
confcrito ad un Giovane Cavaliere, che a-
vea fatta la fuá prima Cimpagna, e giuíia 
i l coftume nceveya i l cingoío militare. 

Baccelliere in oltre era un nome dato a 
chi avea i upe rato un altro nel fuo primo 
Torneo. 

Cavalieri Baccellieri erano anticamente co
sí chiamati , quafi bajji Cavalieri , per effer 1' 
ordine piu baíTo de'Cavalieri , e inferiore 
ai Banneretti. Vedi CAVALIERE. 

A i prefente quefti íi chiamano Equitet au-
rat i) dagli fperoni doratt che fi mettono ad 
cffi al tempo delia loro creazione . Cfde-
fta digníta era da principio data foltanto 
agli uummi m i l i t a r i , ma poi fu contenta 
ezundio alie Perfone Togate. 

La cetimonia n ' é fempliciífima: i lCan-
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didato fi mette ginocchione, i l Re lo tocca 
leggermente con una fpada nuda, e dice, 
fu Cavaliere in nome di Dio > e dopo , t* 
avanza Cavaliere. Vedi CAVALIERATO. 

Baccelliere s ufa eziandio nel fenfo delle 
Scuole per dinotare una perfona inveftitadel 
baccalaureato ) ch 'é i l primo grado nelle Ar-
t i Liberali , o nelle Scienze . Vedi GRADO, 

I I grado di Baccelliere fu prima introdot-
to nel fecolo tredicefimo da Papa Grego
rio I X , pur egli é tuttavia ignoto in Ita
lia . 

A Oxford prima che alcuno fia innalzato 
al grado di Baccelliere deW A r t i , deve avervi 
fludiato quattr 'anni; altri tre , per divenir-
ne Maefiro dell' A r t i ; e fetíe altri per co-
minciare ad eífere Baccelliere di Teología . 

A Cambridge per principiare a d e í f a - i ^ o 
celliere deW A r t i bifogna eíTervi ftato am-
raeíio quafi quattr 'anni; ed altri tre anni e 
piu , prima che fi cominci ad eííer maeñro ; 
e fette di piü ancora per d i ventar 5^^//^?" Í: 
diTeologia. Si pub cominciar ad effere BÍÍÍ-
celltere dt Legge dopo averia ftudiata fei anni . 

A Parigi perché uno foyenú Baccelliere in 
Teología, é ¿T uopo ch' egli abbia ftudiata 
cinqu anni la Fiiofofia, e la T e o l o g í a , e 
foftenuco un efame nella Sorbona . —Ibac~ 
cellieri in legge canónica fono ammeíTi dopo 
tre anni di üudio , e dopo aver foftenuto 
un efame fecondo le formalita, 

Un baccelliere di Medicina deveavereñudia-
ta due anni ia Medicina, eífere (lato quattr' 
anni Maefiro dell' Art i neü 'Univer f i ta , ed 
aver íolknuto un efame. Dopo di c h e é i n -
veítito colla pelliccia per eííer lieenziato. 

Neli'univerfita di Parigi avanti la fonda-
zione della Cattedra di Teología , quell i , 
che 1' aveano iludíala per fei anni , erano 
ammedi a lar i l loro corfo, donde furono chia-
mati baccalarii curfores; e ñecome v' erano 
due corí i , i l primo impiegato neilofpiega-
re la Bibbia per tre anni di feguíto ; i l fe
condo ntlio fpiegare il Maeftro delle fenten-
ze per un anno ; cosí quelli , ch'erano im-
piegaíi nel corfo della Bibbia, fi chiamava-
no baccalarii bibiici : e quelli ch'erano arri-
vati alie Sentenze , bacjcalarii fententiarii , 

Finalmente quelli , che aveanfatti tut t i i 
due corfi , erano chiamati baccalarii formati. 

Prefentemente baccelliere formato denota 
una perfona, che ha prefo il gradoregolar-
mente, dopo i l dovuto corfodegli í iudj, ed 

efer-
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«fcrci/j,, Üabiliti dagli ftatuti ; all'oppofto' 
del baccelliere curfore. ch' é ammeíTo per via 
di grazia, o per Diploma. 

Ño i troviamo ancora cbe vien fattamen-
zione de5 baccellreri della Chiefa , baccallarit 
Jícclcfta . 11 Vefcovo co' fuoi Canonici e bac-
cellieri , cum concilio & confenfu cmnium ca-
nonicorum fuorum v & baccalariorum . 

Rara é quella parola , la cui origine fia-
tanto controverfa fra i C r i t i c i , quanto que-
fía di baccelliere , baccallarius p o baccalanreus ; 

i due differenti fenfi della parola, cioé let-
terario, e militare fopraccennati, hanno cia-
fcheduno i loro panigiani, ognuno de'qua-
Ji foíliene eíTer i l primitivo fenfo i ! fuo , e 
ne cava 1'etimología a fuo genio. I I primo^ 
fenfo é difcfo dal Martinio che diriva la voce 
dal Latino baccalaurea, quafi Bacca laurea de 
natus ; alludendo alTantico coftume di coro
nare i Poeti coir alloro, baccis lauri r come 
lo fu del Petrarca in Roma neí 1341. L ' A l -
ciato, e i l Vives fono della ñeífa opinione v 
Renano all' oppofto é di parere che derivi da 
Baeulus o bacillus r bañone y poiché da prin
cipio , dic' cg l i , fí metteva loro in mano un 
baüone , come un fímbolo della loro auto-
l i t a , dell5 aver terminati i loro ffudj, e del-
fa liberta, nella quale erano rimeffi . Cosí 
gli antichi Gladiator! aveano un baífoneda
to ad efll come un congedo , che Orazio 
chiama ruáe d o n a t u s M a Spelman rifiuta 
queñ 'opinione , perché n o n v ' é prova , che 
la cerimonia di porre un baftone in mano 
fofle. ufatamal nella creazione de' Baccellieri . 

Tra quelli che pretendono i Baccellieri 
mil i tar i eífere ftati i primi i i l i t u i t i , uno é 
Cujazioj i l qyale cava quefta parola da 
eeítariusp ch1 era una* fpezie di:Cavalleria ár
ticamente moho ftlraata . DuGange la de
duce da baccallaria-) cioé una fpezie di Si-
gnoria, che confiñe in varj pezzi di t é r ra , 
ognuno de5 quali contiene 12 jugeri ( ü ya-
gero é quanto lavorercbbcno due Buoi in 
un giorno ).: I Padroni de' quai baccalarj erar 
no chiamati Baccellieri, 

Finalmente Cafeneuve , ed Altalerra dedu-
cono i l vocabolo di baccelliere da baeulus o 
hacillusy baftone, in riguardo ai giovani Ga-
val ier i , che s' efercitano tra di loro a com
ba t te re •co' baüotii . 

B A C C H E T T A di tve gambe é un ordi-
g»o> compofto di tre gambe di legno fatto 
ma alcune piegature, onde fi ferra tutto in-
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fieme, e fi prende neí mezzo per piü agevo-
larne i l trafporto , comunemente ha nella 
fommiia una Palla. L'ufo di queíF ordigno 
é di foílenere ed aíTeftare irtromenti per T 
Aftronomia, agrimenfura, Sic» Vedi PALLA » 

BACCHETTA di Germania nella fortifíca-
zione &c. é una mifura di 12 piedi ufatada-
gl ' Ingegneri Olandcíl * e Tedcfchi &c. Ve
di MlSURA PlEDE, DECEMPEDA . 

BACCHETTA, virget, é una verga , o fia 
una rama lunga , e fot t i le , ovvero un ba
ftone . Vedi Verga v BASTONEv 

Bacchetta s'ufa ancora- per una mifura 
di térra di 16 piedi , e mezzo , appunto co
me la Pertica. Vedi PÉRTIGA-

B A C C H I O tra' Poeti Latini é una fpezie 
di piede comporto di tre fillabe : la prima 
delle quali é breve , e le due ultime fono 

lunghe : come egcllas . Vedi PIEDE , e 
VERSO . 

I I Bacchio é tutto oppofto al dattilo, e pren
de i l nome da Bacco, perché frequentemente 
era ufato negl 'Inni compofti in di luionoreo 
Era anche dagli antichi denomínalo, cenotrius, 
tripodiur , faltant , e da?Greei ña&aiiSoí 
JD/CW. 111. p.475. Vedi DATTILO» 

BAGCIFERE Piante fono quelle che-
portan bacche , cioé un frutto coperto di! 
una fottil membran a, nelía quale é conte-
n uta una polpa , che fi fa mórbida e mol-
ie o umida , quand 'é matura , e inchiude' 
i l femé dentro la fuá íbftanza. Vedi PIAN--
TA t &Co 

Gl i alberi bacciferi fi dividono dal Sig. 
Ray in 4. fpezie ; cioé quelli che portano 
una bacca a cá l ice , o nuda; i l fiore ed i l 
cálice cadendo ambedue infierne, elafcian-
do nuda e mera la bacca- come i l faifa-
fras, &.c. 

2. Quelli cKe hanno un frutíb nudo' e 
monopyreneo cioé contenente in sé fola-
roente un femé ; cerne i ' arbutus ,» i l tere
binto , i l lentifco &c. 

5.. Quelli che hanno un nudo frutto r 
ma polypyrenco , cioé contenente due o 
piu oífetti o femi: come- i l jasminum, e ' f 
liguflrum &c. 

4. Quelü che hanno i l frutto compofto^ 
di piíi acini , o rotonde pallottoline ferra-
te e ftrette infierne , come un1 grappolo , 
tra i quali contanfi 1'uva marina, i l rubus: 
vulgaris , i ! rubus idseus , ed i l rubus mi

no 2: 
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ñor fruítu cceruleo . Vedi PIANTA C AL-
BERO . 

B A C I L L I , o baculi , fono i n Medicina 
eerlc componzioni di figura cilindrica , íi-
mi l i ad un baftoíicino ; cosí chiamati dal 
latino bacuhí , bajione. Vedi TROCISCI. 

B A C I N I d'una bilancia fono due pezzi 
di rame , o d'altra materia attaccati aü' 
eftremita d'una corda j Tuno per fortene-
re i l pefo , i 'aUro la cofa , che fi pefa . 
Vedi BILANCIA. 

B A C I N O , PELVIS, preflb gli Anatomi-
ci é una cavita sferica a guifa d1 un imbuto 
fituata fra gli anterior! ventricoli del cervel-
i o , che difeende dalla fuá bafe, e termina 
in punta alia ghiandola pituitaria . Vedi 
CERVELLO-

Formafi dalla pía Madre, e riceve ia pi
tuita che deriva dal Cervelio, e paífa per 
la ghiandola pituitaria, e di laportafi nel-
!e vene. Vedi PITUITARIA. 

Vien chiaraato altresi Pelvi , o hacim 
quella capacita, ch'é formatadagli-ofTi I l j , e 
dall'oífo Sacro, e che contiene la vefeica ori
naría , la matrice, e g l ' In te í l in i . V / P E L V I . 

BACINO, o piano appreífo gli fpecchiaj. 
Cofturo adoprano varíe fpezie di bacini, o 
p i a t t i , di rame, di ferro &c. e di forme 
diverfe; alcuni pií i , altri meno profondi , 
fecondo i l foco de' vetri da foffrcgarO . I n 
que ib bacini fi formano i vetri conveffi , fic-
comc i concavi fi forraano per mezzo d'alcune 
sferc, o palle. Tedi SOFFREGAMENTÓ . 

I vetrí in due maniere fi lavorano nt ba-
eini. Nella prima fi raccomanda il ¿^/«o al
io ftipite di un' afficeüa, ed i l vetro ( attaccato 
col cemento a un manico di legno ) fi prefen-
ía e tiene fermo colla man dritta dentro i l 
bacino , in tanto che dal piede del bacino 
vien dato i l moto a propofito. Nella fecon-
da i l bacino é attacato ad un zocco , e S 
da moto al vetro col fuo manico di legno. 

I Bacini movibili fono affai piccoli , 
eífi di raro eccedono cinque , o fei oncie 
di d iámet ro ; gli altri fono piu larghi, ed 
hanno qualche volta piu di dieci piedi di 
diámetro. 

popo che i l vetro é flato fofFregato nel 
hacino, viene lifeiato bene con graífo , e 
fmeriglio; e polito prima con tá r ta ro , in
di perfezionato con carta attaccata con ce
mento al fondo del hacino. Vedi VETRO, 
LENTE, SPECCHIO. 
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BACINO , OTEGLIA t ra i Cappeüaj fi é una 

cenca, o un recipiente largo , e rotondo , per 
ordinario di ferro , poüa fopra un Fornello , in 
cui la materia del Cappcllo prende lafor ma» 

Hanno puré i Cappellaj bacini , o te-
glie per gii orli d e ' C a p p e l ü , comunemente 
di piombo, che hanno nel mezzo un' aper
tura di fufficieníe diámetro per farvi paíTarc 
la piti larga forma. Vedi CAPPELLO, 

.BACINO é anche ufato in varié occafiont 
per un ferbatojo d1 acqua: come \\ bacino d* 
uno fpicchio d' acqua , o d' una fontana ; i l 
bacino d' un Porto , d' un Bagno & c . , e queíl* 
ultimo da Vitruvio fu chiamato labmm • 
Vedi FONTANA . 

BACINO, é parlmenti ufato per dinota-
re un cantiere. Vedi CANTIERE . 

BAGOLO , o BACCHETTA DIVINATO-
;RIA , o virgula divina, é una rama bifor-
cata a güila d ' u n a Y , tagliata da un noc-
ciuolo , o avellana ; mediante la quale íi 
pretende che fi feoprano fotterra mime re , 
forgenti &c. Vedi MINIERA SCC 

I I modo, e método difervirfene é queflot 
la perfona che porta la bacchetta , va pian 
piano fopra i l luogo, ov1 ella íofpetta che v i 
fieno delle mintere, o forgenti ; fe gli «f-
ñuvi ch' efalano dai metail i , o ivapon che 
vengono traraandati dall' acqua , fono af-
forbiti dal legno, onde inumidito íi pieghi, 
egii é i l contraíTegno d' una feoperta . 

N o i non troviamo che íiaftata fatta men-
zione di quelia bacchetta da veruno pri
ma delT undécimo fecolo : ra a dappoi fe o'é 
fatto un ufo frequente ; furono percib i n -
ventati molci bellifilnii nomi , eífendo fta-
ta da alcuni nominata f^^^ á ' j l ronne , da 
altri Caducea &c,. 

Alcuni conteadono la verija del fatto , 
e negano che cib fia poíílbile ; altri con-
vinti da un gran numero d'efperimenti al
legad in fuo favore , cercano di fpiegar 
cib con ragioni naturali, 

I Corpuícoli , dicono quefli A u t o r i , cV 
efeono dalle forgenti , o minerali , entran
do nella bacchetta, ladeterminano a piegar-
fi per renderla parallela alie linee verticali 
che gli effluvj deferivono neir ufcire. 

I n fatti le particelle minerali, o acquofe 
fi fuppone che (ieno tramandate mediante i l 
calor fotterraneo, o le fermentazioni che íi 
fanno nelle vifeere della Terra . Ora la ver
ga eífendo d' un legno lieve , e porofo , d^ 
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S B A G 
fácilmente adlto ad eííc particole, le qua-
l i puré fono molió f o t t i l i ; gli effiuvj dun-
que rirofpinti da qnell i , che l i feguono, e 
comprtfíi nello fteíío tempo dall' atmosfe
ra , che gravita fopra di loro , fono sfor-
zati ad entrare net piccoli interftizj tra le 
fibre del legno, e con tale sforzo l 'obbli-
gano a piegaríi perpendicolarmente, e a di
venir paralello alie piceole colonne , che 
formano que' vapori nell'ufeire. 

BACULE , (aitaleno ) , in fortificaxione 
é una ípezie di porta levatoja , o faraci-
nefea fatía a guifa di un trabocchetto con 
un contrappefo, e forte ñuta da due grandi 
colonne di legno. Ordinariamente fi fadi-
nanii al corpo di guardia , che s' avanza 
preífo alia porta. 

B A C U L I . Vedi BACILLT. 
B A C U L O M E T R 1 A é l ' Arte di mi fu-

rare linee acccíTibili ed inacceffibiii col mez-
zo di baftoni, o bacchette. 

BACULUS D I V I N A T O R I U S , o vir
gula divina é un ramo di Nocciuoio , for-
cuto, che s'ufa per difeoprire le miniere, 
le forgeoti , &c . Vedi BACOLO DIVINA-
TORIO . 

B A G N O é un termine Italiano che fi-
gnifica lo fteífo , che la voce latina bal-
neum . Egli é pero in Turchia un no me 
genérale delle prigioni, dove ftanno íerra-
t i gli fchiavi, effendovi Tufo di tenere de' 
bagni in codefte prigioni. 

BAGNO , balneum , é altresi una parola di 
grand' ufo tra i Chimici ; e generalmente 
fignifica un vafo d'acqua in en i fe ne met 
te un ai tro, che ricerca un calor piu gen-
tile che non ha i l fuoco naturale . Vedi 
CALORE . 

BAGNO ancora fi é un cómodo ferbato-
]o d' acqua , per quelli che vogüono la-
varf i , o tuffarfi dentro, o fia per rimedio, 
o fia per piacere . Vedi ACQUA . 

I bagni fono o naturali , o artifiziaU . I 
bagni naturali fono altresi o caldi, ofreddi. 

í bagni caldi ch i ama t i T herma dagli An-
tichi traggono ia loro origine parte dalla me-
feoianza di particelle fulfuree, in tanto che 
1'acqua paífa pe' fuoi canali fotterranei, o 
piu toño in tanto che s' infinua peí letti , 
e per le miniere del folfo &c. e parte dai 
fumi e vapori ch'efalano per i pori della 
Ter ra , dove v i é i l zolfo , o puro, o im
puro , come nei carboni , nell' ambra &e, 
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Quantunque nei bagni caldiffimí v i fono 
parimente mefcolate delle particelle di fer
r o , d'aliume , di Ni t ro , e d'altri corpí 
mineral i , clje loro danno un guflo acido 
aílringente. 

I pnneipali caldi in Inghilterra fo
no quelU preífo ¿VelU ntrlla Provincia di 
Sommerfet; e qucgli altri a Buxton ed a 
Matlok nclla Provincia di Derby . Queíl ' 
ultimo é anzi tepido, che caldo. 

Nella Cuta di Bath vi fono quattro ba
gni calds ; uno triangolare, chiamato crofs 
bath, bagno croce , da una ctoce che una 
volta v'era nei rae/zo d 'e í fo, i l cui calo
re é p¡u gentiie degli a l t r i , perché ha me-
no forgenti. 

I I fecondo fi chiama the hot bath, i l ba
gno caldo, i l quale per l'addietro era af-
fai piíi caldo, quand'egli non era si gran
de, come lo é al prelente . Gl i altti due 
fono chiamati bagni del Re , e della Re
gina : the K ings baths , e Queeris bathi : 
divifi folamente da una muraglia. L ' u l t i 
mo non ha forgente , ma riceve V acqua 
dal bagno del Re , ch' é quadrato feífanía 
piedi in circa, ed ha nei mezzo parecchie 
forgenti calde, che rendono la falubre fuá 
qualita piu attiva . Giafcheduno d' eífi éfor-
nuo di una tromba per dar T acqua agii 
smmalati dove abbifogna . 

L'acque abbondano d'un folio minerale ; 
fono calde, d'un colore quafi turchmo, di 
un fapor forte, e tramandano de1 fottili va
por i . Queíle non paffano per i l corpo , co
me moltiffime aftre aeque minerali; avve-
gnaché íe vi fi aggiungadel fale, eífe pur-
gano incontanente: fopra i l fedimento fan-
no un limo ñero , che fi adopera ne' do
lor i per empiaftro; ed é piu confacevole ad 
alcuni dell' acque fieífe ; una fimile depofí-
zionc fanno nei diílillarle , e nient 'al tro. 

I I Dottor Aftendoff troub gi i l lo il colore 
del fale cavato dai bagni caldi, e dai bagni 
del Re i e blanco quello del bagno triango
lare; dond'egli conclude che quefto ha piít 
di n i t ro , e d'aliume, di quello che aT)bia 
i l bagno piu caldo, i l qual é piu copiofodi 
folfo; ed ancora fi trova che i l bagno trian' 
golare diíferra i nervi oíirutti , per lo che 
parrebbe , che abbondaífe moho d' aliu
me : egli ha un fapore piu afpro degli altri , 
e penetra piu nelle mani . I I bagno trian
golare logora I ' argento , e tut t i gli al

t r i 
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t r i logorano i l ferro , mu neffuno i l ra-
rne. 

I BAGNI caldt offervafi , che accrefcono 
ful be! principio i l pefo del corpo, mapro-
muovono di poi un' abbondante trafpirazione t 
benché non si grande, come vuolc i l K e i i l , 
cbe lafa afcendere a una libbra emesia nel-
lo fpazio di un'ora. Secondo gii fperimenti 
faíti da! Sig. Martin a Buxton , ella arriva 
lolamente ai pefo di cinqu' oncie in un'ora, 
e da otto a dodici oncie in un'ora e mezza. 
Fhil . Tranf. n.407. pag. 27. 

L ' ufo di quefti Bagni é falutifero nelle 
malatíie del Capo, come neile paralifie , &c. 
nelle indifpofizioni cutanee , come nella leb-
bra, &c. nelle oüruzioni e cortipazioni dei 
Vifceri , nello fcorbuío, nella Pietra, e in 
mohiflime malatíie delle Donne , e de' fan-

1 Bagni hanno fatto molti buoni cffetíi , 
c s' ufano comunemeníe per eftremo rime 
dio ne 'malí cronici períinaci, ne'quali rie-
fcono bene , quando fono confacevoli al 
íemperamenío del Pazieníe ; ma fe lo fieno, 
o no, non fi pub faperio, fe non U prova. 

I BAGNI frrddi íurono gran tempo sban-
diíi daila Medicina, iebbene gli Antichi l i 
tenevano in grande riputazione : ma median
te i progrcífi fatti dalla Fifica colla Geome
tría , e colle Meccaniche, effi fono íornati 
in ufo: e Teta prefente pub vantar parec-
chie infigni cure faite coil'ufo di quefti 
che da lungo tempo non erano riufcite con 
molíiíTi^ie e potentiffime medicine. Si tro
va che i l bagno freddo é uno de' piíi unir 
vería!i ed innocenti rimedj, che ficno ílaíi 
per anco feoperíi . Egli é buono in moiie 
croniche indifpofizioni , ed é confiderato 
tanto íicuro , che i Medici talvolta lo pre-
ferivono in una Fíiíi incipiente, o in una 
confumazione, quando i Polmoni fono leg-

¿ermente aíFetti. 
L ' efíetto del bagno freddo non folo s' at-

tribuifee alia íorza, ch'egli ha d'aílringe-
re, e di far tremare , ma in qualche par
te al pefo deil' acqua . Poiché fuppofto ch' 
una perfona fía immerfa due piedi , e 1' 
área della fuá cute fia di quindici piedi, e-
gli foüiene un pefo d' acqua , aggiunto a 
-quello dcli'aria = 2280 Übbre . Impercioc-
che 2 , numero dei piedi cubici deil'acqua 
premente fopra un piede quadrato della Cu
te X 7 é j numero delle libbre che pefa cia-

Tcm. I I . 
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fcün piede cubico d' acqua , é i r 152 ; 
che X 15 , fuppofto numero de'piedi qua-
draíi della fuperficie del Corpo, é 2280 
libbre. In oltre 1'acqua, nel lufFarvifi , s* 
infinua nel corpo, íi frammifehia col fan-
gue, e dsluifee queflo, come tuíti gli akri 
umori . 

I principj, e i progreffi áel ¿agn@ freddo, 
e le cure con effo fat íe , fono diffufamente 
deferitte dal Sig. J. Floyer, e dal Sig. Bay-
nard in un'opera intitolata .̂y /̂DoXaffifií, o fia 
Storia del bagno freddo. 

I BAGNI artifiziali fon varj , fecondo le va
rié occafioni: alcuni acquofi , altri vaporo-
f i , altri fecchi &c, 

I BAGNI acquofi fono quelli , chefiprepa-
rano colie piante comuni , e con altre fo-
ftanze di natura emmolliente , rifolvente , 
e nervino. 

I bagni acquofi talvolta fi compongono di 
latte e d'erbe emmollienti , acqua di rofe 
&c. quando 1' ¡ndicazione fia d' umettare; 
altre volte di crufea e d'acqua , quando 1' indi-
cazionc fia fojamente di mondare i foveníe 
ancora fi fauno con una decozione di radici 
e di piante, coil'aggiungervi dell'acquavi-
te , quando i l bagno s'ufi per un gran do-
lore, o rumore &c. 

I BAGNI vaporofi fono quell i , in cui i l fu
mo o vapore di qualche decozione é rice-
vuto ful corpo per promuovere la trafpira-
zione. 

Querti fono anche chiamati da alcuni bal ' 
mea Lacónica . 

1 bagni vaporofi hno , quando i l pazien-
te non s'immerge dentro a cib ch 'é prepa-
rato nel bagno, ma folamente riceve i l va
pore fopra quelía parte del corpo , che ne 
ha bifogno, come in alcuni rnaii deil'ano , 
o della matrice, pe'quali i i pazieníe fi met-
te a federe, e riceve i l fumo di quaíche con
gruo fomento &c. 

A quefti s1 aggiunga i l Bagno > che s' ufa 
da moitiífimi per fudare, mediante il calor 
d'una camera, e col verfar loro addoífodeil' 
acqua calda, dopodiche generalmeníe fi va 
dentro di un Bagno caldo. 

I BAGNI feccbi fon quelli faífi di ceneri , 
fale, fabbia. rafchiature o riíagli di pelle, 
e fimili. Vedi SABBIA . 

Alie volíe fi da lo fieíTo nome ad un'al-
tra fpscie di Bagno fatto di carboni accefi 
o d' acquavite ardente , collocandoíi i l pa-

B zien-
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ziente in una conveniente feggetta diluía , 
per ricever i l fumo che n ' eíce e provoca 
i l fudore abbondantemente, S'avverta bene 
che i l capo ftia fuor i , e che non fia pre-
giudicata la refpirazione. 

Qucíli Bagni fono ftati trovati mol toa í -
t iv i per difcacciare le doglie vecchie , ed 
oílinate de' membri , e le indifpofizioni Ve-
ncrec; e raolte volte col loro tnczzo fi ter-
minera totalmente una cura íafciaía imper-
fetta dalla falivazione . Vedi SUDATORIO . 

BAGNI , balnca, in architettura dinotano 
una grande , c magnifica fabbrica tra gli 
ant ichi , cretta affine di bagnarfi. 

I Bagni facevano una parte degli antichi 
Ginnasj. Vedi GINNASIO , C GINNASTICA; 
fcbbcoe quefti erano frequentati piü per 
placeré, che per rimedio . 

I piu magnifici Bagni erano queili di T i 
t o , di Paolo Emil io , c di Diocleziano, de' 
quali fono tuttavia rimarte alcune rovine. 
Dicefi che in Roma v i foílcro 856 bagni 
pubblici . Fabrixio aggiugne che i l iuífo 
ccceffivo de1 Romaai in neííuna cofa com-
parve piíi vifibüe, che nei loro bagni. Sé
neca fi lagnava che i Bagni deüa Plebe fof-
fero ripieni di Trombe d' argento ; e che 
gli uomini fatti hberi calpeftaffero le gem-
me. Macrobio ci fa mtnzione di un cer-
to Sergio Grata ch' era un voluttuario, i l 
q nale a vea de' Bagni penfili ^ fofpeli in aria. 

Cavalieri del BAGNO , erano un ordine 
militare in Inghüterra , iftituito da Ric-
cardo I I . i l quale ordinb che non doveífero 
eííer piu di quattro : quantunque i l di lui 
fucceiíore Enrico I V . gli accrebbe al nume
ro di quaratna fe i . 

11 loro moto era tre in uno , e fignifi-
eava le tre virtü Teologiche . EíTi folea-
no bagnarfi , prima che ricevefiero lo fpe-
ron d' oro ; raa tal coflume fu folamente 
offervato da principio, eífsndoíi poi a po
co a poco difmefio . Nondimeno cib die-
de motivo alia denominazione di Cavalie
r i del bagno, 

L'ordine ¿¿Caval ie r i del b.Tgnov'itn. con-
ferito fultanto nella coronazione de' Re, o 
nella creazionc di un Principe di Galles o 
Duca d' Yorck . Eííi portano un nañro rof-
fo a guifa di pendaglio. 

Caradeno , ed a l t r i , dicono ch5 Enrico I V . 
re fu 1' iftitutore nel 1399 , ed in quefta oc-
cafione: eífendo quel Principe nel bagno, g l i 
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fu detto da un Cavaliere che due Vedo-
ve eran venute , per domandargli giufii-
z ia: e fuá maefia faltando fuori del bagno 
gridb ch'egli dovea preferiré 1' amminiüra-
zione della giuflizia pe' fuoi fudditi , ai 
placeré del bagno ; e cosí fu roño creati i 
Cavalieri del bagno. 

Non oftante alcuni Autori pretendono 
che 1' ordine del bagno fia fiato iüituito 
moko prima d'Enrico I V . e fin dai tera-
pi de' Saffoni. 

Per lo meno egli é certo che i l bagno 
fu ufato moho prima in Francia, nella crea-
zione de' Cavalieri; quantunque cola non v i 
foífe ordine di Cavalieri fotto codefto norae . 

L ' ordioe del bagno dopo d'eíTere fiato fop-
p re fio parecchi anni , fu ravvivato fotto i l 
Re Giorgio I . colla folenne creazione di 
un gran numero di Cavalieri . 

B A G N O M A R I A . V . BALNEUM Mar ie , 
BAGNOLENSES * , fono una Setta di 

Eretici dell' ottavo fecolo , i quali realmente 
erano Manichei, quantunque mafcheraífero 
i loro errori . Eghno rigettavano i l Tefia-
mento vecchio , e parte del nuovo \ f o llene-
vano che i l Mondo foífe eterno, ed affer-
raavano che Dio non creo 1' Anima, quan-
d o l ' h a infufa nel Corpo. 

* Dirivano i l loro mme da Bagnoh Cit-
th in Linguadocca , dove principalmen
te fi tro-va vano . 

• B A J E T T A , Golfo , in Geografía , dinota 
un piccolo golfo; ovvero un braccio del Ma-
re , che s' eítende fra la térra , piu largo nel 
mezzo di dentro , che nel fu o ingreíTo, qua
le fi chiama la bocea della Bajetta o del 
Golfo. Vedi GOLFO . 

Bajetta fignifica puré un fofiegno , o tefia d' 
uno ftagno , fatta Copra una grande akezza , 
ad oggetto di confervarvi gran copia d'acqua 
per far girare le ruóte d' una fucina, o for-
nace di un Muüno da ferro , col mezzo della. 
correóte che di Ta viene per un pafi'aggio, 
o cateratta che s' apre e fi chinde coll' impo-
fia di legno. Vedi FUCINA , FERRO, &c. 

ApprcíTo i Cacciatori, fi dice, che i cer-
v i , o i daini e caprioli to bay, ovvero be 
at bay , quando efiendo íortemente infe-
gu i t i , voltano la tefia contro i cani. Ve
di CACCI A . 

Bajetta nel coramerzio é una fpezie di 
robba ordinaria di lana , aíTai rada , avente 
un pelo longo j ora arricciato da una parte, 
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c ora no , fecondo V ufo a cui é deíli-

" ^ l i a fi lavora ¡n telajo con du« calcóle 
come la fanella. La manifattura della Ba-
jetta é molto confíderabile in Ingh.lterra, 
particolarmente ne con toro! dt Colchcrter; 
ed in Fiandra preffo Lil la , e Tournay &c. 

I n paíTato i Francefi, e gl' Italiam íi íer-
vívano delle Bajette d'Inghilu-rra ; m i uiti-
macnente gli artigiani Franceíi fi fono meffi 
ad imitarle, ed hanno erette delle manifat-
ture fue proprie , e con baon facceífo : fpe-
zialmente a N i mes, e a Montpellier &c. 

Lo trafporto delle Bafette é affai coníi-
derabile in Ifpagna, Portogallo, ed Italia . 
I I loro ufo principile é per foderare gli abi-
t i fpexialmente de'Soidati . Gi i fpecchiaj 
puré le adoprano dietro i loro vetri per pre-
fervare lo ftagno, o 1'argento vi vo i equel-
M che fanno foderi per foppanarli. 

B ^ J O N E T T A é un' arma a croce , corta, 
e larga, íatta a guifa di lancetta, che ha 
rn vece di Guardia o fia ella un manico 
cóncavo di ferro per attaccarla alia bocea 
di un mofehetto , talmente che non impe-
áifee di far fuoco , o far i l carico . 

Le Bajonttte fono di gran cómodo ai dra
gón! , ed ai fanti, dopo che hanno confa-
m i í a la polvere, e i«- paite. 

Qaefto ílrumento s? ufa anche alia Các
ela del Cigoale , o- dell' Orfo , per qual ufo 
fi fa piíi grande, che per Tufo Militare.-

BAIRÍVM * é un no me che vi en dato 
alia gran fsfta annuale de' Maomsítani . 
Vedi FESTA &c0 

* L-i parola i feritta altreá da alcum Act-
tori piu conformemente Mr Ortografía orien1' 
tale i beiracn . El ía e originalmente Tur-
chefctf) e letteralmente fvgnifica giorno fe-
flivo, o Fefta. 

I Maomettanl hanno dueS^/Viífw; 'ú grán
ete , e ü piccolo j cui Scaligero , Erpenio- , 
Rycaut, Hyde , Chardin, Bobo vio , edal-
t r i Scrittori Europei comunemente confon-
dono , dando i l nome di grande a quello 
che i Turchi chiamano piccolo j e vice-
verfa. 

I I Bairam piccolo dura tre gíorni , e in 
qutfti non fi lavora ; bensi fcambíevolmea-
te fi regalano con mohe dimoftraíioni di 
gioja. Se i l giorno dopo i l Ramaxan foífe 
nuvolofo, ficché non fi vedeffe la Luna nuo-
l a Ü fi diffierifce i l Bairam al giorno feguente , 
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ín cui principia, benché la Luna foífe tu6-
tavia ofeurata . 

Quando effi celebrano queftaFefta, dopĉ  
varié ceremonie , o piuttofto ftrane buffo* 
nerie , nella loro mofehea, finifeono con una 
folenne preghiera contro gl ' iníedeli , per la 
diftruzione de'Principi Cr i f t i an i , o perché 
s'armin un contro l ' a l t r o , oade effi po(Ta
ño avere roppor íuni ta d'eílendere cd am
pliare i Hmiti della foro legge. 

B A J Ü L U S era anticaraente un uffizialc 
nella Corte degl' Imperatori Grcci ; del qua-
Ic varj erano ,i gradi : i l gran kajulo , ch' 
era precettore dell' Imperatore r e i hajult 
femplici ch'erano fotto maeftrl. 

Quindi gl ' t ta l iani ufano la parola B¿Z/¿Í-
lus di un Regno nel medefimo fenfo , m 
cui dagl' Inglefi íi prende i l Protettore di 
un Regno . 

B A L A N I appreífo i Naturalifti fonocer-
te eferefesnze r che commemente nafeono 
ne'nicchi delle conchiglie marine piu gran-
d i . Vedi CaNCA . 

B A L A N O , balanuí r o g lam, s'ufa ta* 
lora dagl i A natomici per la rtremita del 
membro vi r i le . Vedi GHIANDA. 

Talvolta fi chiama cosi anche la clito-
ride . Vedi CLITORIDE . 

Balano fi ufa anche talvolta per una fup-
pofta. Vedi SUPPOSTA ... 

B A L A U S T I , BALAUSTIA nella Farma
cia fono i fiori del melogranaEo fiivertre, o 
maluí púnica fylveíiris \ che fono molto af-
pri alia lingua, e al palato , e molto aftrin^ 
gen t i ; e pero s'ufano aelle diarree , e al-
t r i fluffi, nell'ernie &c. 

B A L A US T R A T A in Architettura é un^ 
unione di uno o piu ordini di balaufhi, al
ta abbaílaaxa per potervi ripofar fopra col go-
m i t o , poña fopra i l T e r r a z g o o fia fulla 
parte piu alta di una fabbrica ad oggeíto d i 
llcurezza : talvolta anche forma una fe para-
xione fra una parte e un'altra, comequelle 
attorno gli A l t a r i , Battiílerj &c. 

B A L C O N A T A * in Architettura é un pog-
giuolo o uno fporto nella facciata d'una Ca
fa, o alera fabbrica , foftenuto da piUítri , o 
peduccj, e circondato d'una baíaudrata. 

* La voce viene dal Latino pal cus , o dal 
Tedefco pa\]i j trave. Covarruvias V M O -
ie che derivi da faceré ; aife" 
rendo che i balconi erano orighalmente 
pecóle tonkelle fopra le porte delle G/í-

B 2 ?ií-
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tadelle) donde venivam ghtat't i durdi 
& c . fopra i l ni mico. 

B A L D A C C H I N O * é un pezzo d 'Ar -
chitettura folie ñuto da colonne che ferve 
di corona per coprire un Al tare . 

* La voce ¿ Italiana. 
BALDACHINO , gonfalone , é una fpezie 

di tenda rotonda che viene portata alia te
ña delle proceíTioni che fanno le principali 
Chiefe di Roma in occafione di pioggia; 
egli ferve di coperto , quando non v' ab-
bia gran quantita d'accompagnamento. 

B A L E N A , m Artronomia , é una coílel-
lazione . Vedi CETUS . 

BALENA , neiia Storia naturale . Vedi 
PESCA . 

OJfo di BALENA. Vedi Osso. 
BALESTRA • é una fpezie d 'Arme . Ve-

di A RCHIBUSO . 
* La vece deriva da Arbalifta cioe Arcu-

arco con fionda , o frombolo . 
La Balejlra é comporta di un arco d'ac

elajo porto in un cannello di legno fornito 
d'una corda, e di un gril let to, o fia que! 
ferretto che toccandofi fa fcattar i l fucile, 
cd é piegato con un pezzo di ferro conge-
gnato a ta! fine. Ella ferve a giuare delle 
freccie, de'dardi & c . 

G i i antiehi aveano delle macehine gran di 
per tirar freccie, e ñ chiamavano balifi¿e* 
Vedi BALISTA • 

B A L I V A G G I O , o BAILYWICK > é i l 
territorio di un balivo; od i l luogo , den
tro cui é terminata la fuá giurisdizione . 
Vedi BALÍVO. 

B A L I V O , BAILIF* , in mi fenfo genc-
fale , dinota un minirtro dertiaato per Tani-
jninirtrazione dclla giuftizia dentro un cer-
to diflretto , chiamato balivaggio , bailí-
wick. Vedi BALIVAGGIO. 

* La parola- ft ferive in piu maniere eoú ? 
bai lé , baily, bayly, bayüf, e baillif, 
in Latino, bailivus . £ / / ' e formata dal 
Franzefe bai l i f , da bail voce antiea , 
che dinota un cufiods •> o governatore di 
un giovane, originalmente derivata dal 
Latino bajulusj che fignificava la-Jlejfa 
cofa. 

Pafquier fortiene, che i Baliví eran o ori
ginalmente una fpezie di eommiííarj v o giu-
dici deiegati, mandati nelle Provincie per 
cfaminare fe la giurtizia era , o no , bene 
diílnhuita dai con í i , giudici allora ordinarj. 
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Loyfeau, con maggiore probabilita , nTeri-
fce i ' origine de' balivi all' ufurpqzione ed 
alia trafcuraggine e dcbolezza de' gran Lor-
d i , o Signori, che avendo tirata nelle lor 
mani i ' amminirtrazion delia giuftizia, ed 
eflfendo intolleranti ed infaftiditi di querto 
pefo, lo trasferirono ai lor deputati , cui 
chiaraarono bal iv i . 

s Querti balivi a vean da prima la fopran" 
tendenza dei l 'armi, deüa giuftizia, e delle 
finanze ; ma abufandofi de! loro poíere , ne 
furono a poco a poco fpogjiati j e la mag-
gior parte della loro autorita fu trasfenta ai 
lor luogotenenti che avean da eífere uomini 
togati, o , come dísono i Francefi , h lon-
gue robe. E' vero, che in Francia, hanno 
tuttavia alcune prerogative , come fendo fti-
mat i i capi de' loro rifpettivi dirtretti j in 
ñame loro é amminirtrata ¡a giuftizia , íi 
eclebrano i contratti , ed altrí atti ed a 
lol'o é commeíTo i l comando della mil izia . 
Da quefti prefero originalmente ed i l nomo 
e i ' uñ/.io i balivi Ingle íi : imperocché fle
cóme i Francefi hanno otto Parlamcnti , 
che fono Corti fuprerae, deüe quali non íi 
da appellazionedentro i confini de'diveríi 
parlamenti, o Provincie , e nelle quali íi 
amminirtra la giuftizia per mezzo de' b a l i v i , 
o almeno de'loro luogotenenti ; cos l in ln -
ghilterra v i fono diverfe Contee , nelle 
quali la giuftizia era amminirtrata un tem-
po da un Vifconte, oSheriífo cheparimen-
l i raccogliamo eífere flato chiamato B-ali-
vo , ed i l fuo diftretto , o contea , bali
vaggio . \ 

Inol tre , le Contee erano di nuevo fud-
divife in hundredi, dentro i quali é raani-
fefto che rendevaíi la giuftizia anticamente 
da ufiziaii chiamati balivi , Ma querte corti 

hundredi fono ora come inghiotrite dalle 
Corti della Conrea , eccettuatene foltanto 
etste franchigie ( Vedi CONTEA, e HUN-
BRED ) ed i l nome s 1' ufizio di balivi é &n* 
dato in tale difprezzo, almeno coterti bali ' 
v i degli hundredi, che non fono adeíTo al-
tra cofa piíi che meri fanti o curfori e 
mandatarj dentro i loro diftreíti, per por
tare citazioni, o mandati &c. 

I balivi fono di duq fpezie , cioé balivi 
erranti, c balivi di franchigie. 

BALIVI erranti fono quelli che ílSherlffo 
deftina a girne su e giu per la Contea, per 
portare citazioni e mandad , per chiamarc 
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all ' adunanza delle cor t i , alie feífioni , alie 
affife &c, _ . 

BALIVI ¿xfranchigie, fono queiii che ven-
gono affegnati da o§ni Lord dentro i l fuo 
diftretto , p'erché W\ faccian quegli ufizj , 
che i balivi erranti fanno per t u t u l ' efte-
fa'della Con tea, alia iontana . 

V i Tono puré de' balivi del la fcrejla ed al-
tri che dirigono le cofe ecoaoraiche , che 
raccolgono &c. 

La p&vola.*bailiff ritiene ancora alcun po
co della fuá antica fignificazione ; eífendo 
appücata parimenti a1 principali magiftrati 
di diverfe C i t t a , o municipj, come Lud-
l o w , Leominñer &c. ed in oltre i l gover-
no di alcuni de' calieili del Re é commef-
fo a perfone chiamate balivi \ come i l bai-
l i f f del cañello di Dover. 

B A L I S T A * , é uno ílrumentó militare 
ufato dagli Antichi poco diffimilé dalla 
Baleflra , avvegnaché piü grande e piü for
te : s'ufa va neir aíTedio delie Ci t tk per tirar 
pietre, o talvolta dardi, e Giavellotti . Ve
di MACCHINA . 

* La parola viene ancora fcritta frecuente
mente con mappwr coerenza alia (ua eti-
mologia, baliiíta, qualche vol tabúiñra . . 
Ella Ji forma dal Greco fiaíketv j?.cere ; 
ufandofi principalmente nello fcagliare de 
dardi , e freccie j nella qual cofa dijfs-
rifce dalia catapfíita, che ufavajl fola-
mente per ¡andar pietre ; per altro era' 
no amendue piegate nella Jl&ffa maniera . 
Vedi CATAPULTA . f-

Marcei'ino deferí ve la Baiijia in tal gui-
fa j ella é un ferro rotoadb cilindrico fitto 
tra due Tavole , da CUÍ fpunta ua travi-
cello concavo qaadrato pollo a traverfo , 
o in croce, attaccato con corde, cui s1 ag-
giungono deüe v i d ; da« una parte fía 1'inge-
gnere, che mette una frece i a di legno con 
una groífa telía nella cavita del trave; cib 
h i t o due uomini piegano lo llruraenro gi
rando aíeune ruó te ; quando la cima del ca
po é tirata a i i 'u l t imo fine dells corde, ¡a 
freccia fe o cea fuori della balifla &c . 

B A L L A nel commercio dinota un carl
eo , o fia una certa quantita di mercanzia : 
come una baila di fpeziene , di hbri , di fi-
í o , SLC. 11 peío d'una baila di cottone fila-
ío é dalle trecento alie quattrocento l ibbre: 
d¡ feta cruda da uno alie quattro eentinaja: 
« cosí una baila di tela groíía , o di tela di 
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lino é di t re, tre e raezzas c quattro pez-
ze, &c. 

B A L L E S T R I N A é uno flrumento , che 
vien ufato in mare per mifurare le aitezze 
de'corpi Celcfti. Vedi ALTEZZA. 

La Balleftrina diflegnata nella Tavola del' 
la navigazione fig. 14. é compoíla d'un ba-
rtone dritto , quadrato e fegnato a gradi 
A , B , e di quattro croci, FF , E E , D D , 
C C , che vi feorrono fopra . 

La prima e la piu breve di tutte , F F , 
fi chiaraa croce di dieci , c corrifponde a 
quella parte deil'iftrumcnto in cui comin-
ciano le divifioni ai tre gradi , e fimfeo» 
no ai dieci. La feconda piu lunga EE s' ap-
pelia croce di trenta, riferendofi a quella par
te del baílone, in cui le divifioni principia-
no ai dieci gradi , e terminano ai trenta, 
chiamata [cala di trenta. La terza D D fi chia-
ma croce di fejfanta , relativa a quella parte, 
dove principiano le divifioni a 20 gradi , c 
finifeono ai 60 . L 'u l t ima , e la piü lun
ga CC chiamata croce di novanta fi riferifee 
a quella parte, dove le divifioni principia-
no a 30 gradi , e finifeono a 90. 

Ufo della Balteflrina . I I grand' ufo di 
queft'iftrumento fi é di mifurare l'altezza 
del Solé , e delle Stelle , o la diftanza di 
due fiel le : e le croci di 10, 30, (5o, 090 
debbonfi ufare fecondo che 1'altezza é mag-
giore , o minore; cioé , fe 1'altezza ¿ mi 
nore di dieci gradi , fi deve adoprare la 
croce di 10; fe piíi di dieci, ma rae no d i 
30 , fi deve ufare la croce di 30 , &c . Ve» 
di ALTITUDÍNE. 

N o t i í i , che per le aitezze maggiori di <ío 
gradi queíV ülrumento non é tanto cómodo 
come un qua irante , o un feraicircolo . Ve
di QuADRANTE. 

Per offervare uri altezza colla balleftrina, 
Applicherete reftremita piatta del baílone 
al voílro occhio, e volgerete lo fguardo ail ' 
eílremita piü alta d della croce peí centro 
del Solé , o della ftella, ed al termine piü 
baffo a all'Orizzonte . Se védete i ! Cielo in 
vece deli'orizzonte, appreíTate un poco la 
croce all'occhio , e fe védete i l mare in 
luogo dell' orizzonte , allontanate un poco 
dali'occhio la croce fie fía , e'continuate a 
rauoverla , finché veggiate efattaraente i l 
Solé , o i l centro della Stella per 1' cílre-
mi ta della croce b ; e i'orizzonte peí fon
do della medefima a, 

A I -
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Allora i gradi » ed i minufi íagliatt dair 
o r l o , o filo interiore e della crece fopra la 
paste della bacchetta relativa alia crece 
che úfate, fono appunto l ' altezza del So
l é , o della Stella. 

Se poi v i raancaíTe T altezza del Mer i 
diano , continúate la voíka oííervazione , 
finché tróvate crefeere T altezza j avviei-
nando fempre pia alT occhio lacvoce. Ve
di MERIDIANO. 

Sottraendo 1'altezza del Meridiano cosí 
írovato dai novanta gradi , avrete la di-
fíanza del Zeni t . 

Per farefattamenteFoperazione, bifogna 
far una fottrazione dell1 altezza dell' occhio 
fopra la fuperficie del Mare , cioé un mi
nuto per ciafcun piede Inglefe y per cinque 
piedi 2 f ; per 10 p iedÍ3f y per venti piedi 
5 ; per 40 piedi, 7. &c. quefti minuti fottrat-
íi dall' altezza predetta , ed aggiunti alia di-
ftanza offervata dal Zen i t , dan no la vera al
tezza, e la diñanza del medefimo. 

Per comfeere la difianza M due flelie, o 
ha di fianza della Luna da una flella colla 
JBallefirina, Applicate lo ftrumento all'oc
chio i e riguardando tutte e due 1'eftremi-
ú . a e & della croce, accoftatelo y o allon-
tanatelo dall'occhio , finché veggiate le due 
Stelle; 1' una ad un'eftremita ^ e r altra air 
altro capo della croce. 

Allora fegnati i gradi ed i minuti colla 
croce Copra la parte ch^é relativa alia cro
ce porta in ufo, ci viene data la diftanza 
delle Stelle. 

BALLO, Danza * é un leggiadro movi-
mento del Corpo artifiziofam-nte accorao-
daío alie raifure, ed al fuono d'un violi-
ao, o d'una voce. Vedi MÚSICA. 

* La voce Danza e Franzefe r Dance1 , 
ed e fórmala dal Tedefco Dantz o 
Tuntz che figmfica la- /iefj'a cofa . B'o-
ehart pretende cti ella dsrivi dalC Ará
bica voce Tanza ; e Guichart dalV E-
¿rateo y n , le quali voci tutte hanno lo 
ft€Iíü fignificato . Salmafio vuole che la 
parola Francefe daneer danzare , den-
v i dalla latina den far c , fo daré , come 
pare che lo dimofiri l" antico coflume de 
Folloni y che faltano e danzano , guan
do fodano i pannilani. 

A l cu t i diflmguooo il ballo in aria^ che 
confiíle in capriole, gambate &c. dal bal
lo, ai ierra*,.-
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Neí Carofello del Re Luigi X I I I . v'erano 

delle Danze di Cavalli. Viene attribuitaai 
Sibariti 1' invenzione di tali Danze. 

I I bailare, o danzare fu fempre in ufo preí-
íb tutte le Nazioni e colte, e barbare; av-
vegnaché alcune Thanno tenuto in pre-
g i o , altre 1'hanno drfprezzato. In fe ííef-
fo i l bailo fenza dubbio é innocente , 
V é i l tempo di bailare , dice rEcclefia-
fte ; e talora diviene un aíto di Religio
nes Cosí David baila innanzi all 'arca, in 
onore di Dio , ed efpreffe F eeceíTo di fuá 
allegrezza peí di lei ritorno nella Citta di 
Sionne. Soerate imparo a bailare da Afpa-
íia , ed i l popólo di Creta > e di Sparta 
and^ alia zuffa bailando. 

A l l ' oppoflo Cicerone rimproverb Gabi-
nio uomo Confolare di aver bailato . T i 
berio ícaccib di Roma i ballerini. E Do-
miziano efelufe molti dal Senato perché 
aveano ballato» Si dice che Cañore e Pol-
Juee íieno ftati i primi che sbbiano infe-
gnata 1' arte di bailare&\ Lacedemoni; ben-
ché venga da altri attribuita 1'invenzione 
a Minerva , che baila per alkgrezza dopo' 
la feonfitta de' Giganti . 

Gl i antichi aveano tre fpecie di balli . 
I l primo grave, chiamato EmmeBa, che cor-
rifponde ai noílri balli a tena , ed alie pava-
niglie. I I fecondo allegro, detto Cordax ; 
che eorrifponde alie noíhe correnti , gagliar-
de , Gavote, e giravolte. I I terzo chiamato 
Síccinis era un miík) di grave , e d alle
gro. Neottoiemo figlio d' Achilie infegnbai 
Creteníi una nuova forte di bailo nomina-
to Pi/tnicha-, o balio armato r da porre in ufo 
quancio andavano alia guerra , Sebbene fe
condo i Mitologi , i Cureti o Coribanti fu-
rono i primi che inventarono codeüo bailo 
per trattenere e divertiré Giove fanciullo 
eolio ílrepito ed urto delle loro fpade , 
battendole contro i loro feudi. 

Diodoro di Sicilia nel l . i v . della füa Bi
blioteca ci aííicura che Cibele figlia di M H 
noe Re di Frigia 5 e oi Dindimene fuá mo-
glie invento varié cofe , e tra T altre ilflau-
to di varj- fufoü, o pive, Hballo, i l Ta mi-
burro, ed i l Cémbalo . Egli écerto che Ñ a 
ma ha iílituita una forta di ballo per i Ss-
I j , Sacerdoti di Marte , in cui faceano ufo 
deU'armi. 

Da quefti balli ne fu comporto un altro-
chiamato Saltatio mimiconm, o fia ú bal-



io téhuffoni; in cui i ballerim erano vc-
fíiti con piccoli corfaletti, con clrai dora-
t ¡ , con fonagli alie gambe , e con fpade, 
c ícudi nelle ínani . Luciano ha un Trat-
tato a pofta, e Giulio Polluce un Capitolo 
fopra i l Bailo . Ateneo , Celio Rodigino, 
e Scaligei"0 fanno menzione di coteíio hallo 
mímico . 

"Non é gran tempo, da che Thoinot Ar-
beau Maettfo di bailo a Parigi ha data un' 
Orchefografia , neila quale Tono fcritti , e 
lineati tutt i i paffi e movimenti di un bai
lo , come fono fcritte in mufica le note 
di una Cantone : Quantunque i l famofo 
Beau-charnp abbia qualche pretefa di eífer 
cgli I ' inventóte di queíi 'arte , e in confe-
guenxa abbia procurato un Decreto Regio 
in fuo favore. 

I I bailare é comunemente un effetto, e 
indicaxione d' ailegrezia tra moltiffime na-
xioni : benché i l Sig. Palleprat ci afficura, 
che v'abbiano delle genii neil' America Me-
ridvonaíe , le quali bailano per diraoÜrare la 
loro atñizione. 

B A L L E R Í N O da Corda , Schccnobates , 
Groddeckio Proíeffore di Füofofia a Dan-
7.ica pubblicb una DiíTertazione intorno ai 
ballerim da Corda , de Funambulis , piena 
d' erudizione, e di una fomma cognizione 
d' antichita . Egli definifce cotefti ballerini, 
perfone che camminano fopra una groffa cor
da attaccata a due punti oppoñi ; e quefto ap-
punto é la medefima cofa , che vien'efpreíTa 
dal latino funambulur. Ma i nortri ballerini 
fanno di p iü , poiché non folo vi camminano, 
ma vi.bailano e vi faltano fopra. 

Egli é certo, che gli Antichi aveano i lo
ro ballerini da Corda cgualmente che n o i : 
ce ne fanno teüimonianza le voci Greche 
Neurobates, e Schcembatet, come puré la vo-
ce latina funambulus, che da per tutto s'in-
contra . Egli no aveano altresl i loro Crera-
nobati, ed Onba t i , cioé perfone che cara-
minavano su gli orli de'precipizj. Piíi anco
ra , Svetonio in Galba , cap. 6. Séneca nei
la fuá ottantefima quinta Epiftola , e Pli-
nio l ib . v m . cap. 2. fan menzione d'Ele-
fanti ch'crano addeflrati a camminar su la 
corda. 

Acrone antico Grammatico , e commcn-
tatore d'Orazio , ebbe occafione d'oflervare 
su la decima Sátira del primo l ibro, che 
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Meííala Corvino fu i l primo, che ufaíTe la 
parola funambulus / e che Terenzio la prefe 
da l u i . Ma i l Sig, Groddeckio dimoftra ch' 
egli s'ingannb, e che Meííala é viíTuto do-
po Terenzio . I I fatto é , che Acrone con-
fonde Valerio Meífala, ch'ebbe il fopranno-
me di Corvino neila guerra contra i Galli 
dugent'anni in círca avanti Terenzio , con 
uno de' tuoi difeendenti, i l qual era un ce
lebre Oratore nel tempo d'Orazio. 

I I Sig. Groddeckio paliando dall' iftorico 
al inórale , foíliene , che la profeffione d'un 
baile riño di corda non é iecita j che i pro-
feflori íono infami, e che l ! arre loro non é 
di alcun giovamento alia Societa ; che eíTi 
eípongono i loro corpi a grandiíílmi penco-
l i ; e che non dovrebbero eífer tollerati in 
uno Stato ben regolato . Ma pofeia mitigan
do lafeverita dellafua morale , concede che 
v'abbia talvdta quaiche ragione di ammet-
t e r l i : che ía di mcüieri che il popólo abbia 
degli fpettacoli; eche il trattenerlo conque-
ñ i , egli é un tratto di Política &c. 

Gl i antichi ballerini di Corda aveano quat-
tro diñerenti maniere d' efercitar la lor ar
te i la prima era di girtrfi intorno alia cor
da, come una ruota gira intorno al fuo af-
fe, e vi flavano appefi per i ta l loni , o peí 
eolio . La feconda era di lanciarfi dali'alto 
al baffo , ripofando íullo Aomaco colie gam
be e colie braccia aperte . La terza era di 
correr su egiu lungo la corda eüefa in l i 
nea re t ía . Finalmente la quarta era non fo
lo di camminar fulla corda, ma di farvi fo
pra de'falti e giri íiupendi . Vedi SCHOE-
NOBATES . 

B A L L O T T A R E , método di daré i l vo
to nelle elezioni , &c. per mezzo di pic-
cole palle di differenti colorí, dai Franceíi 
á t i t t ballotes > le quali fi mettono in un vafe 
fecretamente. 

B A L L O T T A T A é un falto in cui un Ca
va! lo di maneggio tenta di dar un calcio col
ie gambe di dietro, ma non lo fa \ bensl 
nello sforzo , molí ra i ferri de' piedi di 
dietro. 

B A L N E U M , é una parola latina moho 
ufata da'Chimici , e che generalmente fi-
gnifica un vafe d'acqua, nel quale un altro 
vafe é collocato, che richiede piü gentile e 
dolce calore , che quello del nudo fuoco , 
Vedi CALORE. 

BAL-
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BALNEUM María , viene da alcuni co

sí chiamato col fuppoño che fia flato pri
ma invtntato dalla Beata Vergine ; ma da 
altri piu propriamente vien detto balneum 
marit , o fía bagno del Mare , a riguardo 
che v i fluttua i l vafo , come un vafcello 
in mare. 

Si mette la cucúrbita in acqua calda , la 
quale rifcalda la materia contenuta, e la di-
fpone ad alzarfi , o ad efalare. 

I l ¿>ag>w d1 arena íi chiama anche talvolta 
balneum ficcum, o cinericium , o arenofum . 
Vedi BAGNO, SABBÍA &c . 

BALNEUM Vaporar i um . Vedi i ' Articolo 
VAPORARIUM. 

B A L S A M O propriamente denota una ib* 
flanza oleofa, reíinofa , odorofa , che cola 
dalle incifioni in certe piante ; d' una virtu 
cíficace nella cura deile ferite, e di parec-
chie altre malattie . QueíH é lo ik-íib che 
nci talvo'ta chiamiamo , per diílinguerlo , 
íalfamo nativo. Noi diciamo il balfamo del-
la Mecca , i l balfamo del Perh, d e l T o l ü , di 
Copaiba, d1 ambra liquida, ai quaii íi pub 
aggiungere i l balfamo Carpatiano. 

BALSAMO di Gilead é i l piu flimato , fe 
bene v i fono alcuni che tengono quello del 
Perú di virtu cguale a queíio. Egli flilla da 
certe intaccatture fatto in un albero, cheba 
lo ílcíio neme , i l quaí nafce in Egitto , e 
in Giudea, ma principalmente nell' Arabia 
Felice, e talmente flimato, che é di molía 
rendita al gran Signore , fenza la di cu i per-
miffione non fi de ve piantarne , o coltivar-
ne alcuno. 

L ' incifione per cui flilla queflo ammira-
bile fugo, fi fa ne' giorni canicolari : T t o -
í raíl o dice che fi deve fare co' chiodi di fer
ro ; Plinio, col vetro , poiché, dio 'egli , i l 
ferro fa morir la pian ta ; Tác i to ci avverte 
che quando i rami fono pieni di fugo, pase 
che le loro vene abborriícano i l ferro , c fi 
chiudano quando fi fa un' incifione con qm l 
metallo, ma colano francamente quando fi 
aprono con una pietra , o con un coccio . 
Finalmente dice Marmol , che le vene devo
ro effer a per te coli'avorio, o col vetro . I I 
fugo é primieramente blanco , poi divien 
verde , a poco a poco di color d' oro , e 
quando é vecchio del color di melé . Egli da 
principio é torbido, roa a poco a poco íi fa 
chiaro , edella confiflenza della Terebintina . 
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L'odore é grato, e aííai acuío ; i ! guflo é 
amaro , acre , e aftringente : fácilmente fi 
feioghe in bocea, e non lafcia macchia su i 
drappi di lana. 

Vien detto che i l fugo a i.-oi portato per 
balfamo, non é propriament la gomma, o 
lagrima dell'albero, che cok _ T incifione , 
imperciocché né produce pochiaimo per quei-
la parte ; ma vien prepar5ví:a¡ dai rami legnoíi 
e verdi dell'albero diftüUíi: e cosí ancora 
egli viene adulterato col!?. Terebintina di C i -
pro , ed altre refine , ed o l j ; cosí col melé , 
colla cera &c . Ohre di che v ' é fimihncn-
te un liquor eflratto dalla femeota della 
planta , che frequentemente fi fpaccia peí ve
ro balfamo , quantunque i l di lui odore fia 
piu debele, ed i l güito piu amaro. I I balfa-
mino é dell' altezza in circa di un melagra-
no: le foglie fono fimüi a quelíe della F 'jy 
ta , fempre verdi: i fuoi fiori fono b íancbi , 
ed in forma di flelle, donde fpuntano fueri 
de' piccoii baccelli acuti che racchiudono un 
frutto fimile ad una mandoría , chiamato 
carpo balfamo, come i l legno appeilaíi xylo-
balfamo, ed i l fugo opobalfamo. Vedi OPO-
BALSAMO, &C. 

I I Carpo-balfamo entra nella compofizio-
ne della Teriaca Véneta , non aven do certo 
a'tro ufo nella Medicina j fi dee fceglicre di 
un guflo aromático , e d'un grato odore. Ve- • 
di CARPO-BALSAMO . 

I l Xi lo balfamo , che vien portato dal Cai
ro , come gli altri prodotíi del balfamino , fi 
ufa nei Trcciíci d'Hedicroo. Vien portato in 
piccoii fardelletti, la corteccia é roffa , i l le
gno é blanco , refinofo, ed aromático. Vedi 
XILO BALSAMO . 

V ha fimilmente un balfamo della Mece a y 
ch ' é una gomma blanca , e fecca, e raíTo-
mig'ia alia copparofa , fpezialmente quan
do é vecchio . V¡en portato dalla Mecca 
col ritorno delle Caravane de' Pcüegrini , 
t de' Mercanti Maomettani , i quali viag-
giano cola per divozione al luogo della na-
feita del loro Profeta. Egli ha tutte le virta 
del Balfamo di Gilead o della Giudea; epr<?« 
hábilmente é lo ftelTo , folamente indurito, e 

, alterato di colore. 
I ! BALSAMO del Perú h di tre fpezie ; opiíi 

tofto é un folo balfamo, che ha tre nomi 
diflerenti: cioé balfamo ti incifione, ch 'é una 
refina blanca, glutinofa , che cola per un 
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incífionedairalbero , e dopo s'addenfa, elnv 
durifce . EgH é eccellente per le ferite recenti, 
e raíTomiglia molto opo balfamo > fuorché 
nell' odore , che lo diñingue. Balfamo fecco, 
che ñ'úh dalle cime de' rami recif i , ai quali íi 
attaccano de' piccoli vafi per ricever i l liquore, 
che primieramente é fimile al l a í te , poi rof-
feggia flando efpoíio al Solé . I I principal ufo 
cbefenefa, fié nellacompofizione del latte 
verginale , che riefce meglio con e í íb , che 
eolio fíyrace o col benioino . Finalmente bal
famo di lozione , c h ' é n e r a ñ r o , e fi cava dalla 
feorza, dalla radice, e dalle foglie dcll 'Albe-
ro tagliate minutamente, e bollite infierne . 
EgH s' adopra nelle ferite come i l balfamo blan
co, eperragione del fuo eccellente odore íi 
ufa dai Profumieri. 

I I BALSAMO di Copaiba o Copivi viene dal 
Brafile in vafi di térra . Avvene due forte , 
1' uno chiaro , e puro ; torbido T altro j i l 
primo blanco, d'un odore refinofo ; 1'altro 
un poco piu gialliccio : entrambi maravigliofi 
per le ferite. Gl i Ebrei 1'ufano dopo la cir-
concifione per fermare i l fangue. Vedi CO
PIVI . 

I I BALSAMO Tolu é primieramente una 
refina liquida, la quale invecchiando divie
ne del colore edella confiñenza della colla di 
Fiandra. 

Egli flilla dall' incifione di alcuni Alberi , 
che nafeono nella nuova Spagna ; dove gli A-
bitanti lo raccolgono in piccoli vafi di cera ñe
ra; nel fapore, e nell'odore é fimile al balfa
mo di Gilead ; e quando invecchia , préndela 
eonfifíenza di balfamo fecco. 

BALSAMO á'ambra liquida é una refina chia-
ra, roíficcia , prodotta da un Albero nella 
nuova Spagna , chiamato dai nazionali ofofol; 
aíTai fimile all' ambragrigia , ípecialmente 
nell'odore, donde ha preío i l nome . I I bal
famo quando fia frefeo, é liquido , e allora 
vien detto olio d'ambra liquida, e quando é 
vecchio, fi chiama balfamo Üambra liquida . 
Viene dalle Spagne inbar i le t t i , edéaífai ra
ro tra noi . 

Ê  perfetto per le ferite , e fpezialmente per 
le fiftoie dell' A n o : é fimile al balfamo del 
Tolu nell'odore , e nel colore; e fi fpreme 
come 1' olio di lauro da un frutto roíío nell' Ko
la di S. Domingo. 

BALSAMI vengonopur dette certe fattizie 
íoítanze, fatte dai Chimic i , e dagliSpezia-
h con ingredienti principalmente baifamicí 

Tom, I I . 
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c lonfolidanti ad imitazione de' balfami na» 
t i v i . 

Per diflinguer l ' un balfamo dali' altro , 
quefii vengono chiaraati balfami fat t izj , o 
artifizialí. 

N o i abbiamo due differenti compofizioni di 
balfami, ad imitazione del balfamo vero, o 
fia Egizio: una del M a t t i o l i , l 'altrad' Euri-
co Gordo . Anche Pomet ha dato un método 
per imitare i l balfamo nativo. 

I I BALSAMO ¿/•'/o/fo é una foluzione de'íio-
r i di folfo in qualche olio , fatti bollire in
fierne fopra un lento fuoco per lo fpazio 
di un' ora , o finché i l folfo fia totalmente 
incorpórate coll' o l io , e divenuto un balfa
mo reífe). 

Egli viene raccomandato per ufo e/íerno ed 
interno, eíiendo caldo e mollificante ne 'caíl 
di ferite, d'ulcere faniofe , di fiílole &c. e 
curativo altresl delle piaghe del Polmone. Eí-
monzio, che n ' é flato 1'inventore , lo ra eco-
manda per tutte le malattie del Petto; Boerra-
ave ne rigetta i ' ufo interno, come troppo cal
do, ed acrimoniofo. Bartolini oífervb che tal-
volta egli cagiona una Cardialgia . 

I I BALSAMO di Saturno é un fale o zucche-
ro di piombo fciolto nell' o l io , o fpirito di 
Terebintina, di Ginepro , o cofa fimile, di-
gerito fino a tanto che la materia abbia ac-
quiñata una tintura refla. Si trova che que-
fti refiQe alia putrefazione degli umori , ed 
é buono per purificare le piaghe, e cicatriz-
zarle. 

BALSAMO tra gli Alchimifii dinota lo fpiri
to di fal comune eflratto con 1' arte. Vedi SA
LE &c. 

La preparazione équef ia : fciolgono i l fa
le , e pongono la foluzione ben chiarifícata 
nel fimo equino a putrefarfi per lo fpazio d i 
due o tre mefi ; poi la diñillano fortemen-
te a calor di fabbia ; e vi raccolgono una 
certa preziofa untuoíitk, nella quale infufe le 
cofe piu corruttibili , fi dice, che fi confervino 
ítmpre intatte. 

Con quefto mezzo fi dice che alcuni de
gli Antichi prefervaííero intatti de' corpi mor-
t i fenzaridurli inroummia, e particolarraen-
te quello deüa Donna mentovata da Vola-
t erra no , che fu trovara in un Maufoleo 
preíTo A l baño al tempo di Papa AleíTan-
d r o V I . la quale fu gitatta per fuo ordine fe-
gretamente nel Tevere, per evitare i l pen
cólo d' Idolatría . Godeño corpo fi trovb 
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frefco, come foíTe ancor vivo , bcnché ella 
fofle morta da mille e trecent' anni addietro . 

B A L S A M I C O é un termine in Medicina , 
che fignifica quella proprieta d'un rimedio, 
che lo rende dolce, moderatamente attenuan-
te , e un po'conglutinante . 

B A M B A G I A d' oncia , é una bambagia 
che vien portata da Damafco, di una fpezie 
c qualita fuperiore ad ogni altra. Vedi CO
TO NE . 

B A N C H I E R E é unaperfona chencgozia, 
ctraffica in moneta; riceve, erimette mo-
neteda unapiazza all'altra per viadi Biglietti , 
o lettere di cambio. Vedi CAMBIO , BANCO J 
LETTERA&C. 

I n Italia i ' impiego di un banchiere fpezial-
mente nelle Repubblichc non deroga alia no-
bi l ta ; equ ind ié che molti cadetti, o giova-
ni figliuoli di condizione lo intraprendono per 
foftentamento della loro famiglia. Vedi MER-
CATURA. 

I Roraani aveano due fpezie di Banchie-
r i 5 quantunque i l loro uffizio foffe piü am
pio ed e ík íb di quello che fía al prefente quel-
lo de' noftri Banchieri; poich' erano pubbli-
ci M i n i ñ r i , i quali facevano 1' incombenze di 
ligattiere, d'agente, di banchiere ^ edi No-
tajo ; cambiando , ricevendo moneta , affi-
ftendo nel comprare, e nel venderé, e flen
ciendo tutte le fcritture neceíTarie in quefte 
occafioni. 

B A N C H I N A , infortificazione, é un pic-
colo fporto da porvi i piedi, od un alzamen-
to di térra , che forma un fentiere , il quale 
fcorre lungo i l di dentro del parapetto ; ful 
quale montano i raofchettieri, per difcoprire 
la contrafcarpa, o perfparare con tro i nemici 
nella folla e nella íírada coperta . Vedi PARA
PETTO &c. 

La Banchina generalmente é alta un pie-
de e raezzo , e larga tre piedi in circa ; 
ed ha due o tre fcalini per montarvi fo-
pra; ma laddove i l parapetto é moho alto, 
l l fa una doppia banchina V una fopra T al
t r a . 

B A N C O , BANCUS, in legge denota una fe-
d i a o banco del giudizio. Vedi CORTE . 

]us BANCI , o fia privilegio d' avere un 
Banco , anticamente era folo perraefifo ai giu-
dici Regj , qui fummam adminijlrant ju f l i -
tiam . Le corti inferiori, come le corti de' 
Baroni, le Corti de' diflretti di alcune Pro
vine! e, detti Hundred &c. non goderono di 
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tale prerogativa ; ed anche oggidi la Corte 
dell' Hundred di Freibridge in Norfolk oggidl 
fi tiene fotto una quercia a Gey wood . E quel
la di Woolfry nella Provincia di Ereford fotto 
una quercia preffo Ashton , chiamata Hun
dred-cak . 

BANCO*, nel commercio é un nomedato . 
a certeSocieta , oComuni tk , che prendono 
fopra di loro i l dinaro de'privati per contribuir-
ne i l cenfo , o per cuftodirlo ficuro . Vedi 
COMPAGNIA . 

* La parola banco in quejlo fenfo viene dalV 
Italiana vece banca , fermata dallo Spa' 
gnuoloh&nco, cioe unapanca doveglian-
tichi cambifti s* univano ne1 Fubblici Mer-
cati ¡ o come altri penfano, egli era-una 
Tavola fopra la quale ejfitenevano la loro 
moneta: perciocche la voce Spagnuola ban
co fignifica una Tavola egualmente che un 
banco come tra i Greci la parola Tpttirz^u 
fignifica e banco, e tavola ; onde la parola 
Tpum^iTVí fignifica banchiere ,* Guichard 
crede meglio di derivar la voce banco dal la
tino Abacus , Tavola, credenza . Vedi 
AEACUS . 

M o l t i di queíli banchi fono flabiliti in varíe 
principali Cit tadiNegozio dell'Europa; co
me in Venezia, in Londra, in Amfterdam, 
in Amburgo, in Parigi &c. Ma fra tu t t i gl i 
altri i l banco di Venezia é i l piü confiderabile , 
efíendo i l piü antico , ed avendo fervito di mo-
dello agli a l t r i , 

I I banco di Venezia comunemente detto 
banco del Giro é propriamente un aífe di 
pubblico crédito ed intereífe ; ovvero una 
borfa genérale e perpetua per tutt i i Mercan-
t i , eNegozianti fatta con un folenne decre
to della Repubblica che ftabilifee che tutt i i 
pagamenti di Mercanzia all'ingroíTo, e tut
te le lettere di cambio debbano eífere regí-
ftrate in banco; eche tut t i i debitori, ecre-
ditori fieno obbligati , gli uni di portare al 
banco i l dinaro, gli altri di ricever in ban
co i loro pagamenti; e c®si i l pagamento 
íi forma col femplice traslato da uno al l 'a l-
tro : Quegli che prima era creditore nei l i -
bri del banco diventa debitore , fubito che 
ha raífegnato i l fuo dirítto all' altro , che 
fottentra come creditore in fuo luogo: cosí 
che le partite cangiano folo i l nome, fenza 
che fia fatto verun reale pagamento . Con 
tutto cío fi fanno alcune volte degli effetti-
v i pagamenti principalmente in materie a 
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minuto, e allorché qualche forcílicre yoglía 
avere pronto dinaro da levare in fpezie ; o 
quando un negoziante paríicolare voglia ave-
re un fondo appreíTo di sé da negociare in bi-
glietti di cambio &c. La neceffitva di queñi ef 
fettivi pagamenti dicdeoccafione d'aprire un 
fondo di Moneta pronta ; la quale tanto é lon-
tano che diminuilca il fondo flelTo , che anzi 
la liberta di eftrarre il foldo a placeré piu toílo 
1' accreíce . Col mezio di quefto banco la Re-
pubbüca fenza pregiudicare la liberta del Córa
me re i o , e fenza pagare alcun intereffe , é pa-
drona di cinque millioni di Ducati , alia qual 
fomraa é limitato i l capitale á ú B a n c o , per 
effer pronto in qualunque preífante occafione; 
facendo ficurta peí Capitale la Repubblica 
üeífa . 

Agenti di BANCO . Vedi AGENTE . 
BigUetti d i BANCO . Vedi BIGLIETTO . 
BANCO COMUNE , é la feconda corte di 

Giuftizia in Inghilterra , dove fi trattano le 
caufe comuni e ordinarie tra fuddito e fud-
d.-to . Qii ivi fi giudicano le caufe c i v i l i , fie-
no reali, o perfonaii, fecondo i l rigor della 
legge. 

Quivi per ordinario v i fono quattro Giudi-
c í , i l principale de' quali fi chiama Lord Capo 
di Giujiizia delle caufe comuni. Da principio vi 
erano fette Giudici , poi fe i , indi cinque &c. 
Vedi COMMUKI A PL AGITA . 

BANCO della Regina. Vedi BANCO REGIO . 
BANCO FRANCO o libero, fignifica que'be-

ni nelle terre feudali, che gode la moglic do-
po la morte del proprio marito per la fuá 
dote, fecondo i l coftume della Signoria det-
ta dagl' Inglefi Manor , o Baronía . Vedi 
DOTE. 

Fitzerbert chiama banco franco un coftume, 
per cui in certe Citta la moglie ha per fuá dote 
tutte le Terre del Marito &c. 

Cosí in Orleton nella Contea di Ereford la 
vedova d' uno che ha terre dipendenti da feudo 
éammeífa al fuo banco franco, c ioéa tu t t e l e 
Terre poífedute con titolo dal proprio marito , 
durante la fuá v i ta , neila proífima Corte tgnu-
ta dopo ¡a morte del marito. 

Nelle Signorie e Baronie d' Eaft Embor-
« e , e Weft-Emborne nella Provincia di 
tferks , fe mucre un Coflumario , Cofluma-
r/ax , feu tenem per confuetudinem , la ve-

ova ha i l fuo banco franco in tutte le fue 
/re^P0?edute co1 íuddetto titolo dum 

cajta & fola fuerit i s' ella foíTe incontU 
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nente , perde i fuoi beni ; ma quando aa-
daííc in Corte a cavallo d' un Montone ñe
ro col vifo volto alia coda e colla medefí-
ma in mano recitando una certa formula di 
parole, le viene per legge reüituito i l ban
co franco. 

V i fono fimili leggi nella Signoria di Chad-
ieworth in Berks; in quella di Tor in Devons-
hire , e in altre parti dell' Occidente . 

BANCO del Re é un Tribunale fovrano, 
dove ii Re ík í ío é i l primo prefidente , 
fiando i Giudici a' fuoi piedi in un banco 
piu baífo . — La giurisdizione di quefta Cor
te é moho ampia, e s' efiende per tutta V 
Inghilterra , fupponendo la Legge che fía 
prefente i l Re fteíTo . Vedi BANCO RE* 
c í o . 

BANCO REGIO, bancusregius, é una Cor
te o Seggio di Giudizio, cosí chiamato, poi-
ché fi fuppone che i l Re fieda in perfona 
come Giudice della Corte , e poífa cib fa-
re quando gli piace ; per la qual ragione 
in tutte le fcritture ed altri proceífi che ÍI 
formano in queña Corte , vi s" inferifee la 
formula coram nobis , cioé alia prefenza del 
Re medefimo; e non coram jufliciariis no-
f i r i s , corn é 1' ufo e la formula nelle caufe 
comuni. Vedi CORTE, e BANCO. 

I Giudici di quefia Corte fono i l Lord Ca
po di Giuftizia, e tre altri Giudici colleghi. 
Vedi GIUSTÍZIA . 

In quefta Corte fi trattano principalmente 
materie relative alia Corona , e alia pa
ce . Quando qualche perfona é aggravata 
da un ordine de' Giudici delegati delle Sef-
fioni generali , qui ricorre . I privílegj di 
elegger Maggiori , Bai i i i f i , ConttfiabiU &c . 
fpeííe volte fono portati avaoti codeita Cor
te per eífer confermati col mandamus y e 
quindi fono emanare proibizioni d' impedi
ré 1' azione di procederé nel foro E» clefia-
flico , nell1 Ammiralitk , o altra Corte in -
feriore, dove le materie fieno legáis ccon-
formi alia Legge i i l fuddito poi ha- dnt to 
di far ricorío a quefia Corte per qualche 
debito, o contratto, come a qua!iM»que al
tra , e v i pub fare i fuoi atn vant^ggiufa-
mente, e fpeditamente. 

I I Capo di Giuftizia viene fiabilíto da 
una patente , e v i perfevera quamdíu fe be-
ne gefferit, e perb non pub eífer levato dal 
fuo íuogo , fenza qualche cattiva con do t-
ta : benché da principio i l Capo di Giu-
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íllzia , e gli altri Giudici mfénori erano 
creati folamente durante beneplácito , e po-
fcia n' erano efclufí a placeré del Re . U 
Salario del Lord Capo di Giuñizia per or
dinario non era che di 1500. 1. per ann. 
nía ora é 500. 1. per term. Egli preíiede in 
queña Corte íubalíernativamente a Sua 
Maefta ; ma quando la Corte fi diyide nel 
dar giudizio interno a qualche foggeíto par-
tieoíare , egli ha folamente un voto j cosí 
ehe fe 1' opinione della Corte foffe egual
íñente divifa , bifogna che la materia pen
da , finché uno dei Giudici feopra qualche 
guiña ragione di mutar parere . Egli deve 
leguire i Lord i nel Parlamento, benché non 
v i abbia voto , quando perí> non fía egli 

uno de'Pari; e porta folamente la fuá 
opinione, e eonfiglio alia Camera per mez-
zo d' una fcmtura affiflenza ; e per tal fi
ne vien ricercato da effi frequentemente del 
proprio eonfiglio , si nel fare ed aboliré le leg-
g í , come nel!'alterarle o fpiegarle. 

Egli fa una relacione nel Parlamento di tut-
íe le Scritture de errare corrigendo dirette a que-
í i a C o r t e , e colle fueproprie raani confegna 
»ella Camera de'Signori la fcrittura de errore 
corrigendo, ed una copia di tut t i gli atti fe-
gui t i nella caufa. 

I Tre Colleghi o Giudici inferiori di efifa 
dor te vanno di Provincia in Provincia per 
amminiürare giuftizia , ed hanno commif-
í ione particolare dal Re di giudicare le eau-
fe criminal] ad Oíd Bailey. — I I loro Sa
lario é di 375. 1. per termine , o fia tempo 
i n cui fi tiene udienza ; ful qual falario 
lianno driíto non raeno effi che i l Capo di 
Giuft izia, quantunque non fedeífero in T r t -
bunale né pur un giorno in tutto i l termi
ne ^ quando pero nel daré i l loro afTenfo non 
íieno eol feire facias notati di negligenza ; 
durano per altro nella Carica- , quamdiu fe 
hene gejferint. 

V i fono m o k i OíFíziali che appartengono 
a queda Corte , come due capi ferivani, o 
ProíoP.o tar> , ch' entraño in í u t t e le l i t i e giu-
¡dizj £ra perfona e perfona, abbenché vi en
traño come ajutanti fubalterni ; e tutti gli 
í cñ tú ái latitat non omktaí ^ hablas corpus^ 
&c. fono fotíofcritti da codeíii Capi feriva-
s i &c. 

B A N D A , in un fenfo genérale , é un 
csiío legaccio piccolo e ftretto 5 con cui 
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fi atíacca o íi foiliene una cofa . Vedi FA-
SCIA . 

BANDA, in Architettura é una delle d iv i -
fioni del!'Architrave, come puré denota un 
membro piatto e baflb. Vedi MEMBRO , MO
DA NO &c. 

Ella viene chiamata altrcsl fafeia dal La
tino , fafeia che Vitruvio ufa per la fteíía 
cofa , e talvolta filetto , plinto , &c. Vedi 
FASCIA , PLINTO , FILETTO . Vedi puré 
COLONNA. 

BANDA é anche un norae dato in Ifpagna ad 
un ordine militare *ñ¡tiritó da Alfonfo XT. Rs 
di Cañiglia Tanno 1332. prende nome dalla 
banda, odiftrifeia, o naílro roflfo che viene a 
íraverfo fopra la fpalla delira e fotto i l braccia 
manco del Cavaliere. 

Queft'ordine é rifervato folamente ai Ca' 
detti N o b i l i ; i Primogeniti de' Grandi di Spa-
gna ne fono efelufi \ e prima d' eífervi ammef-
fo fa d1 uopodi aver fervito almeno dieci ann i , 
oaU'armata, o alia Corte. Eglino fono ob-
bligati di prender T arme contro gl ' InfedeH per 
la Feds Cattolica. 

I I Re íkffo é i l gran Maflro dell' Oi> 
dine. 

BANDA , o compagnia di Soldati, é , alio" 
ra quando molti combattono fotto laüeffaBanv 
diera, o Iníegna . Vedi INSEGNA , BANDIE-
RA. , COMPAGNIA . 

Cosí Romulo chiambquelli, che combat-
tevano fotto uno fteffb manipolo (poich 'e í í i 
ufavano per bandiera una mano piena di fie-
no ) ma-nipulus militum . Vedi MANÍPU
LOS . 

B A N D A T O nel Blafone é quando uno feu
do é divifo in un egual numero di partizioni a 
maniera di íafcie * Se fono difpari, bifogna 
che fia nominato prima i l campo, poi ¡1 nu
mero dellebande. Vedi FASCIA.-

B A N D E , le milizie nazionali, dagl' I n -
glefi dette Train bands-. Egli é un nome che 
fi da alie milizie d' Inghilterra . Vedi M I L I -
Z-iA , e TR A IN-BANDS ¿ 

B A N D E R U O L A C una pkcola bandiera 
a foggia d'uno ftendardo, piu lunga che lar
ga , appefa fuori fopra le cime degli alberi 
de' vafe el I i . Vedi BANDIERA r e STEN-
DARDO. 

B A N D E R U O L E y pennoni de* vafcelli: ; 
fono quelle bandiere lunghe , o fiammole 
aperts nella punta ^ e divife in due partí, j 

efga-
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cfoofle fullc cime deglialberi , e ali'eftremi-
ta 'di quel legno che attraverfa la metadell' 
Albero Maeftro . Vedi STENDARDO , BAN-
DIERA . 

IPennoni fi ufano particolarmente per fe-
gnale, quantunque talvolta fi ufino per un di-
flintivo degli fquadroni. Vedi Tav. de Vafcel-
l i fig. i . w. 8 o. 

B A N D I E R A é un neme genérale che ab-
braccia , í kndard i , colorí , infegne , fi ani
móle , bandiere &c. che gli autori ípeífo con-
fondono 1' un per 1' ahro . Vedi STENDARDO . 

La maniera di portar le Candiere aguzze^ o 
triangolari che adeíTo fi cofiuma, per quan-
to ci afficura Roderico Toletano , viene dai 
Maomettani Arab i , o Saraceni , íin d'allor 
che fi furono impadroniti ddla Spagna; pri
ma del qual tempo tutte T infegne di guer
ra erano quadrate , ñefe a traverfo d' un pez-
zo di legno, come gli Stendardi di Chiefa; 
per lo che furono chiamate ¡n Latino Vexil-
la , cioé velilla , a veli d'minutione , come 
nota Ifidoro. 

I foli pirati d 'Alg ie r i , e delle corte di Bar
bería por taño una bandiera efagona . Ella é 
rcíTa, ed ha di fopra una tefla di M o r o , co-
perta col fu o Turbante &c. febbene cib fia 
efpreffamente contrario alia loro iegge, che 
proibifee 1' ufo di qualunque immagine , o 
rapprefentazione di un uomo \ fondati full' 
opinione, che quegli che ne formano fa ra ti
no obbligati nel giorno del giudizio di tro
var dell'anime per le medefime imrmgini , 
e non trovandone faranno dannati. Solamen
te v' é i l ritratto di Hall , genero di Mao-
m e t í o , del qual partito fono tuíti gli AfFri-
cani , i l quale ordino che la fuá effigie do-
vefs eífer dipinta fulle loro bandiere ^ e fien-
dardi , credendofi tanto formidabile ai Cr i -
íliani y che la fola viña della fuá immagine 
farebbe riportar fenza dubbio la vittoria con
tra di loro . Leunclavio. 

La BANDIERA fpezialmente fi ufa nel Ma-
re per infegne, ílendardi &c. pofla fulla cima 
degli alberi de' vafcelli , per notificare la 
qualita della perfona che comanda i l vafcel-
l o , di qual nazione egli fia, e fe fia arreda-
ío per la guerra , o peí traffico . Vedi V A -
SCELLO . 

L aramiraglio,, o comandante principa-Ie 
porta la fuá bandiera fopra la cima dell' albero 
anaeftro. Vedi AMMIRAGLIO. 

I I vice-ammiragüo porta La fuá fopra T 
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albero dinanzi , ed i l contro-ammiraglio la 
porta fopra la cima dell' albero della mez-
zana. 

I comandanti de' fquadroni portano la loro 
bandiera fopra T albero della mezzana quando 
comandano una flotta : e fopra 1' albero mae-
flro quando comandano unfolocorpo. Ella 
dovrebb' eífer ftífa due terzi della fuá altezza, 
e terminare in punta . 

Le bandiere che fi portano ful!' artimone, íi 
chiamano pappafichi. Vedi ALBERO &c . 

La bandiera della Nazion Francefe é tur-
china con una croce blanca e colT arme di 
Francia. 

Oltre la bandiera nazionale i vafcelli Mer-
cantili portano frequenteraente delle bandie
re piu piccole full'albero della mezzana colF 
arme della Ci t ta , dove i ! padrone ordinaria
mente rifiede; e ful!'albero dinanzi coll1 ar
me del luogo, dove abita la perfona che l i 
noleggia. 

V attaccar ftiori la bandiera bianca é chieder 
quartiere : o puré denota , quando un vafcel-
Ip é arrivato ad una cofia , ch' egli non viene 
nimichevolmente, bensi per traffico, o co
fa fimile. 

La bandiera rojja é i l fegnale di disfida o bat-
taglia. 

£ ' abbaffar la bandiera é calarla giu , o t i 
rarla dentro in fegno di riípetto e fommiííio-
ne , quando un corpo debole ne incontra un 
altro piü forte. 

Mercé un' ordine di Filippo I I . Re d i 
Spagna , 1565 , i capitani elevo no afioluta-
mente piü toílo perire che abbaffar la ban
diera reale , quando una volta 1' hanno appe-
fa fuori. 

La maniera dicondurre in trionfo leNavi 
pie fe, é d'attaccar le bandiere alie fcale, © 
alia gallería nella parte pofterior della Nave, 
e far che abbaffino la_fua verfo 1' acqua , e fira-
feinar i vafcelli per lapoppa. Cosí i Romans 
fecero con quelli di Cartagine al riferire di 
L i v i o . 

Gli Uffiziali di bandiera fono quelli che co
mandano varj fquadroni d' una flotta ; come 
gli ammiragU , viee-amrairaglj , e coniro-
ammíragi j . Vedi AMMIRAGLIO , UFFICIA-
LE &C, , 

Gli Uffiziali di bandiera in raare fono 1' am
miraglio, i l vice-ammiraglio, ed i l contro-
ammiraglio ; di bandiera blanca r roífa e 
turchina. Vedi FLOTTA . 
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La Nave d i bandiera é comandata da un ge

nérale , o ufíuiale di bandiera y cioé che ba 
diritto di portar ona bandiera ^ a diftinzione 
de' vafcelli fubalterni poñi fotto i l loro co
mando . 

I bafloni della bandiera fono pofli fulla cima 
delpappafico, acciocché \di bandiera s 'agi t i , 
epoíía fvolazzare. 

Le BANDIERE in falconeria fono le penne di 
un'aladelFalcone. Vedi PENNA . 

B A N D O , efüio, appreíTogl'Inglefi, édi 
due fpezie: T uno volontario, c con giura-
niento; T altro per compulfione, acagiondi 
qualche delitto. Vedi ESILIO » 

I I pr imo, propriamente chiamato Abbiu-
razione> é oggidi abolito; i ! fecondo princi
palmente é inflitto per un giudizio del Parla
mento. Tuttavolta quella fpezie di profcri-
aione, chegringlefi chiamano owí/^ww^, e 
la trafportazione poííono eziandío confiderar-
fi , come fpezie di efilio . Vedi OUTLAW , 
ABBIURAZIONE, CTRASPORTAZIONE. 

BANDO , BANNUS , BAN , * neila legge 
feudale, una proclamazione folennej opub-
blicazione di qualche cofa . 

* V origine della parola bannus, e men
ta ; alcuni la deducono dal Britannico 
ban , clamor y Jlrepito / altri dal Saffo-
ne pan , cofa fparfa ; donde ban e 
band fono ujati per fignificato d i ban
diera . 

Bra¿íon adduce i l bannut regís , per una 
proclamazione di íilenzio fatta dalla Cor te , 
avanti T incontro de* Campioni in un combat-
t imento. 

A R R I E R E BAN * , neile confuetudini e 
formóle Francefí , é un proclama genérale , 
con cui i lRe chiama alia guerra tut t i quelli 
che fono deí fuo partito ; cioé i fuoi vafTalli, 
che fono i N o b i l i , e i fuddití de' fuoi vaífalli. 
Vedi VASSALLOFEUDO . 

* I Frameft lo chiamano arriere-Ban , e 
M . Cafeneuve dice, che la parola eforma-
ta da arriere, i b a n : i l ban ^ difegUy 
denota Vazione di uniré o convocare la no-
Bilthy o iva j fa l l i , che tengono feudi tm-
mediatamente dal Re ; ed arriere fignifi-
ca quelli, che l i tengom dal Re mediata
mente . 

A I Prevoflo di Parigi appartiene di convo
care , e comandare 1' arriere ban . Vedi PRE-
VOSTO &c. 

TfrhJüDl di matrimonh fono ñrida ofolen-
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ni notizle dicontratti matrimoniali fattí nc!-
la Chiefa parrocchiale prima del Matrimonio; 
perché fe alcunadelle parti aveífe qualche ec-
cezione per qualche antecedente impegno &c . 
vi fia 1'opportunita di poter notar la contrad-
dizione. 

La pubblicazione de' bandi , o Arida, fu 
ííHtuita per ovviare e prevenire i matrimonj 
clandeílini; ma ora fe n'ottiene la licenza , o 
difpenfa si faeilraenté, che i l loro ufo é quaíi 
abolito. 

Secondo le Leggi della Chiefa , codefle 
Arida , o bandi devono eflTer pubblicati tre 
volte in tre giorni diílanti Tuno d a ü ' a l t r o , 
nel luogo dove abitano gli fpofi ; fotto pena 
di nullita di matrimonio : e fono minac-
ciati di feomuniche coloro , che fapen-
do qualche impedimento , lo teneíTero na- -
feofta. 

B A N D O L I E R A * , una cinta , od un 
pendaglio grande di cuoio, gittato fopra V 
omero deftro , e pendente giíi fotto i l fini-
flro braccio ; che poríavaíí dagli antichi 
mofehettieri , si per foftenere le loro arrai 
da fuoco , come per portare le lora cari-
che , o raunizioni per lo mofehetto ; che 
fendo pofte in piccole caffettine di legno , 
coperte e foderate di cuoio , erano appefe ^ 
fin al numero di dodici , fopra ciafeuna ban-
doliera. 

* La parola e originalmente Francefe y ban-
douilier, formataprobabilmente da bands-
íier, fpezie di banditi che infefiavano i P i -
renei ¿ i quali veniano diflinti con queflo 
fornimento j ed erano eglino ¡ieffi eos} diño-
minati y quafi bande de vohers, una trup' 
pa di LadrÍ\. 

La foldatefea Francefe ancora ritiene la ban-
doliera ; portandofi ella indifferentemente e 
dalla loro cavalleria, e da' mofehettieri e dal
le ordinarie guardie; falvo che vi é qualche 
differenza nel fuo guernimento. 

B A N I A N I fono unafetta di religiofi nel 
Mogol , che credono la metemficofi, eper-
cib non vogliono cibarfi di creature v ivent i , 
né tampoco ammazzare gli animali nocivi , 
raa procurano di rimetterli in liberta fe l i veg-
gono in mano degli a l t r i . 

Dicefi che i Baniani temano tanto la co-
municazione con alíre nazioni , che rom-
pono i lor bicchieri, fe v i avra bevuto uno 
di religione diverfa , a puré l i avra tocca. 
t i 5 e vuotano P acqua da uno üagno , do-

ve 
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ve quegli fi é lavato. S'agglunge, che fefi 
toccano Vun l 'altro, devono lavarfi e purifi-
carfi prima di mangiare, ebere, ed entrar in 
cafa. Effi portano attaccata al eolio una pic-
tra chiamata tamberan^ grande come un no
vo , e forata nel mezzo , peí qual foro v i 
paffano tre cordelline . Codefta pietra , di
cono effii rapprefenta i l loro grande Tddio, 
e quindi viene dimoñrato loro un rifpetto 
grande da tutí i g l ' Indiani . Vedi BRAC-
MANI . 

B A N N E R E T I * , ordine antico di Cava-
l i e r i , o Feudatar), i quali poíTedendo varj feu-
d i , conducono i loro vaffalli abattaglia íbtto 
la propria bandiera , quando vi fono chiamati 
dal Re. VediCAVALIERE. 

* La parola par che ¿erivi daW Ingle fe 
hznnev Stendardo ) o ̂  band che antica-
mente fignificava bandiera. I bannereti 
fono anche chiamati dagli ferittori anti-
chi , milites vexilliferi , e vexillarü , 
bannerarii , bannarii ,^i)anderifii , ba-
nerifii &c. 

Anticamente v i crano duefpeiie di Cava-
í ier i , grandi, epiccoli; i primi de'quali era-
no chiamati Bannereti, i fecondi baccellieri, 
I primi componevano la nobilta fuperiore ; 
i fecondi la nobilta raezzana. Vedi BACCEL-
I.IERK . 

I I hannereto avea la prerogativa di poter 
marciare fotto la propria bandiera , laddo-
ve T eques bachelarius feguitava quelia di un 
al t ro . 

Per efler qualificato bannereto, bifognava 
effer Gentiiuomo di famiglia nobile , e po
ter metter in piedi un certo numero d1 uo-
mini armati ; con entrara íufficiente da po
ter mantenere almeno vent' otto , o trenta 
uomini . Cío dovette e fíe re aflai confide-
rabile in que' tempi, perche ogni uomo, ol-
tre i l fuo fervo , avea due altri a cavallo, 
che lo accompagnavano armati j 1' uno con 
una baleñra, 1' altro con un arco e un' ac-
cetta. 

Siccome non era permefíb d' efler barone 
achiunque non eccedeííe piü di tredici vol-
te 1'entrata d'un Cavaliere, cosí non pote-
va eííer bannereto chi non la eccedefle dieci 
volte. Vedi BARONE. 

Secondo loSpelmanno, Bannereto era un 
ordine di mezzo tra un barone, ed un fem-
plíce Cavaliere , chiamato talvolta anche 
vexillariut minor , per diftinguerlo dal mag-
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giore , cioé dal barone , al quale Tolo pro* 
priamente apparteneva i l j u t vexilli) o il pri
vilegio della bandiera quadrata. 

Quindi i l bannereto era anche chiamato 
banneretfií quaft baro minor, parola frequen-
temente uíata dagli Scnttori Inglcfi nel me-
defimo fenfo , in cui adoperarono i Franceíi 
la voce baneret y quantunque né 1' una né 
l4 altra fi trovi ufata prima del tempo di 
Odoardo I I . 

Alcum vogliono che 1 bannereti fieno í k t i 
originalmente perfone , 'che aveíTero qual-
che porzione di una baronía loro aíTegna-
ta , e goduta fotto i l titolo di baro pro-
ximuí , colle neíTe prerogative che ha i l 
Barone. 

Alcuni pretendono che 1'origine de' Ban
nereti fia ftata in Francia ; altri in Breía-
gna; altri in Inghilterra . Quefti uhimi at-
tribuifeono l'iftituzione de' Bannereti a Ca-
nano Luogotenente di Maffimo che coman
do alie Legioni Romane in Inghilterra fot
to I ' Impero di Graziano nel 383. Quefto 
Genérale , dicono eí í i , ribellatofi, divife l ' 
Inghilterra in quaranta cantoni , e in que-
fii diñribui quaranta Cavalieri, a' quali die-
de facoita d' uniré occorrendo fotto le loro 
bandiere tanti uomini, quanti íi trovavana 
ne' loro rifpettivi diílretti ; onde vengono 
chiamati Bannereti* 

Con tutto ció fí ricava da FroiíTart & c . 
che anticamente quegli uomini mil i tan , 
che potevano raetter in piede e mantenere 
del fuo una compagnia d' uomini armati , ed 
aveano i l dritto di farlo , erano chiamati 
bannereti . Con tutto che quefti requifiti 
l i rendeífero , non eavalier: , ma folamen-
te bannereti ; vi fi aggiunfe i l nome di Ca
valieri , folamente perché erano prima fem-
plici Cavalieri, 

I bannereti non aveano alcuni fuperiori , 
fuorché i Cavalieri del legaccio , o , come 
dicono i Francefi , de la janetiere ; efll a-
veano il luogo fubito dopo la nobilta; epo
tevano portar arme configure d 'animali , i l 
che non era permefíb a veruno inferiere al 
Barone. 

I n Francia fi dice , che tal dignita fía 
ereditaria , ma in Inghilterra eflTa termina 
quando rauore la perfona che 1' acquiílb . 
Queft' ordine fi é diminuito dopo I iftitu-
zione de' baroneti fatta dal Re Giacomo I . 
ed alia fine fi é eftinto . V ultimo che fu 

crea-
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creato bannereto fu il Signor Giovanni Smith 
dopo labattaglia d 'Edghi l l , per aver ricupe-
m o lo Stendardo del Re Cario I . 

La maniera con cui fi creavano i banne-
rett, era quefta : in un giorno di battagiia, 
i l candidato prefentava la fuá bandiera al 
Re , o al Genérale , i l quale tagliando la 
coda o 1' eüremita della fteífa , e facendola 
quadrata, glie la reñi tuiva; e quefla era ia 
bandiera propria de' bannereíi , che percib 
talvolta s' appellano Cavalieri della bandiera 
quadrata. 

B A N N I M U S é la forma colla quale fi 
ícaccia qualche membro dall' univerfita di 
Oxford, con affiggére la feníema in qualche 
luogo pubblico, come una denunxia o pro-
mulgazione. 

B A R A C C A * é una capanna o piccolo 
alloggío pe'Soldati in un campo . Vedi CA
PANNA . : 

* La Voce viene dallo Spagnuolo barracas, 
piccole baracche che i Pefcatori formano 
fulla riva del Mare. 

Quelle che fervivano pe' Cavalli erano 
chiaraate baracche , e quelle per i Soldati a 
píedi erano dette capanne ; ma ora s' ufa 
i l nome di baracoa indifferentemeníe per en-
m m b e . 

Le baracche comunemente fi fanno col fif-
fare quatno ferifti in térra , e col metter-
ne altri quattro in croce íbpra di quefti ; 
dopo vi fabbricano fopra le muraglie con 
aoila graticcia , e tutto cib che fommini-
ílra i l luogo. La cima é coperta di tavole , 
di ftoppia , o di zolla , come ne hanno 1' 
opportunita. 

Quando l 'armaía é ne'qusrtieri d ' Invtr-
n o , i foldati comunemente rizzano delle ten-
de j nella State e' fi contentano de' Padi-
glioni . 

B A R A L T P T O N é un termine di Lógica , 
che fignifica i l primo indiretto modo della pri
ma figura de'Sillogismi. Vedi MODO , e SIL-
IOSISMO . 

Un Sillogismo in baralipton é quando le 
due prime propofizioni fono generali, e la ter-
za particolare j eífendo i l raezzo termine i l 
foggetto della prima, e l 'attributo delia fe-
conda. Per efempio 

B A Ogni male e da temer f i : 
RA Ogni violenta pajfione ¿ un male : 
L IP Dunque qualche cofa che dee temcrft, 

e una violenta pajfione . 

B A R 
^ B A R A L O T T I , é i l nome di una fetra 

d' Eretici a Bologna in Italia , che aveano 
tutto in comune, per fin leMogl i e i figÜ-
uol i . Eglino erano prontiffinu a darfi in pre
da ad ogni forta di libertinaggio e diííolu-
tezza. 

B A R A N G I , eranoUffiziaü tra i Grecidel 
Baífo Impero , l'uffizio de' quali era di tenere 
le Chiavi delle Porte della C i i t a , dove rifiede-
va 1' Imperatore. ' 

Codino dice , che i Barangi erano quel-
l i , che faceano guardia alia porta delle ílan-
ze , dove i ' Imperatore dormiva , e pran-
zava. 

B A R A T T A R E * fignifica 1' azione di cam
biare una mercanzia in un' altra di egual va
lore . Vedi CAMBIO . 

* La voce deriva dallo Spagnuolo baratar 
ingannare , o circonvemre nel contratta-
re ¡ forfe perche quelli che in tal manie
ra negoziano , procurano ¿T uccellarfi Vun 
r al tro. 

BAR ATT A RE , in commerzio . Vedi PER-
MUTAZIONE, CAMBIO, COMMERZIO &c. 

BARATTERI'A , in linguaggio di Marina , 
quando i l comandante d' una Nave inganna i 
proprietarj, o gli afficuraíori, fuggendo col
la Nave , affondandola , o difertandola , o 
trafugandone i l Carleo. 

B A R B A , i peli che crefcono fulle guan-
cie, e nelle parti aggiacenti della faccia j 
principalmente degli adulti e mafchi. Vedi 
PELO. 

Varié fono le cirimonie, c coftumi rifpet-
to alia barba : Kingíon ci aíficura che una 
parte confiderabiie della Religione de' Tar
tarí con filie nel portameuto e governo delle 
loro barbe j ech' efíi fecero una lungaefan-
guinofa guerra co'Perfianj, e l i dichiararo-
no infedeii , quantunque nel refto foífero del
la fieífa lor Religione, foiamente perché non 
vollero qucüi tagliarfi i muflacchj, o bafet-
te alia moda e rito d e ' T a r t á n . 

Ateneo , dopo Crifippo , oíferva che i 
Greci portarono fempre la barba fino al 
tempo d' Aleííandro ; e che i l primo che fe 
la taglib in Atene portb fempre dappoi la 
denominazione di Kopaví , rafo , nelle me-
daglie . Plutarco aggiunge che Aleííandro 
comandb ai Macedoni di raderfi , per t i 
mo re che i nemici non gli aíferraííero per 
le lunghe Barbe ; fia comunque fi vue
le , noi troviamo Filippo , fuo Padre ? 

co-
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come puré Aminta ed Archelao fuoi prede-
ceífori , rapprefentati nelle Medaglie fenza 
barba, , • T, 

Plinio oííerva che i Romani non comin-
ciarono a raderfi fe non nell'anno di Roma 
4-4 1 nel quale P. Ticinio conduíTe feco 
dalla'Sic^a un ^uon nurnero ^ barbieri : 
¿"H aggiunge, che Scipione AfFricano fu i l 
pnmo, che introduffe la moda di raderfi ogni 
giorno. 

Appreíío quel popólo fi era introdotto i l 
coftume di ricever vifite quando radevafi per 
la prima volta la barba. I primiquattordici 
Imperatori Romani fi rafero fino al tempo 
dell' Imperator Adriano , i l quale ripiglib e 
ritenne la moda di portare la barba. Plutar
co ci afficura ch' egli cib fece per nafcondere 
le cicatrici che avea fulla faccia. 

Ne' primi tempi íi ufavano moltiíTime ce-
rimonie nel benedire la barba ; ed efiftono 
tuttavia F orazioni che fi ufavano nella fo-
lennlta di confagrarla a D i o , quando un 
Ecclefiañico prendea la tonfura . Vedi TON
SURA . 

Le perfone di qualita aveano i loro fi-
gliuoli tofati la prima volta da altre perfo
ne di eguale o maggior condizione, le quali 
per tale via divenivano Compari, o fia Padri 
adottivi de'figliuoli . Vedi ADOZIONE . 

I n fatti antiGamente una perfona diveni-
va Padrino di un ragazzo col toccargli fem-
plicemente la Jtarba ¿ cosí riferifcono gl'Ifto-
r i c i , che uno degli articoli del Trattato tra 
Alarico e Clodoveo f u , che Alarico doveííe 
toccar la barba di Clodoveo per diventar fuo 
Compare . Vedi COMPARE . 

Quanto agli Ecdefiafiici , la difciplina é 
fiata molto varia nel propofíto delle barbe : 
íalvolta fu loro ingiunto di portarle , do-
po che fi é feoperta troppa effemminatezza 
nel raderle ; e fi conobbe , che una bar
ba lunga era piü decente alia -gravita Ec-
clefiañica ; e talvolta ancora fu loro proi-
bito di portarla , quando aveano 1'ambi-
zione di nafeonderfi fotto una venerabile 
barba . 

Le Chiefe , Greca e Romana , lungamen-
te hanno quiftionato infieme intorno alie 
barbe: dopo i l tempo della loro feparazio-
ne pare che i Romani abbiano piu oiTervato 
i l coftume di raderfi , per opporfi al coftu
me de'Grecii ed hanno anche fatte alcune 
eíprefie coftituzioni de radendis barbis. 

Tomo I L 
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I Greci ilP oppofito fóftentano gelofa* 

mente le barbe lunghe ; e fono eftremameti-
te ícandalezzati deile immagini fenza bar
ba de'Santi, che vedonfi nelle Chiefe Ro
mane . 

Dagli ñatuti di alcuni Monafterj appari-
fce, che i Religiofi^ iaici doveano lafciarfi 
crefeer la barba, e i Sacerdoti doveano ra-
derla; e che le ¿wrbe di tutti quelli ch' era-
no ricevuti dentro i Monafterj fi benediva-
no con moltiíTime cerimonie. 

I I lafeiarfi crefeer la barba é un fegno di 
luíto in alcuni paefi, ed in altri lo é t l tD-
farla . I I P. Le Comte ofíerva , che i GhitieS 
affettano le barbe oltre modo lunghe , ma 
che la natura ha meífo loro un óbice, f r-
nindoli di piccole barbe, le quali riíyn oftan-
te eífi coltivano con eílrema diligenza . G l i 
Europei fono molto invidiati da eftb loro per 
tal ragione, e fono ftimati i piu grandi uo-
mini del Mondo. 

I Ruífiani portarono la barba fino a po-
chi anni fa, perché f ultimo Czar comandb 
che tutt i fe la radeífero ; ma non oftante 
i l fuo comando, egli fu coftretto di mante-
nere un numero d'uffiziali per far tagliar per 
forza la barba ad alcuni che non voleano ob-
bedire . 

Crifoftomo ofl'erva , che i Re di Perfia 
aveano le barbe teífute , o intrecciate infie
me con fili d' oro ; e che alcuni de' pr imi 
Re di Francia aveano le loro barbe aggrup-
pate , ed allacciate colf oro. Vedi PAR-
RUCCA. 

Barba d1 una Cometa fignifica i raggi, che 
la Cometa manda verfo quella parte del Cielo , 
a cui i l fuo proprio moto par che la diriga. Ve
di COMETA L 

La barba della cometa fi diftingue dalla coda, 
per cui s! intendono i raggi mandati verfo quel
la parte , da cui fembra che parta col fuo moto . 
Vedi CODA . 

Si chhma. barba per la fimiglianza che ha 
colla barba di un uomo. 

BARBACANE propriaraente denota unadi-
fefa efterna, o fortificazione di una Citta o 
Caftello; ufata fpezialmente per difender le 
Porte, o le mura. Vedi DIFESA . 

I n quefto fenfo barbacane fignifica lo fteífo 
che antemurale , promurale, murus exterior . 
Vedi CONTRA-MURO , 

Barbacane fi ufa eziandio per unapiccola 
fortezza alPingreflo di un Ponte, o al di fuori di 
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imaCi t ta , che ha una doppia muraglia con 
delle Torr i . Cosí é quegli ail' eílremita dei 
Ponte M legno a Rouen , che da alcuni é 
chiamato ancora barbacane, 

©ARBACANE | i ufa alírcsi per utf apertu
ra nelle mura d'una Ci t ta , per cui íi fparano 
i mofchetti contra i l nemico . Vedi CAN-
NO N I ER A o 

:BARBACANE,, in architettura, denota un 
canale ñretto e lungo .? o un1 apertura fatta 
nelle muraglie per lafciarvi entrare ed ufcire 
i ' acqua,, -quando gli edifixj íono piantati in 
luoghi .íoggetti ad eflíere inondati; o per vuo-
tar i ' acqua di un terrazzo, o fimiíe. 

B A R B A R A , in Lógica, é i l primo mo
do della prima figura de' fillogismi . Vedi 
MODO, e SILLOGISMO,. 

U n Sillogismo i n ¿¿rr^m é quegli, in cui 
tutte le propofizioni fono univeríali , e af-
fermative ; eífendo i l mezzo termine íbg-
getto .nella prima propofizione, e attributo 
nella feconda . ;Per ^efempio 

BAR Chiunque foffre ,che un Uomo 
muoja di fame, avendo debi
to e potere di íbñenerlo, h un 
Omicida 

BA Chiunque é ricco , e ricufa di far 
elemofina , foffre xhe muojano 
di fame quelli, ch' egli ha debi
to e potere di foftentare 

R A Dunque ognuno ch' é ricco , e r i 
cufa di far elemofina , é un 
omicida. 

BARBARISIMO, nella grammatica^ é un 
errore contro la -purita dello jüle , o ¿ i l in-
gua . Vedi STILE . 

U n barbammo fecondo Ifídoro dlfferifce da 
un termine bárbaro , poiché i l primo, per 
efempio , é Latino, benché corrotto o mal-
ufato; daddove ] 'ul t imo che quefto Scrittore 
chiama barbarologia , é una parola puramen
te foreftiera, intrufa nel parlare latino. 

BARBARO un norrie dato dagli anti-
chi Greci a tut t i quel l i , che non erano del 
loro paefe , o che non parlavano la loro 
lingua. Nel qual fenfo la parola fignificava 
foltanto Foraftiere j e non portava con ejffa 
quell' odíofita , che porta prefentemente. 

* Strabone deriva la parola- fictpfictpo; da 
fiup/Sapt&iv, balbuíire , perche I foraflic-
r i che andavano tn Atene ufavano bal-
bettare o parlar duramente: altri la de-
rivano da fiapfiup) parola fulla quak i 
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foraflierl frcquentemcnte aveano della dif-
ficclta , e che tuttavolta non avea figni-
ficató. yütri dalC Arábico bar ., dcferto $ 
VoJJio daW avverbio Caldco Nía , .extra , 
foris,, 

BARBERO, in commercío,, é unafpezie 
M Cavallo venuto di Barbería, molto .fti-
mato peí fuo vigore, e agilita . Vedi CA
VALLO. 

I barberi l per ordinario fono piccioli , «e 
portano le gambe larghe,. 

V i é un1 opinione, che i barben vengano 
maturi., ma non yecchj , perché rltengono 
in vita loro tutto i l vigore , e ció l i rende pre-
. g e ^ í -per i ñalloni : I l loro femé, fecondo 
i l Duca di New Caftie , non mai;ha fine , ma 
fi conferva finché durano in vita . 

Dicefi che anticamente foíTero felvaggi , 
e che correífero ne' deíerti deli' Arabia; eche 
al tempo d' Ismaclecominciarono ad amman-
Jarfi, 

•;Si dice che v' ha de' barbari in Africa che 
lorpaííano nel corfo gli ftruzzi, e che fi ven-

,dono ordinariamente, fecondoilDapper , per 
milleDucati , o cento Cammelli . S'alimen-
taño con grand' economía \ e Dapper dice 
con latte diCammeiio , S'aggiunga ,che in 
Barbería fi cuílodifce la genealogía de'bar
ben con maggior cautela , ;di quello ;<:he ufa
no gli Europei per le loro famiglie nobili ; 
e vendendoli f i mettono fempre in vifta í 
t i tol i di Nobil ta . 

•La razza de'Caválli ha molto tralignato 
nella Numidia , eflendo fiati fconfortati gli 
Arabi dal confervarla, per cagion degliUf-
fiziali Turch i , che ílcuramente fe n' impa-
dronivano. A l prefente i Tingitani , e gli 
Egizj hanno H crédito di mantenere la mi -
glior razza e per la corporatura , e per la 
bellezza.; 

I piu piccioli di quefli ul t imi fono per 
lo piíi alti fedici paimi , t tutti formati , 
fecondo la loro frafe, come 1' antílope. 

Le buone condiüoni di un cavallo di Bar
bería (oltre la fuppofta qualita di non gia-
cere, o buttarfi g i ü , e di fiar faldi e che-
t i , quando i l cavaliere ior cava la briglia ) 
fono un paíío lungo , e i l fermarfi fubito, 
fe -occorre , nel mezzo di una plena ear-
ricra. 

B Á R B I C A R E , in Giardinaggio; una fe-
.menta dicefi barbicare, quando ella gettale 
fue picciole radici in térra . Vedi RADICE , 
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BARCA * nella Navigazíone denota un 

piccob vafcello fui mare, per ordinario con 
vele a taalioo triangolan ; in numero di due, 
o tre al p iu . Vedi VASCEILO . 

*• £ a parola deriva: fecondo alcuni dal Lat i 
na barca ; Fournier la deduce da Bar ce , 
Cltth ncirAfrica; eToktano daBAfcdlo-
na ; altri y fra i qudlt Salmafto r dal Gre
ca (¡upií y Bafiimento rotando i Scaligerv 
da fiapos carica . 

Aícuni Autori ufano la parola Barca per 
6gni Vafcello che non ha alberi <. V i fono varíe 
fpezie di bar che: come 

ún Binlander 
úna' Satcté-
iina Saettia &c . 

BARCA COPERTA , é una barca con una 
eoperta di panno íano , o tela groíTa íoíknu-
ta da cerchj fopra la Poppa che ferve per 
tenere al coperto i PaíTeggieri. Ta leéquel la 
che traghetta da Londra a Gravefend, Vedi 
BATTELLO. 

BARCA LUNGA é un battello i l piíi grande e' 
plü forte che appartenga ad una nave, e che 
jS pub- tirar a bordo . Vedi BATTELLO. 

I I di leí ufo í di portare ogni mercanzia j 
o; provigione a bordo della Nave, o trafpor-
íarla dalla Nave flefifa 5 o puré per mandar 
TJomini i n térra 5 e particolaf mente per levar' 
F ancora. 

B A R C H E T T Á é una piccola barca , o5 
vafcello , le cui antenne non fono a traverfo , 
né le velé fono quadre , come quclle delle 
N a v i ; ma fono come una mezzarta ; cosí ch' 
ella puo navigare piu vicino ai vento y che un 
Vafcello colle vele attraveríate 

B A R C O L L A R E , come fa i l Vafcello che 
Ra' le vefe amraainate, é quando unVafceí-
Jo o in calma , o in fortuna di mare non 
pub portare ticuna f orte di vele per efíe re 
agifato dail' ondej percib íi ritirano le vele 
íteífe e íir ammainano per prefervarle, e ir 
calano gli Alberi , le antenne 5- e fi titira i i 
fartiame ; ed i l Timone fi lega nel fotfoven-
tof della Nave . I n quefto modo i l Vafcello 
íía quieto fopra i l mare, quando fia buono 
« forte. 

BARCOLLARE in língua marinarefea c 
guando una nave va barcollone nel fuo cam-
mino per colpa di queilo che ña a timone , 
Vedi TIMONE V Rcgger la N A V E . 

Per impedir cib , i l Piloto grida al T imo-
ntfttTaggta, Foggia , Vedi POGGIA . 
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B A R D A , e un termine antico prefo per 

¡'armadura de'Cavalli degli antichiCavalie-
r i ? e Soldati. 

La Crufca dice che la barda é un'armadura 
di cuo>o cotto 5 o di ferro, colla quale fi arma-
vano le groppe y i i e o l i o e '1 petto a'Cavalli, 
che percib íi- dicean bardati: 

B A R D E S A N I S T Í > fono una fettadiEre-
t i c i antichi , cosí denominati: dal loro Capo 
Bardefane, ch' era un Siriano d' EdeíTa nella 
Mefopotamia. 

Bardefane nacque nella meta del fecondd 
Secólo , e dopo la fuá converfione al Criftia-
nefimo íi fegnalo per la fuá pieta, e dottri-
na ; ma fpezialmcnte; peí fuo zelocontrogli 
Ere t ic i , contro i quali fappiamo' da S. G i -
rolamo- e da Eufebio ch' egli fcriffe molti l i -
b r i : con tutto cib ebbe la difgrazia di cader 
egli ñeífo negli errori di Valentino, a' qua
l i ne aggiunfe degli altr i fuoi proprj' . Egli 
credeva che le azioni degli Uomini dipen-
deííero intieramente dai fato e che Dio 
fleíío foífe foggetto alia neceíílta. I fuoi fe-
guaci andarono piü avanti ^ e negafono la 
Refurrezione del C o r p o e 1' Incarnazione e 
Morte del noñro Salvatore j dicendo , che 
qüefíe cofe erano^ folamente apgarenti , e 
fantaíliche i 

Strunzio ha data laStoria ¿t? Bardefanifii a 
B A R D I * , erano antichi Poeti appreííb f 

Galli e Britanni, i qüali' deferivevano e canta-
vano inveríi le valoiofe azioni de' grand' Uo
mini della lor nazione; con difegno di dipi-
gnere e lodar la v i r tü , e talvolta per acquie-
tare le difFerenze fra le ármate nel punto delF 
azzufíamertto 

* Bochan deduce la parola' da parat can
tare Camdeno d* accordo con Fejio pre-
tende che bardus' originalmente ftgnifichi un 
cantare / ed aggiugne che la voce e pura B r i " 
tama, A l t r i vogtiona che derivi da Bs.vá\is 
Druida , figlio d i Drj/ide y e ü quinto jK? 
de* Ccíti „ 

I Bardi differifeono da i D r u i d i , poiché 
queíii erano Sacerdoti e Maeílri della nazione , 
ed i primi erano folamente Poeti j eScrittori» 
Vedi DRUIDA . 

Larrey , Bodin , e Pafquier vogliono m 
fatti che i Bardi fieno ftati e Sacerdoti , 
e Filofofí : e Cluverio pretende , che íiena 
ftati anche Oratori , ma fenza fondamen-
t o , nell' Antichitk: Strabone divide le Sette 
de'Pilofofi appreífo i Galli e Britanni in t re , 
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ctoé m DruíM , Bard i , ed E v a t í ; I B w d t , 
dic' eg l i , fono i Cantori , e i Poeti j gli EVM~ 
t i fono i Sacerdoti, ed i Filofofi natural!, e 
i JDmJdt aggiungono alia Filofofia naturale 
anche la morale. Hornio non oflante l i ú -
ducc a due Sette , cioe Bard i , e Druidi ; 
aítri l i riducono ad una Setta fola , e fanno 
che Dmida fia un norae genérale , che com
prenda tutt i gli a l t r i . 

Cluverio pretende che v i fofíero áé> Bar-
d i anche fra gli antichi Germani j poiché 
Tácito fa men'/ione delle loro Canzoni e 
Poemi, che contenevano la loro líloria . 

BARGE , é una fpezie di battello da 
pompa, e da fpaííb , che ufafi principalmen
te nella navigazione de' fiumi, che menano 
a Citta grandi. QueíH battelli fono da varíe 
fpez i eed hanno varj nomi , fecondo 1' ufo 
€ la í lruttura: come 

¿4 company*s bar^ 
A rom bar ge 

royal bargs 
A fand bar ge 
A Ware-barge & c . 

Noi diremmo una féotfa ? un hurehiello, 
B A R I LE é un vafo lungo di figura sfe-

xoide y o piuttofto cilindrica, che fi adopra 
per tenervi diverfe forti di cofe liquide, e 
folide. Vedi MISURA . 

I ¿m// Inglef i , per mifurare 11 vino y eon-
tengono 1'ottava parte d' una botte , la quav-
ía parte dTunapipa y. e la meta di un5 altra 
mifura detta hogshead , cioé galloni trenta 
uno e m t i z o , Vedi a ftio luogo i nomi di 
queíle mifure fpiegati, 

Quelíi che fervono per mifurare la birra 
conrengono trenta fei gallmi ; e quelíi per 
la birra piccola ne contengono trenta due, 
Vedi BOTTE > PIPA , GALLÓN &C. 

I bardi Romani , fecondo Vigenere , con-
tengono quattro congj , o fia quattro miíu-
are di fei feñieri 3 cioé fetíanta fei pinte \ 
e pefano cento é fettanta libbre, e dieei 
«nc ie . 

I I barik di Firenxe l una miííira per co
fe liquide , che contiene venti fiafebi, o un 
terzo di fíajo, 

l í barile, o barique di Parigi , contiene 
duccento e díeei pinte, o venti fe i feftieri 
e mezzo; qüatfro barriqucs fanno tre mifure 
di trecento fíafchi, o puré una botte . / I I ba-
rile é la meta d^una Pipa, 
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BARILE ancora s'ufa per una eerta quarí^ 

tita o pefo di varié mercanzie; e varia íe-
condo la diverfita d' efife , 

I n queflo fenfo fi dice, un barile, o una 
botte d'arínghe , o fgombri; venti de'quali 
fanno una mifura detta Lafi dagl' Inglefi y 
o fia pefo di quattro milla libbre. 

BARILE final-mente s'ufa per numero de-
terminato di certa forte di pefee. Cosí un 
barile d' aringhe é un vafo che contiene la 
quantitk di cinquecento ar ínghe, e di mille 
farde líe , Vedi MISURA. 

BARILE in Anatomía denota una cavíta 
larga dietro i l tímpano deíl' orecchio, fode-
rata di una membrana che ha varié vene 
ed arterie .. Dicefi che fia ripieno di un» 
materia purulenta ne' bambini ; nella fu» 
cavíta v i fono quattro pkcoli oííí , cioé i l 
malleolo , 1' incude , la ftapede , e T oífo or-
bicolare , Vedi O R E C C H I A % e T Í M 
P A N O . 

B A R I L E T T O é un píceoío vafo conte
nente una incerta quantita di qualfivoglia 
liquore y da tre a venti galloni, Vedi M I 
SURA &c. 

Bariletto é aítresi una fpezie di mifura di 
cofe liquide , che contiene dieci otto galloni 
di birra e fedici di birra p i c c o l a V e c í i 
GALLONE , MISURA &C, 

Due bariletti fanno un barile . 
B A R N A B I T I ^ cgli- é un ordine di Rel í -

giofi cosí chiamati dalla Chieía di S. Barna--
ba a M i l a n o d o v e da principio fi ílabiliro--
no ^ e non , come alcunr hanno penfato , 
perché S. Barnaba foífe i l loro Protettore „ 
Realmente San Paoío é" i l Piotettore de' 
Barna bit i ¿ 

Eglino fono Preti Hegolari deila Congre-
gazione di San Paolo. 11 loro abito é ñ e r o , 
ed é lo íleffo che portavarto aílora che cia 
principio furono iíHtuiti nel 1533. dalle bolle 
eípreffe di Papa Clemente V I I . I l lorouffizio 
é d' inftruire , catechizzare, e fervire nelíe 
miffioni. 

BAROCO in Lógica denota i l quarto modo 
deila figura íeconda deTilIogismi. V . MODO , 

' e SlLLOGíSMO. 
UnSiliogismo in baroco ha la prima pro-

pofizione univerfale ed affirmativa, ma la 
feconda e la terza particolare, e negativa, 
e i l mezzo termine é T attributo nelie due 
prime . Per efempio; 
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SA Ogni virtu t- accampagnata éon M -

fcrezione : 
RO Alcune fpezie di zelo non fono ae~ 

compagínate, con difcrezione s 
CO Dunque alcune fpezJe d i zelo non 

fono v i r t u . 

BA Ñullus homo non efi hipes; 
RO Non omne animal efl hipes: 
CO Non omne animal efi homo. 

B A R O M E T R O * é una maechitra peí 
fmíurar i l pefo dell' Atmosfera, e le varia-
zioni che in effa fuccedono , e princrpalmen-
te per determinare le rautazioni del tempo. 
Vedi TEMPO , 

* La parola e compojla da (Zapo; j pefo ; e 
tJítpov ,< mifura < 

I l barómetro frequentemente fi confonde 
coi bavofcopio f be-nché impropriamente j ef-
íendo quelli rigorofamente una macchina che 
dimoftra feirípli-Gemente un' alterazione nel 
pefo dell'Atmosfera: ma é una cofa, fape-
re che Paria é pefante pih iñ un tempo che 
in un altro ; e un' altea mifurare quanta fia 
qucíía differenza : lo che appunío moftra i l 
barómetro . Vedi BAROSCOPIO . 

I l barómetro é fondato ful" efperimento 
Torricelliano , come é ehiamato dal fu© 
ínventore Torrieelli .• Egli é un tubo di 
Yetro ri-pieno di Mercurio da una parte 
íigillato ermeticamente ; T altra eftremita 
poi é aperta- , e íla i-mmerfa in un haci
no di Mercurio fíagnante . Ora a propor-
zione che fcema i l pefo dell' Atmosfera ^ 
i i Mercurio tóel" tubo difceñde \ e all' op-
poflo quanto crefee i l faddetto pefo , tan
to- afcende i l mercurio medéfimo t eífen-
do fempre la colonna del mercurio fofpe-
fo nel tubo r eguale ai' pefo dell'Atmosfe
ra , come dimoilraíi fotío la vece ToRPxi-
CELLrjSNO . 

BARÓMETRO comune. Quéííí ^ien eoíírui-
to in tal guifa: Si prende un tubo di vetro 
A B , { T a v . Pneumatic, fig. i . ) figillaío er
meticamente i n A , i l cm diámetro fia r? 
á'un' oncia in c i r e a e la lunghezza almeno 
di trent' un' oncia : fi riempie di mereurio 
con tal efattezza , che non v'abbia di fo-
pra verana porzione d'aria , né v i fia al
guna bolla vicina alie pareti del Tubo. Lo 
che íi ta meglio mediante un imbuto di 
vetrp con un tubo capillare. Ríempiuto & 

mercurio P orifizio del tubo' in tal mañier^ 
che trabocchi, fi comprime efattamente col 
dito , per efeluder tutta l'aria tra effo e ' I 
mercurio ftefíb ; e cosi s? immerge in un 
tafo di legno d' un conveniente diámetro ? 
ma che non tocchi i l fondo f in diftanza 
di vent'ott'oncie dalla fuperficie del mer
curio fi fiíTano due piaftrelie y o íavolette 
C E , 6 D F divife in tre oncie y e queíle 
di bel nuovo fuddivife in un numero di par
tí piü piccole, Finalmente s' incaftra i l tu
bo in un legno feavato per impedir che non 
íi rompa ; e i l bacino benché efpoík) alP 
aria fi tien difefo; dalia polvere ; ed i l ba^ 
rometro é belP e fatto j 

Sonó flate fatte molte pruové peírender 
piti fenfibili i cangiamenti nel barómetro, e 
per mifurar piu aecuratamente l'Atmosfera «• 
E ci-b ha dato prineipio ad un gran numero' 
di b'aromctri di ílrutture diffefenti , Quindi 
i l barómetro a mota, i l barómetro diagonale ^ 
i l barómetro orizzontah, i l baro-motro penden-' 
t e & c . 

I l Sign.> Des Cartes j e dapoi i l SignV 
Ugenio adoprano un tubo A B ( f ig. 2.-) 
avente un vafo cilindrico C D \ una meta 
del qual vafo infierne colla parte füpsriore 
del tubo fi i-iempiva- acqtfa ; P altra metar 
del vafo e la parte inferiore del tubo fi 
yiempivano di mercurio : Ma quivi benciil 
la colonna fofpefa foffe piü grande , e péí 
confeguenza piü grande la variazione, tut-
tavia l'aria rinferrata nell'acqua fi fprigiona-' 
va a grado á grado , e riempiva lo ípazio 
vuoto nella fommita y e cosí fi rovinava la 
Macchina. 

Allora i l Sig. Ugenio fia penfato di met
iere i-l mercurio nella cima, e Pacqua neí 
fondo nella feguente maniera : K D G i f i g . ^ . y 
k un tubo ri-piegato , ermeticamente in A' 
figillatoy ed aperto in G j i va-fi cilindricf 
B C , e F E fono eguali ? e di ventinove on--
cie in circa j i l diámetro del tubo é una l i 
nea in circa, quegli d'ogni vafo é di quin-
dici l inee, e Paltezza de'vafi didieci linee 
in circa : fi riempie i l tubo di mercurio 
( eílendo i l connme barómetro di ventinove^ 
oncie in circa ) i l quale fiara fofpeío ira íí 
mezzo del vafo FE y e quello del vafo BC ^ 
lo fpazio rimanente fino ad A , eifendo 
voto e di mercurio , e d' aria : finalmente 
fi prende dell' acqua comune con una: íeíta 
parte d'acqúa regia j^er impediré che non 

fi ge-
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íl geli , e íi verfa nel tubo F G , finclié 
afcende un piede in circa íbpra i i mercurio 

Alloraquando i ! mercurio riaízandofi fopra 
i l livelio di quelio c h ' é contenuto in F E , 
per i l tubo A D , viene a fare equilibrio col 
peíb de 11'Atmosfera; a proporzione che cre-
fce FAtmosíera , crefce ancora la colon na 
del mercurio ,, ed i n confeguenza Facquadi-
fcende r fecondo che di nuovo l'Atmosfera 
divien piü Fegger» difcende a proporzione 
la colonna di mercurio^ c Tacqua afcende. 
Quindi é che sifatto barómetro, i lqual é lo 
íkÜo > che quello deí Sig. Dottor Hook „ 
fcuopre aíTai piu minute alterazionr neli' 
ana- , del Baromctra comune r imperciocché 
m vece di- due oncie f i i fluido qui varia 
due piedi . E xo l l ' allargare i diametri de' 
cilindri crefeera fempre piu la variazione : 
M a egli ha qaertQ Inconveniente , che 1' ac-
^ua fvapora ^ e cosí rende precarie ed equi-
voche le alterazioni : benché lo fvapora-
mento in quaíche modo s'impedifca con una 
goccia d'oíio di mandorle dolci che v i nuo-
ta fopra t? Per si fatto difetto altri fono r i -
coríi af 

B A R Ó M E T R O orizzontale y o re nango-
h A B C D ' (f ig*4,y i l cui tubo é piegato 

i n forma di un quadrato B C D 5 . a d í l íom-
m i a del fuo braccio perpendicolare egli é 
linito ad un vafo 5 o cifterna A B ^ e la fuá 
variazione vien dinoíata ful braccio orizzon-
tale C D . 

Ora Fintervallo o fpazio di variazione fi 
puo qui fare d'ogni eftenfione a placeré , e 
cosí divien feníibile ogni mínimo cangiamen-
ío del!' aria. Imperciocché dato i i diámetro 
del tubo C D , c facile trovar i l diámetro 
del vafo A B * cosí che la fcala didifcefa nel 
tubo D C abbia una data proporzione alia 
fcala di afcefa nel vafo A B i la regola eífen-
do quefta r che ú diámetro del vafo fía a quel
lo del tubo i n ragione fudduplicata reciproca 
delle loro fcaie . 

Quindi dati i diametri di C D r ed A B, . 
iníieme coila fcala y o afcefa del mercurio 
nel vafo , fi rinviene la fcala del mercurio 
nel tubo cosí : come ií quadrato del dia-

juetro del tubo rta al quadrato del diámetro 
del vafo , cosí reciprocamente fía la fcala 
del mercurio nel vafo alia fcala del mercurio 
nel tubo. 

Quefta, e la precedente invenzione d'XIge-
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nio fono fondate fopra un Teorema d'Idro-
ftatica; cioé , che i fiuidi che hanno la me-
defima bafe ,• gravitano fecondo" la loro per
pendicolare aitezza, non fecondo la quanti-
ta della loro materia onde ioíleífopeío dell' 
Atmosfera foftiene r argento vivo che riem-
pie i l t u b o A D , ela cifférnaB , come fofter-
rebbe ú mercurio nel tubo folo. Vedi IDRO-
STATICA o 

Con tutto cib queíF ultima con tutte le 
fue virtü ha de' grandi difetti: poiché , a ca-
gione delf attrazione tra le parti del vetro , 
e del mercurio, ( la quale i l Sig. Dottor Ju-
rin dimoñrS. eífer aífai' coníiderabile ): oltrc 
la lunghezza della fcala ( in confeguenza la 
quantita del moto ) e I* attrizione contro i 
fuoi lati r fpezialmcnte nel le improvvife ele-
vazioni , e difcefe, i l mercurio rompe , aí-
cune parti di eífo vengono lafeiate indietro r 
e viene alterata Tequabilita della fuá eleva-
zione ? e caduta .. 

Alcuni percib preferifeono i l 
BARÓMETRO diaponale y i n cui lo fpazio 

di variazione é confiderabilmente piü grande 
d'ogni altro comune; e con tutto cib I ' ele-
vazio :e , e la caduta fono f i f i regplari: che: 
negli altri „ 

l í fuo fondamenfo e quefto : Che in un 
tuboTorricellianoBC ( f ig . 5.) inclinato co-
munque alP orizzonte, ii'cilindro del mercu
rio equivalente ar pefo dell'Atmosfera s-fia al 
cilindro del mercurio equivalente alio íleífo j 
pofto in un tubo verticale , come la lun
ghezza del tubo B C a i r aitezza perpendi
colare D C -

Quindi: fe l'altezzaDC fiafuttripla, fuq--
quadfupla &c . delía lunghezza del tubo , i 
cangiamenti nel diaoonafe $émmeW& faranno 
dupl i , o t r ip l r&c^ de''cangiamenti nel ¿^ro-
metro comune * Qiieífo barómetro diffieilmente 
permettera. che i l fuo tubo ftia inclinato alf 
orizzonte con un angolo minore di 45. gra-
di , fenza foffnre l ' inconvenienzai del baró
metro orizzontare « 

I l BARÓMETRO a mota é un'invenzione del 
Dottor Hook per render piu fenfibili le al
terazioni dell' aria 5; i l fondamento di quefb é 
i l barómetro comune verticale: colla giunta d^nr 
pajo di pe f iA , eB i fig.*)*). chependbnoda 
una girella Tuno liberamente fofpefo neli' 
aria , 1'altro che ripofa fulla fuperficie del 
mercurio nel tubo, e che afcende e difcende 
con eífo iui» 

Cosí 
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Cosí viene comunicato i l moto del mcr-

curi0 Biediante la girella ad un índice che 
oirá all' interno .d'un circolo gradúato j e cosí 
Je tre oncie d'afcefa verticale accrefeono a 
cinque , o íei , o piu a piacere . _ 

Ma lo sfregamento delle partí nella gireU 
la e nell' Índice é tanto confiderabile , che 
cuando Jamactíliina non fia fatta con tutta 
la diligeuza, aíToiuíamente non corriíponde 
ali'intento.. 

I l BARÓMETRO pendente é una macchina 
pih toílo leggiadra , e curiofa , che utile , 
Egli é compofto d' un tubo cónico collocato 
\ erticalmcntc , .coH'íftremita fuperiore e piu 
anguila ermeticamente •figillata 5 non ha va-
fo o cifterna, íupplendo a cib la fuá figura 
cónica: imperciocché quando é ripieno, cx-
teris paribus, v i fara foftenuto tanto mercu
rio , quanto equivale al pefo dell'Atmosfe
ra ; e a proporzione che varia si fatto pefo, 
lo fteffo mercurio prende un diferente fito 
nel^íubo ed in tal guifa faíli di un -pefo 
differente. 

Gosi , quand' é accrefeiuto i i pefo -deii' 
Atmosfera viene (pinto in alto i l mercu
rio nella -parte piu ítretta del tubo , per lo 
che la fuacolonna viene allungata, e per la 
•ragione accennata vien accrefeiuto i i fuo pe
fo . I n oltre fcemando i'Atmosfera, i l mer
curio precipita nella parte plíi ampia del tu
bo , cort che % abbrevia la fuá cdlonna , e 
in confegnenza ;fi rende fiacca ía fuá preffio-
ne . Cosí i l mercurio íteííb fa fempre equi
librio coll' Atmosfera in tutte le fue varia-
zíoni.. 

L ' inconveniente in si fatto barómetro íi é , 
•che per impedir al mercurio , e alí 'aria di 
cangiar luogo, fa di meítieri che fia moho 
piccola la bocea e i l diámetro del tubo ; la 
qual piccolezza rende si feníibile lo sfrega
mento , che impedifee i l íiio gioco. 

I i BARÓMETRO marino é parimente un' in -
venzione del Dotíor Hook , da fervirfene i n 
mare , ove i l moto delPonde rende inutili gli 
a k r i . QueíH altro non é che un doppio ter
mómetro , o fía un pajo di tubi mezzi pieni 
d'acquaviteTuno figíilaío ermeticamente da 
ogni parte,, con una quantita d'aria comune 
racchiufa • l'altro ligillato da un folo capo, 
ed aperto dall'altro . 

Ora, noi fappiamo che l'aria é capace di 
agiré fullo fpliito di vino , e d' innalzarlo 
|3£r due ragioni; V una per la fuá gravita ., 
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come nel tubo Torricell íano; Taltra peífiio 
calore , come nel Termómetro . Se allofu-i 
due tubi lleno diviíi in gradi, cosí che s'accor-
dino i 'un coir altro nel tempo che l'aria rín-
chiudefi , ne feguira fácilmente , che i n qua-
lunque luogo i due tubi s^accordino in appref-
fo , la preííione dell'Atmosfera fara Ja ílefla , 
come allora quando l'aria fu rínchiuía „ Se 
nel termómetro aperto airarla i l íiquor íla 
piu in alto coníiderando nel tempo fteífo 
quanto l'altro afcende odifeende per faltra 
cagione del calore o -del freddo i V aria é 
piíi pefante j all' opporto, quando é piu a 
baño , par agón ato coll'altro i V aria é pii\ 
leggiera d' allora clie lo ílromento fu divifo 
i n gradi. 

Quivi gli fpaz] corrifpondenti ad un poí-
lice di mercurio faranno p iu , o meho , fe-
condo la quantita dell' aria rinchiufa , e la 
piccioiezza de' tub i ; c potranno eífer accre-
íciuti quafi i n ogni proporzione . 

Ma biíbgna rammentarfi, che la denfita , 
c ra r i t i dell' aria su cui é fondata queíla mac
china , non folo dipende dal pefo dell' A t 
mosfera ^ maeziandio ídail'azione del ca ído, 
e del freddo . QueíH dunque non pub eííer 
un -giufto barómetro , e propriamente pub 
chiamarfi un manofcopio , o fia uno rtrumen-
to per moftrare la denfita deli' aria . Vedi 
MANÓMETRO . Nulladimenoíidice cheque-
fto frumento giovi per .daré avvifo di ogni 
cattivo tempo in mare , anche de' venti mu-
tabili , e de 11 a vicinanza del diaccio. Ph i t 
Tranf. N0. 249. 

I I BARÓMETRO Jhtico o Barofcoph 
ufato dal Boyle , da Oítone di Gueric &c. 
é failace, e íbggctto all'azione o impreííio-
ne d' una doppia caufa r é comporto d' una 
larga ampolla di vetro, peíata con un pefo 
di rame, in una diíicata bilancia ; percicc-
ché effendo querti due corpi di egual gravi
t a , ra a d'inegual grandezza, fe varia o í i 
cangia i l raezzo in cui effi equiponderano, 
ne feguira un cangiamento del loro pefo ; 
COSÍ che fe l'aria fia piu pefante , i l corpo 
piu grande eifendo piíi lieve in fpecie ^ per
derá piu del fuo pefo che i l piu piccolo, e 
piu compatto; ma fe i l mezzo fia piu leg-
giero , allora i l corpo piu grande pe fe ra piti 
del minore. 

Pare che non fia flato per anco inven ta
to barómetro piu giurto di quello del Sign. 
Caswella ; la cortruttura del -quale egli de-

feri-
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fcrive nella maniera feguente : Suppongafi 
ABCD ( f i g . 6. ) un caffondno d'acqua do ve 
íta i l barómetro x s e z y G s m , compQÍlo d'un 
corpo x r s m \ € d'un tubo e z y o * I I cor-
,po , e i l tubo fono amendue cilindri con-
cavi, comunicanti l'un con l 'altro, fatti di 
iatta, o piuttoílo di vetro: i l fondo del tu
bo , ha un peíb di piombo per tenerve-
10 íbmmeríb, di modo che la lommita del 
corpo poíía giuftamente ftar a íivello della 
fuperficifi delF acqua colla giunta di qualche 
grano di pefo fopra la cima 

Quando lo íirumento vien cacciato a baf-
fo colla bocea 5 i ' acqua afcende nel tubo 
all'altezza y o . V i fi aggiunge fulla-fom-
mita un picciolo cilindro concavo , deíto 
dagl' Ingleíi pipe , per diftinguerlo dali' al-
tro ch' é al fondo , cui chiamano tubo , 
Quegli é per impediré lo ftrumento daíl' 
andaré a fondo : m d h xm. filo di ferro , 

, de due fila obblique alia fuperficie 
deli' acqua , che fanno P uffizio di diagona-
11 . Ora in tanto che lo ftrumento fi fom-
merge piu o meno , fecondo 1' alterazione 
del pefo dell' aria , la dove la fuperficie dell' 
acqua taglia i l filo , fi forma una picciola 
bolla che afcende fopra del filo, come afcen
de i l Mercurio del barómetro coraune, e újk*. 
ce verfa . 

Quefto ftrumento , come appare dal cal
cólo che porta Fautore , dimoftra le_ altera-
•zioni neli' aria piíi efattamente che i l baró
metro comune, 1200. voite . 

Egli oíTerva che di rado la bolla fi vede 
galleggiare un minuto ; che ad un piccolo 
íoffio di vento , che non fi fentirebbe in 
una camera , fi fommerge feníibilmente , 
e che al comparir d' una nube fempre di-
fcende &c. 

BARÓMETRO Portatile , Vedi PORTA-
TILE . 
• Fenomeni del BARÓMETRO . I fenomeni 
del barómetro fono var j ; le caufe affegnate 
intorno ad effi da molti autori fono di gran 
lunga diverfe; né ancora é perfettamente au-
tenticato i l di lui ufo nel predire i l tempo . 

Sulla fommita del Monte Snowdon, alto 
3720 piedi Ingleí i , i l Dottor Zalley trovb i l 
mercurio piü baífo tre oncie ed otto deci-
m i , di quello che lo avea oífervato a' piedi 
del monte medefimo ; onde fcorgeíi che ad 
qgni 90 piedi Inglefi i l mercurio s' abbaíía-
^ una décima parte di un' oncia. W Sign, 
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Derham per certi fpenmenti ch'egli ha fat
t i fulla cima , e ful fondo del monumen
to , o fia della fuperba colonna eretta i n 
Londra in memoria dell1 incendio che v i fu 
in quella Citta Tanno 1666 , dk 96 piedi 
Inglefi di elevazione o falita perpendicola-
re per la difcefa del mercurio di j í j d' un' 
oncia. 

Onde abbiamo non folamente un fonda-
mento per determinare 1' altezxa dell' at
mosfera , che su tal fondamento ( quando 
fia egualmente denfa dappertutto ) non fi 
trovera minore di cinque miglia c ^ ; ma 
eziandio i l piu cfatto método di mifurare 
i ' altezza delle montagne . Cos í , fe fulla fu
perficie della térra i l mercurio fia a trenta 
pol l ic i , od oncie j nell'altezza di 1000 pie-
di , fara a 28 , 91 oncie ; di 2000 piedi, 27 , 
85 i di 3000, 2(5 , 85 ; di 4000, 25, 87 ; 
di 5000, 24 , 93 ; di 1 mig l io24 , 6 j \ di 
2 miglia 20 , 29; nelP altezza di 5 raiglia 
1 1 , 28 ; di 10 miglia 4 , 24; di 15 miglia , 
1 , 60 \ di 20 miglia o , 95 ; di 30 miglia , 
o , 08; di 40 miglia, o , 012 5 avvegnac-
ché oífervar bifogna, che fi fuppone fempre 
1- atmosfera egualmente denfa dappertutto . 
Vedi ATMOSFERA . 

L'altezza maggiore a cui s'e veduto giu-
gnere i l mercurio nel barómetro, a L o n d r a , 
fi é di t rent ' oncie o pollici e -f- , la minor 
poi di 28 pollici ; la maggior altezza nell' 
oííervatorio di Parigi s'é trovata di 28 pol
l i c i , e , e la minore 26 -~ del piede 
Parigino, i l quale eccede i l piede di Londra 
di : e a quefte oífervazioni s' uniforma-
no dell' altre fatte ad H a l l , in Saífonia dal 
Wolfio , I n Algeri egli s1 alza ai 30 polli
ci r s 0 TZ CON un vento fettentrionale, ben-
che accompagnato da grandiíTime pioggle e 
tempefte. Shaw. Viag. p. 218. Egli é v e r o , 
che v' ha uno fperimento , in cui fi fcuo-
pre che i ' altezza del mercurio eccede ftra-
narnente cotefti numeri ; ftando fofpefo in 
un tubo, alia foggia del Torr icel l i , del mer
curio perfettamente purgato, alf altezza di 
75 piedi j benché alia piü piccola fcoífa egli 
difeenda all' ordinaria altezza. Vedi una re-
lazione di quefto fenómeno fotío la parola 
TORRICELLIANO . 

I I Sign. Boile oíTerva che i fenomeni del 
barómetro fono tanto precarj, ch' egli é dif-
ficile eftremamente formar alcuna regola ge
nérale intorno all ' afcefa loro , o difcefa 0 

Ed 
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TZd anche cío che pare fia creduto piíi uní-
verfalmente , cioé che quando foffia un gran 
vento, i l mercurio é piu baffo , talvolta non 
íi verifica. 

I l Dottor Halley ci fomminiílra le feguen-
íi offervazioni : che in tempo placido , 
quando i'aria c difpofta allapioggia, i l mer
curio ordinariamente é baífo; ed all' oppofto 
é alto, in tempo fereno e ftabile. Che ne' 
venti grandi , benché non accoppiati colla 
pioggia , i l mercurio diícende aíTaiírimo j 
che, cMeris paribus, le maggiori elevaxioni 
del mercurio fuccedono ne'venti d'Eft e di 
Nord-eft. Che dopo gran fortunali di ven
to , quando i l mercurio é íiato baffo , egli 
afcende di nuovo ben prefto. Che un tem
po cheto di ghiaccio egli íi mantiene alto. 
Che ne' iuoghi piu fettentrionali trovaníl 
maggiori alterazioni che nei piíi meridiona-
l i * : e che nei Trop ic i , e preflTo ad effi , non 
v' ha nimia o pochiílima variazione , neU'al-
texxa del mercurio. 

* Per efempio: A Napolt appena mai ecce-
dc impoilice j laddove a Upminjlcr egli Z 
2 , 5 pollici, — a Peterbugo 3 , 3 1 Phil. 
Tranf. n, 434, pag. qojJ 

I l Dottor Bcal oíterva che , cateris pari
bus , i l mercurio e piu alto nei tempo frcd-
do , che nei caldo , e ordinariamente piu 
in ful mattino , e nella íera , che nei mezzo 
giorno. . 

Che nei tempo ftabile e chiaro , i l mercu
rio é piu alto di quello che fía o poco pri
ma , o poco dopo, o nella pioggia, e che 
generalmente difcende pih baffo dopo la piog
gia , di quello ch' era prima. E fe avviene 
che afcenda piu alto dopo la pioggia , ne fe-
gue generalmente un tempo ftabile, e fere
no . Che frequentemente vi fono de' gran can-
giamenti nell' aria, fenz' alcuna fenfibile al-
terazione nei barómetro. 

Intorno alP ufo de* BAWOMETRT , oííerva un 
ingegnofo Autore che col mezzo loro noi po-
tiamo riavere la cognizione che rifiede tutta-
via ne' brut i , e che noi abbiamo perduta per 
non aver continuato avivere alio fcoperto, 
come fanno efti generalmente j e per la no-
ftra intemperanza che corrompe la craíi de' 
noftri organi del fenfo . 

Per quello che concerne le predizioni che 
fi fanno co' barometri , i l Dottor Halley ha 
trovato che l'elevazione del mercurio prefa-

Tomo I I . 
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gifce buon tempo dopo il cattivo, e un vento 
d'Eft, o di Nord-eft. 

Che la difcefa del mercurio fteffo prefa-
gifce venti fettentrionali, o meridionali con 
pioggia, o venti burrafcoíi , o gli uni , e 
gli a l t r i . 

Che in una tempefta i l mercurio che prin
cipia a falire é un fegno ficuro ch' ella comin» 
cia a cederé. 

I I Sig. Patrick offerva che in tempo cal
do , la difcefa del mercurio prefagifce tuo-
ni; che quando i l tempo cattivo arriva bea 
tofto dopo la difcefa del mercurio , di rada 
dura lungamente : e s' offerva lo fteffo, fe 
dopo la di lui elevazione fucceda inconta* 
nente il bel tempo. 

Finalmente il Sig. Derhara dopo una lun-
ga ferie d' ojfervazioni barometriche fatte dai 
Dottor Scheuchzer , a Zurigo , paragonatc 
con altre fatte ne' tempi medefimi da effo 
lui ad Upminftcr, offerva che per un anno 
intero il mercurio era piu baffo nei prima 
luogo che nei fecondo, qualche volta una,, 
e talora due oncie , o pol l ici ; benché la dif-
ferenza mezzana computa egli che fia una 
mezz' oncia in circa ; e quindi conclude 
che la fituazione di Zurigo fia quafi ^ d'un 
miglio Inglefe piíi alta di quella d'Üpmin-
fter. Nondimeno egli trovo una confidera-
bile uniformita fra amendue; 1' uno per or
dinario afcendendo , o difcendendo moho , o 
poco, come facea l'aLtro; febbene tal uni
formita non é cosí perfetta, come fu offer-
vata ne' barometri piii vicini a cafa , come 
a Londra , a Parigi, in Lancashire &c. 

Cagtoni dé* Fenomcm del BARÓMETRO , 
Quefti fono i principali Fenomeni del Ba
rómetro ¡ per la cui fpiegazione fono fór
mate infinite Ipotefi . I n fatti ficcome ge
neralmente convengono , che il pefo dell* 
atmosfera fia il fondamento del Baróme
tro , cosí viene comunemente accorda-
to , che le alterazioni nei pefo dell' aria 
dieno occafione alie alterazioni nei Baró
metro ; e puré anche quefta cofa non ha 
luogo univerfalmente . I i Dottor Lifter , 
per efempio , vuole , che i cangiamen-
t i nei Barómetro dipendano dalle altera
zioni del caldo , e del freddo . Dic' egU 
d' avere fpeffe volte offervato , che nelle 
tempefte &c. quando il mercurio é baííif-
fimo dirompe etramanda delle piccole par* 
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ílcelie , lo che egli chiama una ípezie di ef-
ferveícenza j edarguifce, che in tutti i tem-
;pi del íuo abbaííamento egli fía in que-
fto bollore o fermentazione piu , o meno. 
i n quefto difordine penía egli , che le fue 
;parti fieno contratte , e comprefíe , e che 
;per tal ragione difcenda: oltre che in quel 
bollore efcono delle picciole particelle d'aria , 
fch' erano prima racchiufe ; e quefte alzan-
,dofi alia íbmmiía del tubo , fa d' uopo , 
che i l mercurio diícenda al fondo si per la 
ragione , che la Colonna peí loro ufcire íi 
rende p.iü corta , si perché eíTe gravitano 
fopra lo fteíío Mercurio . I i mercurio per-
cib , foggiunge , s' innalza in un tempo o 
affai caldo , o aífai freddo , tra i tropici , 
&c . eíTendo aU' ora nello ftato fuo natura-
le , e di nuovo , ne' gradi intermed; del cal
do , e del freddo egli s' abbaíía , eflfendo 
contratto , e riunito . Ma queftalpotefi av-
vegnacché ingegnofa , non arriva a render 
contó de' fenomeni: anzi in alcuni riguardi 
i i contradice . 

I cangiamenti nel pefo dell' atmosfera íi de-
vono dunque porre come la cagione di quelli 
nel Baromem $ ma poi non fara facile i l de
terminare la ragione di codefta cagione , o 
donde nafcano neli' atmosfera codeñe altera-
zioni y non effendovi ferie un principio i n 
jnatura, che corrifponda ad una tal varieta 
á1 apparenze , e quefte medefime tanto ír-
regolari. Egli h probabile che i venti a pro-
porzione , che foffiano per una parte , o per 
1' altra, abbiano una gran parte ne' fuddetti 
fenomeni; ficcome altresi ponno avervi qual-
che parte i vapori, e 1' efalazioni, che sfu-
mano dalla térra ; qualche parte ancora ne 
avranno forfe i cangiamenti dell' aria nelie 
regioni vicine ; e qualche parte finalmente 
pub darfi, che ne abbia i l fluíío , e rifluffo ca-
gionato nell'aria dalla Luna . 

I l Dottor Halley penfa che baftino i ven
t i , e Tefalazioni per darei una probabile teo
ría del Barómetro: la foflanza della quale é , 
come fegue: 

i0 . Allora , i venti neceffariameníe de-
vono alterare i l pefo dell' aria in qualche 
Paefe particolare, o coll' uniré infierne una 
maggior quantita d' aria , e in tal guifa ca
rleando 1'atmosfera d'un luogo ; i i che av-
viene quando due \'enti foffiano nello fteíío 
tempe da panti oppoíH verfo lo ílefíb pua-
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to í ovvero col diílruggere parte dell' aria t 
e rimovendo porzione del pefo, e eosi dan
do occafione alT atmosfera di efpandcríi \ i l 
qual cafo fuccedera , quando due venti fof-
fmo nell'ifteífo tempo, e -dallo fteffo punto 
per vie oppofte : o finalmente col troncare 
la preffione perpendlcoíare dell' atmosfera i 
i l che fuccede cgni qual volta un vento par
ticolare foffia vigorofamente a qualche par
te ; trovandofi per efperienza, che un forte 
foffio di vento anche fatto ad arte, tendera 
1' atmosfera pih Heve ; e confeguentemente 
i l mercurio s1 abbaíTera confiderabilmente nel 
tubo. Vcái FHofof.Tranf. n. z g i . 

2°.. Le particelle fredde nitrofe e Paria 
fieífa condenfata nelle parti del Nord , ed 
altrove ípinta , fa di meftieri , che rendano 
carieata l'atmosfera, eá accrefeiuta la di leí 
preíTione. 

3 o. Le pefanti fecche efalazioni della tér
ra accrefeono parimente i i pefo dell' atmos
fera e la fuá forza elaftica, ficcome trovia-
mo accrefeiuta la gravita fpecifica de' me-
ftrui eolio fcioglimentó de' fali , e de' me-
t a l l i . 

4o. EíTendo i ' aria da quefte , e fimili ca-
gloni refa piü peíante , diviene piu capace 
a foftenere i vapori , i quali eííendo fimil-
mente , ed intimamente con eíía frammi-
fchiati , e nuotandovi equabilmente dap-
pertutto, rendono i l tempo fereno, e chia-
ro : inoltre divenendo l'aria piu lieYe per ca-
gioni contrarié , fi rende incapace di foíie-
ner i vapori, di cui é ripiena; percib que-
ñi precipitando vengono ammaííati in nu-
vole, ed in progreíío íi convertono in goc-
cie di pioggia. 

Oííervate quefte cofe, evidentemente ap-
parifee, che le fteííe caufe le quali accrefeo
no i l pefo dell' aria, e che la rendono Ipih 
idónea a foftenere i l mercurio nel Barómetro , 
rendono íimilmente i l Ciel fereno , ed i i 
tempo aíciutto ; e che le fteííe caufe , che 
rendono Paria piíi lieve, e meno idónea 3 
foftenere i l mercurio, generano parimente e 
nuvole , e pioggia. 

Qiiindi IO. Quando P aria é leggieriíTi-
ma , ed i i mercurio nel Barómetro é baíTif-
fimo , fono molto baííe le nuvole c rápi
damente fi muovono ; e quando dopo la 
pioggia le nuvole rompono, e un Ciel fe
reno di nuovo riluce , eííendo purgato de' 
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t a p o ñ ; ©gli apparifce eííremamente chk to , 
e trafparente , e ci laféiía v&der íacilmente 
gli oggeíti piu lontani . 

2C. Quando i'aria e pm peíante ed i l 
mercurio ña. piü alto neí tübo , i l tempo'é 
cheto bencfié un po' men chiaro a cagione 
de' vapori, che dappertutto egualmente fo
no diíperfi ; fe qualche nuvola appariíce , 
e]la é moho alta, e fi move lentamente i 
JE quando V aria fia la piu peíante, la térra 
fi trova frequentemente inviluppata in nu-
vole affai denfe, le quali pare che fi formi-
íio dalle piu groííe eíalazioni, che 1'aria af
lora pub foílenere, benché non poffa foíle-
rierle una atmosfera piu lleve . 

3° . Quindi é che in Inghilterra i l mer
curio s1 innalza aífaiííimo ne' tempi piu fred-
d i , e quando i l vento foífia dal N o r d , o 
dal Nofd-Eíl : perché in tal occafione v^ 
hanno due vent i , che foffiano veffo noi neíío^ 
íleífo tempo, e da parti oppofte; eífendovi 
un vento cortante d5 occidente nell' Océano 
Atlántico5, alia latitudine corrifpondente all' 
Inghilterra . A cib potiamo aggiungere j 
che in un vento del Nord P aria fredda eon-
denfata delle parti' Seftentrionalr cola viene 
frafportata ^ 

4oo- Quindi", nclle regioni del Nord la va* 
riazione del' mercurio é piu fenfibile, che in 
aleuna di quelle deí Sud ; eííendo i venti piu 
forti i piu freq,uenti,y piu var j , e piu oppofti 
i1 uno all' alíro nelle prime regioni che nells 
feconde ^ 

Finalmente, quindi é , che tra i:tropieir 
ía variazione Niel mercurio di rado é íenfi-
bile;- eííendo r venti eííremamente placidi, 
€ comünementé foffiando eort una íleífa di-
rezione. 

Ora quantun'qúe cib che s' é de t ío , poíTa 
bcne adattarfi a molti cafi particolari del 
Barómetro i fembra pero che non- eorrrf-
ponda ad afcuni piu frequenti , e principa-
l i ; e che moltre fia foggetto a vark obbie-
zioni . 

Imperciocché i0 . Se i l vento foííe i l folo 
agente nel produrre éodefte alterazioni, noi 
non averemmo alterazioni fenza un vento 
íenfibile, né alcun vento fenza qualche al-
teraxione deí mercurio j le quali due cofe fo
no contrarié airefpericnza. 

2o. Se fi fuppone che due venti foffino 
dallo fteffo luogo , efempligrazia , da Londra 
per veril oppofti cioe N . E, e S. W , ve 

ne faranno due altri , che foffiano da pun¿ 
t i oppofti N . W . e S. E. alio fteffo luo
go; i quali due ultimi bilancieranno i pri-
m i , e porteranno tant' aria verfo i l punto, 
quanta gli aítri ne hanno fpazzata dallo 
ñeííb » O puré , a proporzione che i ' aria 
é portata vía per N* E . e S. W . l'aria 
aggiacente s'afFollera da altri p u n t i e for-
mera due nuove correnti nella direzione N . 
W . e S. E . per riempire lo fpazio , e r i -
meítere 1' equilibrio , Quefta é una confe-
gueftza neceífaria delle íeggi de'fluidi/ 

3oi Se i l vento foffe I I foio agente, le 
alterazioni nell' alfeiza del mercurio fareb-
bero folamente relative , o topiche j vi fa-
rebbe fempre la fteíía quantita foíknuía inf 
diverfi luoghi prefi eolíettivamente : COSÍ 
qüanto perde un tubo a Londra , un altro 
a Parigi, o a Pifa y o a Zurigo &c. guada-
gnerebbe nello fteííb tempo 0 Ma noi tro^ 
viamo in fafto una verita molto eontraria; 
imperciocché da tu'tte le oííervazioni fatte 
fino ad ora, i Baromstrt in varié parti del; 
globo s' innalzano, e s' abbaífano infi'eme 5 
talmente che v i dev' effere qualche altera-
zione nella gravita aífolufa dell' atmosfera f 
che corrifponda all' innalzamento y e eadut» 
del mercurio. 

Finalmente lafciando da parte tutíe le ob-
biezioni, codefti popolari fenomeni, cioé íá 
eaduta del mercurio avanfi la pioggía, e V 
innalzamento delio fteífo dopo ía pioggia , 
pare, che non fi poífano fpiegare con queña 
Ipotefí : poiché fuppofíb , che dúe Vf nti con-
trarj fpazzino F aria da un capo alFaltro di 
L o n d r a n o i fappiamo, che pochi venti ar-
rivano piü alti d'un migl io; percib tutta 
quelío, eh' effi ponno fare , fara di tagliare 
Una certa parte delía Colonna d'aria fopra 
Londra: fe la confeguenza di cib fía la ea
duta , o abbaífamenfo del mercurio , non v' é 
tuttavra ragione per le pioggie , che ne fe-
guono , I vapori in fatti ponno eííer piu 
bafli i ma lo íaranno finché durino in un' 
aria della ftcífa gravita fpecifica che hanno' 
efíi j e v i ftaranno come prima i 

I I Signor Leibnitz procura di fupplire al 
difetti di quefla Ipotefi con una nuova fuá 
propria. Egli aííerifce , che un corpo i m -
merfo in un fluido ,• pefa folamente con ef~ 
fo fluido mentre egli v i é foflenuto j cosí 
che quando cefía di eífere foflenuto , cioé 
cade s ú fuo pefo eeíTa di fare una pai-
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te di quello del fluido , i l quale percio dr-
viene piu lieve . Cos í , foggiugne, i vapori 
ñccjuofi in tanto , che fono íbftenuti nelT 
aria, accrefcono i l di lei peíb; ma quando 
Cadono, ceffano di pefare con eíTa . Cosí i l 
peíb dell' aria viene diminuí to ; e cosí cade 
i l mercurio, e ne fegue la pioggia. 

Ma i l principio del Signor Leibnitx, non 
oflante lo fperimento ch' egli apporía per 
confermarlo, é falfo , come appare da un 
contrario fperimento del Dottor Defaguliers . 
Poiché un corpo o fia fpecificamente egua-
l e , o piü lieve_, o piü grave d' un fluido , 
ín tanto che v i fla immerfo, o fia ch' egli 
ftia in quiete , o puré in moto , aagiun-
ge al fluido un pefo equivalente a quello 
d' una egual mole del fluido ; come ne fe
gue da quella legge d'idroftatica , chei flui-
di gravitano fecondo ie loro perpcndicolari 
altezze. 

Sia comunque fi vuele , quand' anche i l 
principio del Signor Leibnitx foííe vero , 
egli é tuttavia mancante come quello del 
Dottor Halley, né corrifponde ai fenomeni 
piü dell' altro. Poiché fupponendo, che i 
Vapori coll' eííere condenfati íieno meffi in 
Un moto al i ' ingiü , e cosí ceiTmo di gravi
tare coll' atmosfera ; efli percio caderanno j 
finché giungano ad una parte dell'atmosfe
ra della fteífa loro gravita fpecifica j e co
me prima , la v i fi foíkrranno . Se cade 
i l mercurio, cib avverra folamente nel tem-
po della loro difcefaj poiché fifia t i unavol-
t a , viene ricuperata la gravita primiera i 
•o fe non foffe ricuperata, pur la pioggia 
non fufícguirebbe all' abbaííamento del mer
curio . 

Se dopo si gfañdi uomini ci foffe permef-
fo d'aggiungere quakhe cofa , ella farebbe 
la feguente. Suppongafí qualunque numero 
di veícichette d' acqua , che fluttuino in qual-
che parte dell' atmosfera fopra qualche de-
terminata pórzione del globo , per efempio 
fopra A B {f ig . 21.) fe le vefeichette eñre-
me íaran condenfate dal freddo delle regio-
ni fuperiorí , verra accrefeiuta la loro gra
vita fpecifica, ed eífe difeenderanno , laclafíe 
orizontale i , per efempio a 2 s a a j * Sed 
dove incontrandofi con altre vefeichette non 
per anco precipitate, effe s'uniranno , o fi 
cenvertiranno ín vefeichette piü grandi per 
le note leggi del i'attrazione . O puré , fe piü 
toflo vogliamo che i l vento agiíca j fuppon-
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gafí ch' egli foffii orizzontalmente, o óbbli-
quamente : nel primo cafo le vefeichette 
dell' ottava clafle sforzeranno contro quelle 
della nona , quefte contro la decima &c . 
oppure la claífe obbliqua A 7 contro la quin
ta , 1' ottava contro la quarta &c. e con cib 
parimente s1 uniranno le particelle fuddet-
te , e formeranno come prima delíe nuove r 
e piü grandi vefeichette 5 talmente che i i 
loro numero che prima era fupponiamo un 
mil l ione, ora fara ridotto ver. gr. a cento 
mille . 

Ma dalla fteífa unione, per cu i fcema i l 
loro numero , viene "accrefeiuta la loro gra
vita fpecifica , fe pur vogliamo cosí chia" 
mar l a , cioé vengono eífe ad avere piü di 
materia nello fteífo fpazio , o fotto la me-' 
defima fuperficie : come é facile di provar-
10 coi principj di Geometría : imperocché 
accreíccndofi la mafia di qualche corpo omo-
geneo, i ' aumento di fuperficie non va del 
parí coll' aumento della folidita ; poiché 
quello del primo fia come i l quadraío del 
Diámetro j e quello del fecondo ña come 
11 cubo dello ííeífo , Ma poiché la ñeífa 
quantita di materia ora é ridotta in uno fpa
zio minore o fotto minor dimcníione, ella 
perderá meno del fuo pefo per la refiñen-
za del mezzo . Cib é evidente 5 poiché un 
corpo immerfo in un fluido non perde nien-
te del fuo pefo fe non in virtü dello sfre-
gamento delle fue parti contro queile del 
fluido 5 ma lo sfregamento evidentemente , 
é proporzionato alia fuperficie: dunque ao
ve la fuperficie é diminuita, lo dev' efí'ere 
ancora la refiñenza . Confeguentemente le 
vefeichette 5 la cui gravita prima dell' unio
ne era eguale alia refíftenza del mezzo y 
ora ch 'é diminuita tal refíftenza^ difeende
ranno ; e cib con una veloeita, in ragione 
dell' aumento della mafia ali' aumento della 
fuperficie. 

Nella loro difcefa , airivando effe alié' 
parti piü denfe dell' atmosfera efempligrazia 
3 4 , 5 &c, la loro mafia , e fuperficie di 
bel nuovo fara accrefeiuta da nuove unioni ^ 
e cosí colle coftanti nuove addizioni piü che 
eguali alie coftanti refiftenze, íi renderann® 
capaci di profeguire i l loro viaggio pertutti 
gli ftrati dell' aria , finché giungano a tér
ra í le loro mafíe eftremamentc amplíate , 
ed in forma di pioggia . 

Ora , che i vapori fono andaíi a baffo, 
coa-
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coníldeñamo come l l Barómetro cfebba eiTef-
ne ñato affetto nel loro paffaggio Avanti 
che alcuna delle vefcichette principu a calar 
pih e fermarfi, o fia per 1 azione del fred-
2o - o del vento, fluttuarono efle tutte nel-
la porzione dell' atmosfera ABCD , e gra-
vitarono tutte verfo i l centro E . Ora ca-
dauna rifpettivamente rifiedendo in una par

te del niezxo de Ha íliíía gravita fpeeifiea 
che hanno effe, perderá tanto del fuo peíb , 
quanto eguaglia quello d'una parte del mez-
zo della flefía m o l e e h e hanno effe; cioé 
Gadauna perderá tuttOi i l fuo peíb. Ma al-
lora qualunque pefo ciafcheduna perda lo 
comunica al metzo , che ora preme fulla 
fuperficie: della térra A B col fuo proprio 
pefo , ed unitaraente con quello delle ve-
fciche. Suppongafi poí ehe quefta preffione 
unita tenga i l mercurio alzato nel Baróme
tro all' altezza di trent-a oncie : dall' unione 
delle vefckhe per le eaufe accennate, la lo
ro fuperficie , e eoníeguentemente i l I-oro 
sfregament'o viene diminuito effe perció 
comunicheranno meno del fuo pefoall'aria , 
cioé meno che i-l tutto,. e eonfeguentemen-
te difcenderanno con 1'ecceffo, cioé con una 
velocita eguale al refto , come prima s1 é 
offervato . Ora fíccome le vefcicheíte non 
poffono agiré altrimenti fulla fuperficie del
la térra AB fe non col mezzo dell' ana in 
terpola ; a proporzione oh5 é minore la loso 
azione fui mezzo , fara minore ancora la 
loro azione fulla Terra. Egli é altresi ma-
nifeílo, che la fuperfizie della térra AB de-
ve effere meno corapreffa di prima ; e cib 
a proporzione, che le \refcÍGbette rkengono 
piu del fuo peíb non comunicato al mezzo 
per promuovere la loro propria difcefa , cioé 
ín proporzione alk velocita della caduüa 
delle vefciche; lo che e di bel nuovo in pro-
porzion alia lor mole. Cosí fecondoche di-
fcendono le vefoichetíe r crcícendo continua
mente la loro mole , lo sfregamento, eper-
cib la preffione fulla térra , e finalmente i l 
pefo del mercurio ícemera di continuo per 
tutto i l tempo della eaduta Quindi vediamo 
e perché le vefciche períevcrano ,. quando 
una volta principiano a cadere \ e perché i l 
mercurio principia a cadere nello fíeffo tem-
po j e perché continua, e ceffa di cadere Ín
fleme con effe: ch'erano i grandi defrkrati 
nelia filofofia del Barómetro .-

l o veggo una fola obbiezíone, GM i ó p 

pone a qúefta teoria ; ed é queffa: eh' ef-
fendo meffe in moto le vefciche, ed urtan-
do contro le particelle del mezzo, e 1'una; 
Contro l'altra con qualche momento , fof--
friranno UQÍ̂  confiderabile refiftenza dalla fuá 
forza d' inerzia; medrante la quale fara r i -
tardata la loro difcefa, e rimeffa la preffio
ne dell' atmosfera ; fupponcndoíi che rimpe-
to delle veícichette, che í imuovono , com-
penfi la loro perdita di fuperficie . Cosí un 
corpo grave foftenuto in un fluido da un 
capello, e moffo su, e giü in effo, preme 
ptü ful fondo , dr allora ehe fta in quiete ; 
la preffione aggiunía fara maggiore a pro
porzione , che fara piü grande éat velocita 
delle vefciche cadenti, ricercandofi un mag
giore impulfo per fuperare la forza d' iner
zia delle particelle eontigue in un tempo 
minore , che in un piu Tungo * 

Ma noi abbiamo e ragione, ed efpcri-
menti contro quefta obbiezione i perché , 
oltreché la velocita delle vefciche in queffe' 
circoftanze dev' effere affai pie cióla , ed ap--
pena da confiderarfi i l loro impulfo j oltre
ché la forza d' inerzia dell' aria dev' effere 
eitremamente debele per ragione dell' eílre-
ma fuá fottigliezza j e ck' ella b un Veicolo 
molto improprio per trasmeítere un rmpul-

. fo in diítanza , per ragione della fuá elafii-
eita >, troviamo che anche neli' acqua ( niez-
zo groffolano non elalHco) ed un pezzo d'í 
piombo y ( corpo peíante j che cade con gran
de momento ) che anche qui ( dico ) i i cor
po nella fuá difcefa per i l fluido gravita confi-
derabilmente meno, che q.uando v ' é foík-
nuto in quiete : nel ehe accordano tutt i i 
varj fperimenti del Reaumur, Ramazzini , 
e Defaguiiers, 

BAROMÉTRICO Fosfora. Vedi F o s F a-
R o . ; ; ; j , • . • 

B A R O N E * é quegíi, che poffiede una 
dignita , o per meglio diré che tiene una 
Baronía. Vedi BARONÍA ,-

* Barono e un termine la mi origine e 
molto controverfa ; alcuni pretendono efí 
egli originalmente denoti un uomo 1 uuvp; 
alcuni un Héroe , o fia uomo valoró
lo ; alcuni un Libertinus, o uomo fattó 
libero j altri uomo grande o ricco ; alcuni 
un Vaffallo , Mcnagio lo deduce d d La
tino Baro , che noi troviamo ufato né*' 
fecoli puri d i quefia lingua , invece d i 
Vi r : Onde fe cando gti.y'to autore quelli 
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che nellc hattaglie feguivano i l JRe, era" 
no ch'tamati Barones , ejfendo gil Uomi-
ni piü hravi nelt' armata, e pecóme i 
Pr 'mcipi frecuentemente ricomfcevano la 
bravura , e fedelta di coftoro con feudi , 
la parola venne ad effere ufata per egni 
viobile perfona y che tiene un feudo im-
mediatamente dal Re ¿ Ifidoro , e dopo 
di lui Camdeno pretendono che la parola 
*ncl fuo fenfo originak figrdfichi un íbl-
dato mercenario . I Sigmri d i Porto 
Keale la deduceno dalia voce greca 0ctpo; 
pe/o , o autor iú , Cicerone ufa la paro" 
la Baro per un uomo fiupido e brutale $ 
flecóme gr Italiani ufano la parola Ba-
roñe per fignificare un mendico . JVÍ. de 
3áarca deduce la voce Barone dal Tede-
feo Bar uomo libero > altri la derivano 
dagh antichi linguaggi Gallico, Céltico, 
ed Ebraico : ma f opinione piil probabi-
ie f l e eh'ej]a venga dallo Spagnuolo va
ro valorofo nobile . Quindi lemogli chia-
mano Baroni i loro M a r i t i , ediPrinci-
p i chiamano Baroni i loro Feudatarj , 
JVelle leggi Salichc, come puré nelle leg-
gi d i Lombardia , la parola Barón figni-
fica uomo in genérale , e /' antico Glof-
fario di Fdomeñe traduce Barón per uuiip , 
•uomo , 

BARONE piu particolarmente fiufa ira gl ' 
Inglefi per un Signore o Pari della elaííe 
piü baíía j o íia un grado di nobilta che íe-
gue queJTo di Vifeonte , ed é fopra quello 
di un Cavaliere o Baronctto. Vedi NOBIL
TA1 , PARÍ &C. 

BARONE é altresi ufaío per i l Marito 
relativamente alia Moglie , le quali due per
done in legge íi chiamano barón and femé , 
Vedi MARITO , e MOGLIE . 

I BARONI fono Signori del Parlamento, 
e Pari del Regno7 e godono tutt i i Privi-
legj di eífo. 

EÍIi non cingevano fpada nella loro crea-
zione , né aveano alcuna corona fino al 
Regno del Re Cario Seeondo, i l quale die-
de loro un eerchio d' oro con fei perle diípo-
fte su Torio» NelF antiche meraorie la paro
la Bargne includeva tutta la nobilt^ d' Inghil-
terra , perché regolarmenté tut t i i nobili 
erano Baroni , benehé aveffero una dignita 
pih a l ta . E percio la carta del Re Odoardo 
Primo % ,ch' é una fpoíizione di quanto é re-

íativo ai Baroni in Magna charra ^ concluáe' 
Tefiibus Archiepifeopis i Epifcopis , Baronibus 
& c . ed i l gran coníiglio della nobilta ch'era 
comporto di Baroni, Duchi , Con t i , Mar-
cheíi &c . era comprefo fotto i l nome di 
configlio dê  Baroni, 

BARONI per titolo antico erano quelli y che 
tenevano certi Territorj del Re , de' quali r i -
fervava a fe fteffo i l titolo in eapite .. No i 
ancora ieggiamo .Síínw di pojfejfo temporale ; 
i quali erano quell i , che tenevano Caítel l i , 
Onor i , Baronie, come capi della loro Baro-
raa y col qual titolo antkamente erano chia-
mati al parlamento. Ma prefentemente un 
tal Barone non c Lord del Parlamento, fin
ché non e chiamato con uno feritto, o di
ploma , 

I BARONI di t i to lo , dopo la conquiíla , 
furono divifi mma/ores , & minores, e con-
íeguentemente chiamati al parlamento : i 
Baroni piíi grandi, o majores mediante uno 
feritto immediato del Re: i minor i , o mi
nores con uno feritto genérale del Serif per 
ordine del Re .• 

Gl i antichi diftinguevano i Baroni mag-
giori dai minori , colF attribuire alta e fo-
vrana giurisdizione ai primi , ed inferiere 
ai íecondi intorno alie materic meno i m -
portanti l 

BARONI of the Exchequer dell'Erario fo
no quattro Giudici di numero a' quali é com-
mefla V amminiftrazione della Giufti'zia nelle 
eaufe tra l i Re e i fudditi intorno alie ma-
terie, che fpettano al Teforo ed alie rendi-
te Reali . 

Si chiamano efíi Baroni , poiehé erano 
impiegati in tal ufficio ordinariamente i B a -
roni del Regno . I l loro ufficio é altresi di 
efaminare i conti del Rey peí qual fine v1 
hanno degli auditori fotto di effi; come puré 
di decidere le caufe fpettanti all' entrata : 
talmente che v i fono fíate a tal fine deftina-
te fempre negli ul t imi tempi perfone dotto-
rate in legge , laddove da principio erano 
majordH, <& difereticres in Regno five de Clero 
ejfent, f ve de curia . 

BARONI de^einque Porti fono membri del
la Camera de'Comuni eletti dai cinque Por
t i , due per cadaun Porto . Vedi CINQUE 
PORTI. 

Quelli che fono ííati Maggiori di Corfe-
caftle nella Provincia di Dorfet, fono pu

ré 
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te -denommati Baroni .. Siccome erano anti-
camente , anche i pnncipali Cittadmi di 
Londra. . . , . 

B A R O N E T T O tra ghScntton moderm 
dinota unadignita o fia grado d'onore ch ' ¿ 
fotto un Barone , e fopra un Cavakere , aven-
do la precedenxa da tuítí §h aitn Cavalien 
fiiorché daquelli ¿dlegactio o della garettie-
ra. Vedi CAVALIERE, 
^ Si da con una Patente la dignita di Ba~ 
ronetto , ed é i l grado pih baffo d1 onore , 
che fia ereditario. L'ordine fu fondato dai 
Re Giacomo Primo nel IÓI I . quando 200. 
Baronetti furono creati in una volca ; al 
qual numero , per una Patente, dovevano 
íempre effere riílretti . Effi aveano varj Privi-
iegj confiderabili loro dati con unhakndum 
ad effi, ed ai loro Eredi mafchi. Era per-
meffo loro di portar 1' A r m i d' Ulfter cora 
condizione 'di effer pronti alia difeía della 
Provincia d' Ulfter in Irlanda contro i R i -
bslli che allora la devaftavano grandemen
te : peí qual fine eíll doveano lar leva , e 
mantenere trenta Soldati a fue fpefe per tre 
anni di feguko, o puré pagar una fomma 
equivalente ; la quale a otto d* al giorno per 
Tefta montava a 1095, /. che oravengono 
loro rimeífe, 

I Baronetti prendono pofto , fecondo le da
te delle loro Patead , i n vigor de5 termini 
dellc quali non debb1 eífcre erettoalcun onore 
tra i Baroni, e i Baronetti. 

B A R O N I A , o Baronagium é la Signoria o 
peudo d'un Barone , fia Témpora le , o Spiri-
tuale. Vedi BARONE . 

I n quefto fenfo Baronia e. lafteífa cofa , 
che akrimenti fi chiama onore . Vedi O-
NORE . 

Una Baronia pub confiderarfi come una Si
gnoria ottenuta perqualche fervigio che rU 
guarda la perfona del Re * , e coincide con cib, 
che gF Inglefi altrimenti chiamano Grand Ser-
geanty . Vedi SERGEANTY . 

* Le Baronie, nella Ion prima creazione , 
fpiccavanfi dal Re flejjo , che é i l Lord , 
o Signar principale di tutto i l regno y ne 
f t potean ottenere immediatamente da al~ 
cun altro Signore; per e/empio : I I Re 
mvejiiva o infcudava un uomo d? una 
gran Signoria in terre ; perche la teneffe-
ro e la perfona infeudata , ed i fuoi ere-
di dal Re e da* fuoi eredi , per fervigio 
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baroniale, cioe , per lo fervigio di vsnU^ 
di quaranta, di feffanta Cavalieri, o di 
tal altro numero di Cavalieri , o piií © 
mzno, fecondo che i l Re colla fuá inve-
Jlhura avea limitato od affegmta . Nell* 
etadi fuffeguenti dopo ta Conquijia, quan
do un gran Signore era invoflito dai Re 
d? una grande Signoria , una tal Sig&b* 
ria era chiamata Baronia ; ma piu. co-
muncmente an honour, tm Onore ; co* 
me the honour of Glocefler , the honour 
of IValingford , the honour of Lacea-
Jier , the honour of Richcmont & c . Vi 
furono in Inghilterra certi honours , Ono-
r i , che fo vente chiamavanfi con un no -ne 
Jsformarmo , od altro no me cflero Ci> 
fuccedeva quando la medefima perfona* 
tra Lord $ un Onore in Normandia 
o di qualche altra regione efiranea , ed 
infierne $ un Onore m Inghilterra . Per 
efempio: Guglielmo de Forz , De Forcé, 
o de Fortibus fu Lord dclF Onore d i A l -
bemarle in Normandia . Egli fu anche 
Lord di due Onori in Inghilterra , croe1 
del? Onore d? Holdernejf , e deW Onore 
di Skipton in Cravene , Cotejii Onori 
in Inghilterra erano talara chiamati col 
nome Norrnanno /' Onor d1 Albemarle , 
o /'Onor del Conté d?Albemarle . In fi~ 
mil guifa i l Conté di Britannie era Lord 
deW Onore di Britannie in Francia , é 
ancor ddV Onore d i Richmond in Inohil-
tena, i 'Onore di Richmond fu taholta 
chiamata con nome forafliero , e f Onor 
di Britannie , o t Onore del Conté d i 
Britannie . Cío ferve a fpiegare i termi
ni , honour of Albemarle m England , 
honor Albemariie , o Comitis' Albe-
marlie in Anglia ; honor Britannie , 
o Comitis Britanniar in Anglia . Non 
gih che Albemarle o Britannie foffero in-
^Inghilterra; ma la fieffa perfona 'refpet-
tivamente era Lord di ciafeuno de' dettl 
Onori j fuori , e di ciafeuno de' dettl 
onori in Inghilterra. Vedi Madox , Hiíl. 
ofLand. hon. and baronies. 

Le Baronie , che fpettano ai Vefcovi , 
da alcuni fono chiamate regalía , efíendo 
únicamente conceífe dalla liberalita del Re. 
Elleno non confiftono in una Baronia fola, 
ma in parecchie ; imperocche m erant Ba-
ronite •> quot majora prxdia. 

Una 
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Una Baronía íecondo Brattone é un di-

aritto indiviíibile : percio fe un' Eredita fi de-
ve divider.e tra i coecedi, benché fi pofíano 
dividere alcunibeni , come cafe conquaiche 
pezzo di tena , nondimeno fe queíla Caía 
íara i l Capo d'una Contea , o Baronía, non 
potra eñer divifa; e ía ragione fié , perché 
con tal divifione molti diritti ¿elle Contee, 
e Baronie , a grado a grado vengono ad 
annullarfi in pregiudicio del Regno, ilqua-
le di ce 11 efíer pompcílo di Contee ~, e Ba
ronie . 

B A R O N í i E Caput. VediCAPUT^ 
BAROSCOPIO * é una macchina inven-

tata per dimoftrare le alterazioni nel pefo 
deli'Atmosfera. Vedi BARÓMETRO. 

* La parola deriva da fiupos onus , e 
cDtoTrsíü'video 

BARRA , Barre audience in una Corte 
•di Giurtizia dinota un ricinto fatto con una 
forte partizione di legno alto tre o quattro 
,piedi, dove i l Coníiglio s' unifce per le l i t i . 
Vedi CORTE,. 

IFrancefi la chiamano Barre d* audtcnce, 
ed in alcuni luoghi Auditoire , U d i t o r i o E g l i 
íCorrifponde a cib , che tra i Romani fi nomi
na va caufidica .. 

Si chiama Barra perehé racchiufa con una 
sbarra , edéchiamata anche nei Latini Scrit-
:tori Cancelli , e Caula per metáfora prefa 
¿alie Mandre. 

Si da i l nome d i ^ r m parimenti aiBan-
;dn dove rifiedono i LegiíU o Avvocati . 
Vien nominata Barra, perché anticamente 
v' era una sbarra, che ferviva per feparare 
i Configlieri, e gli Oratori , dai Procuratori, 
e dagli a i t r i . 

Quindi i Legifti o fia licenziati m Inghii-
terra íl chiamano Barrijlers. Vedi BARRI-
STER . 

B A R R A T O R * in legge , fié un comu-
ne promotore , o difenfore di Proceífi , di 
Querele ? o di perfone , o neíle Corti , o 
altrove. 

* Viene fcritta altres) la parola , Barator 
Barretor . Lambard la deduce dal Lati
ne Baraíhro ovvero Balathro , che fignifi-
ca vi le , o disoluto . Skene pretende che 
derivi dair Italiano Barrataria corruzio-
ne d1 un Giudicc. Menage dal Francefc 
barattar dalfantica voce barat, fimzza , 
invenzione, 
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B A R R I C A T A , o Barricada é un íernii-

KCMilitare, che fignificaunTrincieramento 
fatto con térra , alberi, palizzate, o f i m i l i , 
per preiervare un'Armaía dall'affalto delne-
mico. Vedi DIFESA . 

La pih comune materia delie barricatc 
confifte i n Pal i , o Palificate, le quali fono 
incrocicchiate con bañoni ferrati: comune-
mente fi piantano nei paffaggi, o breccie per 
tener indietro e iCava l l i , e iPedoni , Vedi 
PALIZZATA. 1 

B A R R I E R A , fpezie di chiufura, ovaU 
/o, ad un paífo., ad un trincieramento, ad 
una porta , &c. per impedirne FingreíTo . 
Vedi DIFESA. 

Comunemente ella fi fa con pali gran-
di , circa quattro o cinque piedi alti , po-
fti in diftanza d1 otto o dieci piedi P uno 
dall 'altro, con travi attraverfo; che fervo-
no a fcrraare ocavall i , o pedoni che voleíTe-
ro entrarvi per forza . Nel mezzo v 'é una 
barra mobile di legno , che s'apre e fi chiude 
a talento. 
. B A R R I E R E , barriers, é parimenti un ter
mine, percui fi vuol dinotare un marziale 
efercizio d'uomini , armati, e combatíenti 
aíTieme , con fpade corte , dentro certe §bar-
re , o recinti , dove erano chiufi e íeparaú 
da' Spettatori. Vedi LISTA . 

BARRISTER * , una perfona qualifica-
ta e abilitata a poter trattare , e difende-
re le caufe de' Cl ien t i , nelle Corti di Giu-
ífizia. 

* La parola e formata da barra, nome da
to al luogo , dove fi arringa . 

Coftoro , nella Legge Inglefe , coincidono 
con quelli che chiamanfi Licenziati p e A v 
vocati in altri Paefi e in altre Corti , dove 
han vigore le leggi c i v i l i . VediAvvocATO, 
e LlCENZIATO . 

Anticamente denominavanfi in Inghilterra 
apprenticii juris y ora comunemente, counfellors 
at law , Confultori in legge . 

Per paífare barifier, erafi una volta obbli-
gato di ftudiare otto anni , ora folamente 
fette , ed anche talor meno. L'efercizio richie-
flo confifteva in 12. difpute legali che face-
vanfi nelle fale delía Cancellería ín tempo 
delle grandi Letture , e 24. piccoie difpute 
nelle fale medefime , avantí i Lettori delle 
rifpettive Corti &c. 

Vtter barrijlers, fecondo alcuni, fon cau-
fidi-
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fiáici fuorí dal foro o della rlnghiera; co-
si chiamati per diflinguerli dagh Avvoca-
t i di ringhiera &c. 5.EÍ.C. i . 

B A S A L T E S * , ¡Sacr^rní , una ipecie di 
pietra, defcritta dagü sntichi naturaüfíi , 
che neila durczza c nel colore la fomiglia-
no al ferro. Vedi FERRO. 

• plinto , ed altn dopo di luí Jc r ivono 
la parola ba faltes ; S alma fio la correg-
ge 1 bafaliteí > fiuaaKiTns KiSo>. 

I I maflo piíi grande di quefta Pietra , 
che fiafi mai veduto, dice Plinio, fía fla
to pofto da Vefpafiano nel Templo della 
Pace : vi era rapprefentata la figura del 
Ni lo , con fedici ragazzi , che je giuoca-
vano d* interno e dinotavano i cuiti del 
fu o crefeimento. EgUaggiunge, che la Sta-
tua di Mennone nel Templo di Serapis a 
Tebe, che riíuonava al levar del Solé , era 
fatía di codeíla pietra . Come queíla pro-
digiofa fpezie di rifonsnza fi faceffe, pare 
indicaío da Giuvtnale. Sat. 15. -0.5. 

JDimidio mágica refonant ubi Memno~ 
ne chordiS. 

Parecchie figure antiche Egiziane , che 
ancora ci reltano, fono della lltíTa pietra. 

Alcuni degli Antichi la chiamano Lapis 
Lydius, dalla Lidia , ch' c i l luogo , dove 
fu trovata in moka abbondan/a ; tra i 
Moderni viene detía pietra del paragone , 
ufandoíi per provar Toro , e T argento . 
Vedi PARAGONE . 

Ella é dura, pelante, compatta , ñe ra , 
e refiíte alia lima ; e riceve i l fuo nome 
da Bafal , ferro ; o h-s.íaKi^a , diligenter 
examino. 

Dakchampio dice , che v' hanno delie pie-
tre della medefíma fpecie preífo Gaillon in 
Normandia ; altrc- veogono pórtate dalla 
Etiopia , e dalla Germania . 

L'argine del Gigante in Irlanda dicefi, 
che fia faíto della pietra Baíaltes. 

BASE, BASIS in Architettura dinota la 
parte piu batía d' una Colonna , o Piede-
fíalío. Vedi COLONNA , e PIE DESTALLO . 

La BASE fi chuma anche taivoita Spíra 
da Spira, rivoluzioni d'un ferpente , che 
giace cheto , le quaii rappreíentano una 
fimigliante figura . Vedi Tav. d? Archit. 
Ftg' 24. Ut. z . fig. 26. 28. 30. 6 3 2 . 

BASE d'una Colonna é queila parte t ra ' l 
fufto, e i l piedeftallo , fe vi é piedeiiallo; 
o íe non awene } tra i l f u í b , e i l p l in to . 

Tomo I L 
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Si fuppone, che la ¿a/e fía i l piede della 

Colonna, o come alcuni vogliono, ella fer-
ve alia Colonna , come una fcarpa aiT no
mo . I membri , ovvero gli ornamenti , 
de 'qua l ié compcÜa , fi fuppone da alcuni, 
che íieno ítati originalmente difegnati, per 
rapprefentare i cerchj di ferro, có1 quali i pie-
di degli Alberi o de' pali che foftenevano le ca
fe antiche , erano c i n t i , affine di fortificarli. 

La BASE é diíFereníe nei diíferenti Or-
d i n i . 

La BASE Tofcana é la piíi femplice di 
tutte le altre, eífendo comporta folameníe 
di un femplice toro , oltre i l plinto . Tav. 
¿T Archit. Fig. 24. let. t. 

La BASE Dórica ha un aítragalo pifr 
della Tofcana , benché cib fu introdotto 
dai moderni. Vedi fig.iS. 

La BASE Jónica ha un toro largo fopra due 
mtdiocri feozie feparate da due AÜragali: av-
vegnaché nei piü antichi monumenti di tal or-
dine, non v' é alcuna bafe, di che gli architet-
t i non fanno come render ragione . V . fig. 32. 

La BASE Corintia ha due t o r i , due icozie , 
ed un fiietto . Vedi fig. 26. 

La BASE Compofia ha un afiragalo meno 
che la Corintia. Vedi fig. 30. 

La BASE Attica o Atticurgica, cosí chia-
mara, perché da principio polla in ufoda-
gli Ateniefi , ha due tori , ed una feozia. 
Vedi ATTICO . 

BASE in foitificaziooe , dinota la parte 
eñerna del Polígono , oppure qnella linea 
immaginaria , ch'e tirata dall' angelo fian-
eheggiato di un Baíiione, a quelio che gl i 
é oppoítu. 

Linea della BASE . Vedi Pardeólo L I 
NEA . 

BASE d 'üna figura in Geometr ía , dino
ta le partí piü baífe del fuo perímetro . 
Vedi FIGURA. 

_ Nel qual fenfo, la bafe é oppoíia a ver* 
tice, che dinoía la parte piü alta . Vedi 
VÉRTICE . 

BASE d? un Trian gol o: ogni lato di efifo 
occafionalmente é cosí chiamato , benché 
propriamente é i l lato piu baífo , o fia 
quelio ch ' é parallelo all' Orizzonte . 

COSÍ , la linea A B é la bafeáú Tr ian
gulo A B C . Tav. Geomet. fig. 68. non gia 
che in altre occaííoni, le linee A C , B G 
nel triangolo non poííano effer fatte la 
bafe. 

F IB 
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I n un triangolo rettangolo la Bafe pro-

priamente é i l Jato oppofto all' Angoloret-
t o , cioé F I poten ufa. 

BASE d' una figura /olida b i l di leí la
to piu baíTo , su cu i ripofa . Vedi SO
LIDO. 

Cosí i l plano DFE é la bafe del Cilindro 
A B D E . Vedi Tav. Gem. fig. $6. 

BASE ¿T una Sezione Cónica , é una linea 
retta nelf Iperbota , c nella parábola, for-
mata dalla eomune interfezione del piano 
íecante, e deila hafe del Cono . Vedi CO
NO, e CÓNICO. 

BASE alterna. Vedi ALTERNO. 
BASE d/Jiima > in Ottica . Vedi DISTIN

TO. 
BASE del cuore, in Ana tomía , -denótala 

parte piü larga e fuperiore di quefto V i -
fcere, ai lati della quale fono attaccate le 
due Auricole. Vedi Tav, Anat. {Splanch.) 
fig. 12. Ict. aa. e ce. Vedi anche i 'Ar t íce
lo CUORE. 

Si chíama anche tal volta i l vér t ice , o 
capo xiipctxn, in oppofizione a cui la par
te minore , o piu flretta dlcefi apcx, o 
muero, punta, o ápice del Cuore. 

Alcuni danno eziandio i l nome di Bafe 
alia radice dt-U' oífo Hyoide . Vedi HYOIDE . 

BASIA Ultima , Vedi 1'Artícelo ULTI
M A . 

BASILARE Os. Vedi i 'Ar t ico lo SPHE-
NOIDE. 

BASÍLICA * nell' Architettura antlca de
nota una fpecie di pubblica Sala , o fía 
Corte di giudicatura , dove per ammini-
flrare Giuíiizia f i raccoglievano e fedeva-
no i Principi , o i Magiftrati . Vedi SA
LA , PALAZZO , CORTE , &c. 

* La parola e di greca origine ficta-iXr/Ji 3 
cioe Caía Re ule, o Palazzo . 

Ne ' terapi poüeriori i l nome di Bafilica 
fu dato fojamente ad altre fabbriche di 
piibblíco ufo, cotrie Palazzi pubblici, Erarj, 
Borfe, e í i m ü i , 

BASÍLICA é ufata dagli Scrittori Ec-
clefiaftici in vece di Chiefa , Vedi CHIE-
SA . 

I n queño fenfo tal nome frequentemente 
fi trova in S. Ambrogio , S. Agortino , S. Gi-
rolamo, Sidonio Appollinare , ed in altri 
Scrittori del quarto, e quinto Secólo, 

M . Perrauít dice, che le Bafiliche fono 
diíferenti dai T c m p l i , perché le coloane dei 
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Templl crano fnori , e quclle delle Bafili
che erano dentro. 

BASÍLICA in Anatomía e i l nome d' una 
vena , che nafce da! ramo afcdlare , e cam-
mina per tutta la lunghezza del braccio , 
Vedi Tav. Anatom. ( Angiol. ) fig. 6. let. o . 

La B afilie a é una delle vene, dallequa-
\\ íi fuole cavare i i Sangue dal braccio . 
Vedi FLEBOTOMÍA. 

B A S I L I C H E , B afi lie a , fono una raccol-
ta delle Leggi Romane trafportate in Gre
co per ordine degl' Imperatori Bafilio , e 
Leone , e ch' ebbero i l loro vigore nell' 
Impero d' Oriente fino alia fuá decadenza« 
Vedi Legge CIVILE, 

Le Bafilicke comprendono gl' in f l i tu t i , i 
d igeñ i , i codicí , i e n o v e ü e , ed alcuni edit-
t i di Giuíhniano , e d 'altr i Imperatori. La 
raccolta i compofta di feífanta l i b r i , e per 
tal ragione é chiamaía í̂ rfiiKTot ,8I¡2KO; . Si 
íuppone, che fia principalmente opera dell5 
Imperatore Leone i l Filofofo, che ia deno
mino cosí tía fu o Padre Bafilio Macedón e , 
i i quale fu i ! primo a cominciaria . Dei 
feffania l ibr i , ne fono rimaíH folamente 
quaranta uno; e gli altri 19 fono in qual-
che modo fuppliti da Fabrouo iiella Syno-
pfií Bafilicon &c. 

B A S I L I C I , p m v x i t o i , nell' Impero Gre
co íi chiamavano certi mandatarj d-el Pren-
cipe , o fia queili , che pottavano i fuoi 
ordíni , e comandi. Vedi MANDATO. 

B A S I L T C O N , ovvero Bafilicum nella Far
macia, é un nome d' un ungüento , o empia-
ftro , chiamaío anche Tetrapharmacum^ cf-
fendo compoño di Refina , di Pece, di Cera , 
ed Olio d' Ulive . Vedi UNGÜENTO. 

B A S I L I C U S , o BASÍLICA nell'Aftrono-
mia é i l «orne d' una Stelia fiífa della pri
ma grandezza nella Cofleilazione del Leo
ne; chiamaía anche regulus, e Cor Leonis, 
Vedi REGULUS , 

B A S I L 1 D I A N I erano antichi Eretici fe-
guaci di Bafilide d' Egitto , che é viíí'uto 
preífo che nel principio del Secólo fe-
condo. 

EgH fu educato nella Scuola Gnofiica , al
ia quale prefiedtva Simón Mago ; con cui 
egü conveniva che C n Ü o foífe folamente 
un Uomo in apparenza, che ú fu o Corpo 
foífe una Fantafma, e ch'egli abbia dátala 
fuá forma a Simone Cirenco , che fu ero* 
cifiífo in fuá vece. 

Noí 
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NolfappiamodaEufebio, che queñoEre -

ílarca ha fctitti ventiquattro hbn fopra glí 
Evangel; , e ch'egli ha prodom di fu a le
fia diverü Proferí , a due de quah d!ede 
i l nome di Barcaba, e Barcoph . N d ab-
biarao ancora i l frammento di un Evange
lio Bafilidiano. , • r r 

I fuoi Difcepolt fupponevano y che vi íoí-
fero delíe particolari virtít nei nomi ; ed in-
fegnavano con Pitagora s e Piatone y che i 
nomi non erano formati dair accidente , ma 
naturalmente fígnificavano qualche cofa . 
Bafilide per imitare Pitagora voíeva , che 
i fuoi difcepoli ferbaíTero i l Siíenzio per 
cinque a n n í . Vedi NOME , PITAGÓRICO &C. 

S. BASILIO (Ordine di ) ií piü antíco di 
íutti gli Ordini Religiofí. Egli prefe i l fuo 
Nome da S. Bafilio Vefcovo di Ctfarea in 
Cappadocia^ circa la meta del Secob quar-
to . Si fuppone ch' egli fia ñato i5 aurore 
della regola oíTervata da tal ordíne, quan-
tunque alcuni i l con t ra íhno . L ' Ordine di 
S. Bafilio era anticamente famofifTirao nelT 
Oriente. 

BASIOGLOSSO * , o píuttofío Bafiglof 
J'unJ nel l 'Anatomía é un pajo di M u icol i , 

i quali na feo no carnofi dalla Bafe dell' of-
fo joide r e s'inferifeono nelía radice della 
lingua y fervono quefti a tirare la lingua 
verfo i l fondo della bocea. Vedi LTNGUA . 

* La voce deriva dal Greco @u<Jt'> j fondef' 
mentó t e yKoa-a-a^ lingua. 

BASSA*, o PASCIA1 , Governatore Turco 
di una Provinciav C i t t a , o altri di í í ret t i . 
N o i diciamo , i l Safja di Babilonia, i i Bafsa 
deli' Anatolia r i l Bafsa. di Bcnder; &c. 

I BASSA1 includono i Beglerbeghi, e qual
che volta i Sangiacbeghi: benché talor fi fac-
eia diftinzione , ed i l Bafscí fia appropriato 
a' Governatori della condizione di mezzo , 
cioé á quelli , che hanno due infegne , o 
due code di Cavallo pórtate innanzi a lo
ro . Quei che hanno l onore di tre code y 
fono chiamati Beglerbeghi', e quelli che ne 
hanno íoiamente una s Sangiacbeghi . Vedi 
BEGLERBEG r e SANGIAC. 

I L ' appellazione di Pafcih fi da puré a cagiots 
d: onore, e di civil ta ín Coftantioopoli, ai 
Signori della Corte del Gran Sigñore, a gli 
Uffizuli neil' Armata , c quafi aogni perfo-
na di qualche figura. 

Capitán BASSA' , é i l t i tolo del Grand' 
Aramiragho de'Turchi . 
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BASSETTO , in latino chiamafi Verta-

gus , ed é una fpecie di cañe cosí detto 
per la propricta ch' egli ha di nvolgeríi 
all'intojrno , prima di attaecare la preda. 

Quefti Cani fono fpeííe volte piíi piccoli 
degli altri Cani da caccia ; eíTcndo piíi fnel-
l i , piíi magri , e qualche volta coH' orec-
chie appuntate ; e per Ja forma del loro 
corpo fi poffono chiamare Cani levrieri 
baftardi, fe foííero un poco piu grandi. 

BASSO * in Mufica é que!la parte d i 
un concertó la piii intefa, ch 'é compofta 
di Voci le piü gravi , le piíi profonde , e 
le piu lunghe , ovvcro , che fi fuona su 
le canne piü grandi, o fu lie corde piü grof-
fe d'un comune inftrumcnto ; oppure fo
pra inürumcnti piü grandi del fol i to. Ve
di MÚSICA , e PARTE . 

* Si chi.xma baffo, dal Latino bafis, effen-
do i l fondamento delPArmonía. 

Prctendono i Muficr, che i l baffo fia la, 
parte piincipale d'un eancertoy e i l fon
damento della coropofuione: benché alcu
ni vogliono y che i l fopran> fia !a parte 
principale , che fecondo altri é una eir-
coftanza, o un ornamento. 

Contra BASSO , é un fecondo B a j o , do-
ve ve ne fono di veril nel medefimo con
certó , 

BASSO Continuo , b quelío , che ftnra 
interruzione procede dal principio al fine 
di una compofuione Muficaíe . Nel che 
egli differifee dal cantar baflb, e dai baííl 
deí Víoüni y i quali fanno paufs di lem
po írí tempo * 

I I baffo continuo é l5 armenia fatta dalla 
Viola bsfla , dalla Tiorba , o inftrumento' 
íiffiiley che consinua a fuonare finché can-
tano le voci , e fanno la loro parte gli altr i 
inftrurmnti j e cosí rlcmpie gl* intcrvalli , 
quartáo alcuno di clíl fi ferma. 

M . ' BroUari oííerva , che i l baffo comí' 
nuo é una parte della Mufica tnoderna in
ven ta ta prima nel 16001 da un Italiano 
chiarnato Lodovico Viadana. 

Comunemente viene dirtinto daglí altri 
haffx f peí le figure fopra le «ote ; le quali 
figure fono proprie folamente perP Organo, 
Spinetrav Arpa, eTiorba . Ma fi deve of-
fervare che un baffo continuo non é fempre 
figúralo y benché tíovrebbe eíTerlo. 

BASSO riltevo é un pezzo difcoí íura , le 
cui figure non fporgono in fuori con tut-

F z ta 



44 B A S 
ta la loro plena mifura . I I Sig. Felibfen 
diftingueva tre fpecie di r i l ievo; nelia pri
ma le figure di fronte appajono quafi col 
loro pieno rilievo , chiaraato alto rilievo; 
nelia feconda non appajono che per me
ta, chiatmto mezzo rilievo; e nelia terza, 

íTai mcno, i l che dicefi proprsamente ¿a/-
<) rilievo, come nei vaí i , nclie monete &c. 

Vedi RILIEVO , 
BASSO , ed ALTO in legge. Vedi r A r t i -

colo ALTO. 
, BASSONE é un inílrumento Mufica'e da 

flato, che íoffia per una canna, e fornito 
d'undíci buchi, che ícrve di baffo nei con-
certi dígü Oboé &c. 

Per farlo piu portatile, G divide in due 
partí : donde egli porra anche i l nome dt 
Fagotto. I I fuo diámetro al fondo é di no
ve oncie; e i fuoi buchi fono turati come 
i Flan ti grandi, Si dice, che un buen Baf-
fone vaglia quattro o cinquecento doppie . 

BASTARDO é un Figlio naturale , o 
uno che non é nato di legittimo Mat r i 
monio. Vedi FIGLIUOLO . 

U n B a/i ardo diífcníce da uno , che fía 
nato d'Adulterio, o incefto, per la ragio-
n e , che fono liberi i Genitori del primo, 
ed é lor pcrmeíío 1'uniríi in matrimonio ,, 
loche non pon no fare i Geni tori dell' al-
tro., Vedi MATRIMONIO ,, ADULTERIO , 
CONCUBINA &C. -

I Ba-j'iardiy o figli naturalt d'un Re di 
Francia, fono Principi, quando fono rico-
noíciuti -y quelli d' un Principe, e Nobiie 
fon Gentilaomini ; ma quclli d 'un Gen-
tiluomo fono puramente Piebei , e confs-
guenteraente íoggetti a pagar le Ta l íe . 

Per le Uggi di Francia i Baftardi non pof-
fono e redi ta re prima di eífere legittimati; 
né a veré Eredi , eccettuati i loro proprj 
Figli generati in Matr imonio: in manca ri
za di queííi % la loro Ereditk é de voluta 
aJ Re.. 

Per !e leggi Romane la madre era ere-
áe del fuo figlio ¿ ^ a r ^ o , eviceverfa: ma vi. 
era una gran diíferenza tra i ¿¿ r / íW/ , m th i , 

dalle loro Madri , ed a vean jus di diman
dare gü aiimcnn ai loro Padri naíurali . 
EíTi venivano confiderati come domeílict 
creditovi, che doveano eííer trattati mol* 
to favorabilmente per eífere 1' innocente 
prodotto della colpa de' loro Padri . Solo-
ne voleva che i Genitori foífcro privatt 
deila loro Paterna autoriía, fopra i loro Ba-
Jiardi , perché eílt erano folarnente Geni
tori per piacers , i i che dovea eííere la 
fola loro ri competí Ta . 

A nucamente in Roma i figli natural! era-
no eíclufi intieramente dall5 eredita de'lora 
Padri morti inte/lato : ma poteano elTcr 
chiarmti Eredi in genérale . L'Imperatore 
Arcadio, cd Onorio fecero una reíh izione , 
ene quando v' erano figíiuoli legi t t imi , i 
baftardi poíeífero folarnente pretendere una 
duodécima parte , per dividerla colla loro 
madre. Giulliniano dopa ordinb, che po
te ífer o pretendere la meta; e fue cede re ab 
inte/lato per una fefta parte , quando v i 
foííero dei figli legittimi., 

I Baftardi pote vano eííere legiteimati per 
fubjequens Matrimonium, o per lettere delT 
Imperatore . I I folo Re di Francia , ed i l 
Re e Parlamento d' Inghilterra poíTono daré 
un diritto di legittimazione , e faeoíta ad 
eredttare . L ' Imperatore Anaftafio permette-
va ai Padri di íeg.ittimare i loro Baftardi colla, 
fola adozione : ma cío. fu aboiito da Giuftlno, 
e da Giuftiniano, acciocché per tale indul» 
genza non foííe autorizzato il Concubinato . 

I Baftardi non legittimati ponno difporre 
dei loro beni con una donazione in vita , 
o dopo col Teitamento. QuelU legittimati 
per fubfequent Matrimonium fono nei mede-
fimo 11 ato, e godoao gi' iftefli dir i t t i , che 
hanoo quelli nati di legittimo Matrimonio 
ma quelli che fono legittimati per lettere 
del Re non fi ftimano legittimi , o capaci 
di ereditare , fe non riípetto a quei de' lo
ro parenti che hanno acconfentiso alia lor 
ro kgittimazione . Papa Clemente V I I . con 
una foa Bolla proibifee ad un Sacerdote df 
cederé i l fuo beneficio al proprio Bajiardo » 

e quell i , che fi dicevanoy^íím. La legge non; Un1 Arma di un Bajiardo dev'eífere incro 
adottava gii ultirai ,. né'concedeva ad eífo 
loco g!i alimenti r perché erano na í i ' inco-
muñe ed incerta pcoftituzione. Is non ha-
bet Pairan , m i Pater e/i Populas Quei del
la prima fpecie nati in concubinato , che 
lafifomiglía al Matiimonio s crediuvano 

cicchiata con una Barra , Filetto , o Tra-
verfa dalla finiftra alia deílra' . Da princi
pio non era permeflb loro di portar V Ar
me del loro Padre , e percib inventavano 
eífi del le Arme peí? loro fteffi, e cío íi h> 
ancora da i fi^li naíurali di. un Re. 

1 ^ 
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I Baflardt non poffono eiTer arameíTi abe-, 

n t f ic j fempüci , o agii ordini minori feaza 
una difpenía del Vefcovo , oppure agís Ordi
ni Sacri, o piü che a un beneficio í'empüce 
fcnza una difpenía del Papa ; né viene loro 
permeffo di foíícner impieghi fenza lettera 
del Príncipe. 

Un B ¡Jl rrdo per la iegge d' Inghilttrra 
non pub ereditarTcrre come erede del Pa
dre. Se vien genérate un figiio da coiui , 
i i qua'e prenda per moglie la donnadopola 
raicita del figiio , egli tuteavia in giudizio per 
legge é tenuto per, un baflardo , benché i a 
Chiefa lo tenga per legitdmo . Se uno íi ma-
rita con una don na, e muore prima del! a 
n o í t e , né abbia dormito con effa, ed ella 
dopo abbia un figiio, egü é c<inriderato fuo 
Figlmolo , e legitt imo. Se un IJumo , o una 
don na fi raantano di bel nuevo , ed hanno 
prole dalla feconda Moglie, o Marito \ fin
ché il primo vive , codeíla prole e ba(larda. 
Se una dorina lafeia il Marito per ícgai ta
re un Adultera ftraniere , ed abbia un 
figiio da eíío , ( quando i l Manto fia 
dentro i quattro rnari ) egü é legittimo, ed 
e red i cera le Terre del Mariío . Nell ' Hun-
dred di Middleton , nella Provincia di K c n t , 
colui che ha un bailardo , íbggiace alia con-
fifeazione di tutti i íuoi beni e beltiami in 
mano del Re . 

BASTERNA * é una fpede di Vescolo 5 
o carro uíato dalle antiche Dame Romane. 
Vedi LETTIC A , 

* Pap'ia penfa che Ba(lerna fojje prima 
feritto in vece di Vefterna . Rosweid 
dice , che dovrebbe feriverji vía (ler
na, lo che egli conclude da I / i doro , che 
dice baílerna , V i ^ ¡.terna . M a pare che 
la parola derivi m egli o dal Greco Bv-w 
^ft), porto. 

Salmafio oííerva , che /a Bajlema fucce-
óctte alia Lei í ica , da cu i ella difFcrifce po-
cblíTimo; fe non che la Lettica era foftenu-
ta ful le fpalie degli Schiavi , e la Baílerna 
era portara o tirata dalle Beííie. Gafaubono 
dice ch'ella veniva portata da Muí i . I I P. Da
niel lo , Mabillon &c. a líe r i feo no ch' ella íi 
tirava da Bov i , per andar piíi comodamen-
te \ e Gregorio di Tours porta un efempio 
¿ella fuá , ch' era tirata da Tor i fe Iva tic i . 
i l ^di dentro íi chiamava Csmz, e v' aveano 
dc'guancialetti molí i , oltre i vetri da cgni 
fartes come le Carrczz-;. 
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La moda delle Bafteme pafsb dalF Italia 

nella Galiia , e quindi in Inghütcrra , dovela 
baílerna fervi agí'Ingleíi ái-modeste per co-
ítruir leCarroz/e. Vedi COCCHIO. 

Pare che l a B i teriia fia data ufata anche 
in guerra , per trafportare ¡I Bagaglio . . 

BASTI LE diaota un pjecolo antico Ca-
ftcllo forcificato con Torricclle . Vedi CA-
STELLO, e TORRE. 

Tale é quello di Parigi, deíto Bajiille ^ 
Billigha , che iembra effere i l folo Caitello 
che abbia ritenuto tal nome. Egis princnpib 
a fabbricarfi nel 1309, per ordine di Car
io V". e fu terminato nel 1383 fotto i l Re-
gno del fuo Succeílore . I I üi lui ufo prin-
cipale é di cutlodire i Prigionieri nobi l i . 

B A S T I M E N T O in Navigazione é un 
nome comane , che fi da ad ogni forta di 
Macchinc Naval i , o legni di traíporto, che 
fono ful marc. Vedi N A V E , VASCELLO. 

I Baflimenti vengono frequeníemente ti i -
ílinti in due ClaíTi generali, cioé in queiü 
che fí muovooo intseramente col vento , e 
colla vela, come 1 Galeón i , i Pinchi , i 
Vafcelii &c. Vedi NAVIGARE . Ed in quei-
l i che carnminano, c a remi, e a vela , co
me fono i báttel l i , le Galere &c. Vedi RE-
MI , VOGARE &C. Vcdí anche B ATTELLO 5 
GALERA &c. 

I Bafl imenti fi faddividono coman c-
rnente in báttelli, b a re he , baflimenti pe-
fcherecci, baüimenti mercantil!, e da Guer
ra , de' quali v' hanno diverfe fpecie , e ds-
norninazioni . Vedi BATTELLO , BARCA , 
NAVE &C. 

Baflimenti Pefcherecci , o fía quelii , che 
íi ufano nelle varíe peíche del mare T o alie 
corte, fono detti dagl5 Inglefi Buífe , Coble , 
C o k , Dogger, Driver, EeiBoat, Flyboat, 
F lu i t , Hooker , Peter Doat, Smack, Strand 
Boat , Trawler , Trinkcr &c. cada uno de* 
quali é deílinato alia pefea di vario genere di 
pcfci, come Arringhe , Anguille &c. Vedi 
VASCELLO, e BATTELLO . 

I Baflimenti da Guerra fono le Na-
v i di tre ordini o pon t i , di primo , e fe-
condo rango ; le Prégate , o fia Navi di 
due pon ti , o ordini , di terzo, quarto , e 
quinto rango; le Navi d' un ponte, o or
dine folo, di féílo rango j . i Brulot t i , &c . 
Vedi RANGO. 

Diccfi un Baflimento eífere di tre o quat
tro cento Bo t t i , quando egli porta t r e , o 

q.uat.' 
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qnattrocento volíe due mila pefi Í ovvero 
quando e lkudounaier ío neU'acqua , occupa 
10 ípaz o di tre o quaEtrocetiCo boíli d' acqua , 
ch' é eguale al pelo de! baüiracnto , e di tutto 
11 Canco, ch' egii pub portare , VediBOTTE 
e CARICO . 

Si dice comunemente , che un Baftimento 
tira diect, e quindici piedi cíacqua , al lora che 
i i Carico lo tiene tanto proíondo íbtío acqua , 
quanto fi é de t ío . La figura á t Bajiimenti 
é una cofa di grande importama 5 rifpetto 
at loro moto» al navigare & c . e nel deter
minare qual fía, la forma piu cómoda , la, 
dottrina nuova deg)' infinit i diviene probabil-
mente ntüe per la Navigazione y e per i i 
Comraercio.. 

Un corpo che (í muove i n un fluido 
irTímobile é obbligato a feparar le partí 
di effo; e quefte íanno reíiüenza a codefta 
feparazione. Ora lafciando da parte una cer
ta tenacita 5 per cui elleno fono quafi con-
glutinate- i n f i e rnee la q;uale é differente in 
diffcrcnti fíuiditutta la forza delia refiílen:-
•m dipende daquella- deirur to , o fia impul
i ó : impcrciocché un Corpo, c h ' é percoífo r 
sipercuote nello' ftefTo- tempo , ma un col-
po perpendicolare é quello , cui piü refifte 
i l l iquido, eífendo i l piü grande: e perché 
un Corpo fi muova libe ra mente nel liqui
do , bifogna che fia di tal figura r che ft 
prefenti , quant' é poffibile , obbÜquamen-
te .. S' eg!i fofle triangolare e moíTo colla 
punta i nnanz ice r t a cofa é , che tutte le 
fue parti colpirebbero i l fluido obbliqua-
mente,, raa tutte colla medefima obbliqui-
ta ,. e farebbe cofa molto vanraggiofa che 
ogni una percuoteíTe piu obbliquamsnte che 
la fuá vicina . Ora, un tale perpetuo in
cremento d' obbüquita non pub darfi che 
in una linea Curva ; ogni punto di d ía fi con-
lid era come una linea reíta infinitamente pic
hóla , fempre inclinataad altre linee rette con-
íigue ad eíía« 

Per. trovare quai fia tal Curva , quali; 
cangiamenti pcrpctui d' obbliquita, o incli-
saazione in tutte le fue partí la rendano la 
piü acconcia di tutte le ahre a dividere i l 
fluido agevolmente , egü é un Problema 
molto piü difficile di quello che apparifce,. 
e poffibile a rifolverfi folamente median
te la nuova Geometría* La riloluzione fu 
grimai portata dal Sig .̂ Ifaac Neuton nella 
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fuá invefligazione del folido- di mínima re-
fiftenza. 

Non oftante che queílo Autore non abbia 
pubblicata la fuá Analifi , tuttavia i l Mar
che fe dell' Oípitaie ne ha dato un faggio : 
e dopo M . Fatia ha fciolto lo fieífo Pro
blema , quantunque per una ftrada piü lun-
ga, e piü perpleíTa « Vedi SOLIDQ della míni
ma reftfien'za. 

BASTIOME nella fortificazione moderna 
é una grande raaíTa di térra comunemente fatta 
di zolla , e mat toni , e rare volte di pietra: 
fporge in fuori da un riparo o terrapieno, 
di cui egü é parte principale . Vedi MEZZO 
BASTIONE m 

Queííi; corrifponde a quello,- che é chia-
maso nella fornficazione antica Balloardo „. 

Un Bañione é compofio di due face i e, e 
di due fianchi. Le faccie fono le Linee B C 
e C S . ( Tav. Fortificazione fig. r. ) quali 
includono l5 angolo del Bañione Vedi FAC-
CÍA I Fianchi fono le linee B A , S D„ 
Vedi FIANCO „• 

L ' unione delle due faccie forma l5 angoío di 
fuori chiamato Vengólo del Baflione B C S » 

L ' unione delle due faccie ai due fianchi 
forma gli angoli- laterali % detti Spalle d t t 
Baflione . 

L ' unione finalmente delle due altrc efire-
mita dei fianchi alie due Cortine forma gl i 
Angoli dei fianchi Át\Baflione . Vedi Tavola 
¿tWz Fortificazione fig. z i . let, 00. &c. ppp. 

I I fondamento; del Baflione, cioé di un 
opera ch' é comporta di fianchi , e di fac
cie ,. é quella gran- regola- in' fortificazione j< 
cioé , che ogni parte di un' opera dev' eííer 
guardata, e difefa da qualche altra parte; e 
perb i foli Angoli non fono fufficienti, ma 
fi ricercano indifpenfabilmente e fianchi', e 
f 3 C G í C o 

Se i Bartioni E F G , ed H I K foflfero 
compoflí folamente di faccie ,. gli Angoli 
G ed H non potrebbero eííere difefi dalle 
linee F G , ovvero I H ; ma fe i l Baflione 
é comporto di fianchi , e di faccie , come-
A B C S D v tutt i i punti potranno eífer di
fefi dai fianchi ; non efiendovi alcun pun
to v. g. ntlla faccia B C , che non poíí^ 
effcr difefo daU'oppoflo flanco E L ; né ai-
cuno nella Cortina A E , che dai fianchi 
aggiacenti B A , ed E L non poífa difender-
fi-^ né finalmeine alcuti punto in un flan

co 
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co B A , che non poíía cííer difefo dall'altro 
fianco E 

Quanío alle proporzioni dellefaccie, effe 
non devonoeííerininori di ventiquattro perti-
cheRinlandiche, né maggioridi trenta. 

I Fianchi de' Bajlioni fono migliori , 
quanto piu fono lunghi , purcíié íieno alio 
fieíío Angelo fotto la linea di difela. Quin 
d i fa di meftien , che con quefta linea i l 
íianco lia ad x^ng'.'li retti , Per venta nell' 
antica fortificazionc , i l fianco era perpen-
dicolare alia Cort ina, cosí che avea 1' An
gulo fuor di vifla dei nemici^ ma a ció fi 
é ora proviílo con rituare la parte piíi baf-
fa del fianco due , o tre pertiche verfo la 
linca Capitale : la qual parte in tal modo 
ritirata nefee mighore , fe é piuttofto con
cava , che rettilinea ; e fe é doppia, con un 
foíío di mezzo , é migliore di quello che ef-
fenrio femplice, 

La diípoílzione de' fianchi de' Bajlioni 
forma la parte principale della íortificazio-
ne \ da efla dipende principalmente la di-
fefa, e percib fu ron o introdotte varié for
me , e maniere di fortificare . Vedi FOR-
TIFICAZIONE . 

Se T angoio del Baftione é minore di fef-
íanta gradi, egli fara troppo piccolo per dar 
luogo al!'arciglieria , ed inoltre si acuto che 
fácilmente fi potra abbattere da! fuoco ne-
mico : a cib fi aggiunga ch' egü rendera o 
la linea di difefa troppo lunga, o i fianchi 
troppo brevi: e perb egü dev'eííere un an
goio maggiore di íeífanta gradi ; fe poi 
debba cffer un angoio retto, o qualche an
goio intermedio tra i fcífsnta , e nonanta 
gradi, o fe debba eífer maggiore di un an
goio retto, ella é una cofa, che viene an
cora difputaía . Quindi ne fegue , che un 
triangolo non fi pub fortificar m a i , per ia 
ragione , che o qualcheduno , o tut t i gli 
angoli faranno di fe flan ta gradi , o me no 
di ft flan ta . 

I Bajlioni fono di varíe fpezie , f o l i d i , vuo' 
t i , piat t i •> tagliati , &C. 

I BASTIONI folidi fono quelli, che fono r i -
pieni intieramente , ed hanno la térra eguale 
aíi'altezza del terrapleno, fenza alcuno fpa-
ziovuoto verfo i l centro. 

1 BASTIONI vuoti, o cava, fono quelli che 
fono circondati da un terrapleno , e parapetto , 
che folajuente va attorno i loro fianchi, e 
taccie, ficché lafeia uno fpazio vuoto ver-
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foíl centro; dovela ierra écosibaífa, che fe 
íi prende i ! íerrapieno, nun fí pub fare trincie-
ramento nel centro , fe non tale che fia eípoüo 
al fuoco degü aflediati. 

B ASTIONE piatto é quello, ch' é fabbricaío 
fopra una linea retía nel mezzo d'una cortina, 
quañdo egli é troppo lungo per eífer dífefo dal 
Bajlione aIle fue eí i temita. 

^kSTiom-tagliato é quello, che ha la pun
ta tagl ia ía , ed in luogo di eífa ha un ango
io , che ntntra ( ch' é quell' angoio , i l cui 
vértice é rsvoito indentro verfo la piazza ) 
ovvero un angoio indentro con due punte 
in fuori ; tal volta anche chiamato baítione 
a tanaglia , o a forbice, ufato, o guando ferí
ala una tale invenzione i'angoio foffe troppo 
acuto, oquando l ' acqua o altri impedimenti 
non permeiteffíro di portar il baftione alia fuá 
piena elienfione. 

TSASTÍOSE compofio é quando i due lati del 
Polígono interiore fono multo ineguali ,11 che 
fa ineguali anche le gole , 

BASTIÓN re gol are é quello , che ha la fuá do* 
vuta proporzione di faccie, fianchi, egole, 
eflendo le faccie di una eguale lunghezza, i 
fianchi parimente , e i due angoli della fpal-
la eguali . 

BASTIONE irregolare é quello , in cui 
non fi oíferva la predetta proporzione ed 
icgualita. 

BASTIÓSEdiffermato é quando la irregola-
rita delle linee, edegli angoli rende ú B a * 

Jiione fproporzionato , come al!' ora quando 
gü manca una delle mezze gole ; eíícndo 
troppo breve un lato del polígono inte
riore . 

Mezzo BASTIONE é quello che ha folamente 
una faccia , ed un fianco chiamato ípallaraeti-
t o . Vedi SPALLAMENTOC 

Per fortificar l'angolodi un fito , ch' é trop* 
po acuto, fi taglia la punta, e fifanno due 
mezzi Bajlioni, i quali formano una tanaglia , 
o fia un angoio , che rientra . I I loro ufo prin
cipale é avanti un' opera a corno, o a corona» 
Vedi TANAGLIA . 

BASTIONE ioppio é quello, che ful piano 
•del Baflion grande ha un al tro B a jiione fabbri-
cato piu alto, alquanto fecundo la maniera 
d'un Cavaliere : lafeiando dodici o diaot to 
piedi tra i l parapetto del piubaífo, eilpiede 
del piu al to. 

Capitale di un BASTIONE. Vedi CAPÍ-
TALE . 

Geia 
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Cola di m BASTIONE . Vedi GOLA . 
Dijianza del BASTIONE . Vedi DISTANZA . 
BASTIONE, compagnia di Francia. Vedi 

COMPAGNIA . 
B A S T O N E , Baculus , é un ¡flrumento 

ordinariamente uíato per ripofarvi fopra 
nel camminare, 11 Card. Bona oíferva nel 
fuo Trattato delle Liturgie , che antica-
mente quelli che ufavano un Bajione ncila 
Cbieía , per appoggiarvifi , erano obbíigasi 
di deponerlo , e di ñare fo!i , fcrmi , e 
r i t t i in piedi fino a tanto che fi icggeva 
i l Vange ío , per dimoflrarc i l loro rifpct-
to con tal pofítura , e far vede re ch' eíTi 
erano pronti ad obbedire Gesu Criflo , cd 
andaré, dovunque foffe loro comandato. 

I I BASTONE altresi fi ufa frequentemen-
te per una fpeiie d' arma naturale d' of-
fefa, e di difefa . 

I Laccdemoni non portavano mai fpada 
in tempo di Pace, ma fi contentavano di 
un bajione grofíb, curvo, ch'era particola-
re ad effi. 

T ra í Remaní , oíferva M . St. Evre-
mond , che i colpi con \m bajione erano 
la correzione piu gentile, che faceííero ai 
loro íchiavi , poiche queñi l i ricevevano 
fopra i loro abi t i . 

Tra i Maftri d' onore , edell 'arme, egli 
é riputaío un niaggiore afFronto 1' eífere 
brittuto con un bajione, di quello che con 
una fpada; perché la fpada é 1'inftrumen-
to di guerra, i i bajione poi é l'inftrurnen-
to d' oltr-aggio. 

I Colpi di Bajione fono feveraraente pu-
ni t i dalle leggi di Francia, mediante una 
regolazione de' Marefcialü di Francia nel 
1653. Per riíarcimentó , e foddisfazione 
del!'onore, fu giudicato , che una perfo-
na , la quale battera un' al tra con un ba
jione ftara prigione un anno intero ; v i 
fiara pero fei foli mefi , pagando tremille 
l i r e , applicabili al piu proílimo Ofpitale: 
oltrediché 1'offenfore eleve dimandar per
dono all'oífefo ginocchione , pronto a r i -
cever da luí un pari numero di baílona-
te, le quali in qualche occafione é obbli-
gato 1'offefo a dargü , s'egli ha troppa 
gcneroíita per non farlo da s é . 

In vigore di un'altra regolazione de'Ma
refcialü nel 1679. quegü che colpifee con 
un baftone , dopo aver ricevuti de' pugni 
nel calor d' una zufía , é condannato due 
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anni prigione; e quattr, anni , s'egli fu ií 
primo a colpire co' pugni. 

BASTONE nel perticare é una fpezie di 
trave , su cui íi pone un Teodolito , un 
circumferentor, una tavoía piaña , o íimile. 

Egü é comporto di tre gambe di legno 
un i te infieme da un capo , dove fi colloca 
1' inílrurnento , ed aperte dali1 altro per r i -
pofare in térra . I I di luí capo fuperiore 
comunemente é accomodato con queil' in-
ürumento detto dagi' Inglefi Three legged, 
cioé bacchetta di tre gambe . Vedi TRE-
GAMBE . 

B A STONE dé1 Cannonieri é un bajione, che 
portano i Cannonieri . Egü é della lun-
ghezza in circa di un'alabarda , avente 
una lancia da un capo , che da ogni par
te ha le orecchie conneíTe a vi te . 

In quefte i Cannonieri portano le mic-
cle accefe quando effi fono in comando ; 
i l che fi chiama armar i Bajloni. Vedi 
LINSTOCK. 

BA STONE in Latino truncus, é una fpe-
cie di bafton corto , ufato dai Re , dai 
General i , e grandi Ufficiaii , come un fe-
gno del loro comando. 

BASTONE di Giacobbe é un iílrumento 
Matemático che ferve a mifurare le altcz-
-/e , e le diftanze ; ed é lo fteífo che la 
balefirina. Vedi BALESTRINA . v 

BASTONE t a A r a i di c a é una fpezie di Fa-
feia, che ha folamente un terzo della co-
mune larghezza . Vedi FASCIA. 

I I Bajione non va da una parte all ' al-
tra de i lo leudo, come ia faícia; ma é ta-
giiato corto a guifa d' un bajione: egli é 
un íegno di Baílardigia . 

BASTONE ílgnifica anche in architettura 
cib che nella bafe d'una Golonna fi chia
ma Toro. Vedi Tav. d? Archit. fig. 3. c 24. 
le t . t . Vedi anche TORO. 

B A T H M U S in Greco, /?£^OÍ, O 
f¿K, é un norae dato ad alcune cavita del
le olla, che ricevono le prommenze di al-
tre ofíi . Vedi Osso . 

B A T R A C H I T E S * tra gli antichi na-
turaliíH é una fpecie di gemma , che fi 
trova in Egitto , denominata cosí perché 
é íimile nel colore alia rana. 

* La pirróla viene formata dai Greco ¿V.-
Tpayoi , rana. 

B A T R A C H O M Y O M A C H I A * batta-
glia delle rane, e de tor,i, é i i litólo di un 

bel 
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bel Poema burlefco comunemente afcrítta 
ad Omero. , , ^ o 

* La parola deriva dal Greco P X T ^ X ^ 
rana, ^ , topo , e ^ P^"3, ' . 

I I foggetto deüa guem e la morte diPfi-
carpace, topo, figl'o di ToíTarte ; i l quale 
effcndo montato fulla fchiena di Fifígnate, 
rana, in un viaggio al di le¡ Palaz-zo, dov' 
effa l'avea ínvia to , talmente fi fpaventb , 
quando fi vide ncl mezzo dello ftagno, che 
vi fi ribaltb dentro e refib annegato . F¡-
fignate reía fofpetta d' averio fcoffo a bel
la p e ñ a , i topi dimandarono foddisfazione^ 
e concordemente dichiararono la guerra 
contro le rane. 

Stefano , Nuonefio, ed altri Autori mo. 
derni pretendono, che 11 Poema non fia d' 
Omero; ma molti degü antichi fembrano 
di un'altra opinione ; e Stazio, che fcriffe 
fotto Domiziano , non ne dimoñra alcun 
dubbio. 

B A T T A G L I A , un'azione che fegueira 
due eferciti fchierati in ordine di battaglia, 
e che s' attaccano in una campagna abba-
ftanza ípaziofa ed aper.ía , per incontrarfi 
di fronte, e neli' ifteíTo tempo , o almeno 
per la maggior parte della linea , che pri
ma attacca la zuffa , mentre i ! rimanente 
fíaíTene in vi f ia , a cagion di qualche diffi-
eolta che i ' impedifee dall' entrar fubito in 
azione , con una fronte eguale a quella 
che gli pub eífere oppofta dall'inimico . Ve
di ARMATA. 

Altre grandi azioni ,, benché generalmen
te di piíi lunga durara, ed anche bene fpef-
fo accompagnate da ftrage piu grande , fono 
chiamate foltanto combattimenti. Feuq. mem. 
tap.'&o. 

Una battaglia perduta, quafi ferapre t i 
ra feco la perdita deli' artiglieria deil' efe-r-
ciío , e fpeflb ancora quella del bagaglio : 
i n confeguenza, effendo che 1' armata bat-
tu ta non pub di nuovo mirar i ' inimico in 
faccia , finché non abbia riftorate quefte per-
dite., ella é coñretta di lafeiare i l nimico 
per lunga pezza padrone del paefe , e in 
liberna di efeguire tut t i i fuoidifcgnL Lad-
dove un gran combattimento perduto , é 
di rado accompagoato dalla perdita di tut-
ta 1' artiglieria, e quafi non mal del baga-
S'1®' Percbé le due ármate non incontran-
doíi di fronte, non poííbno venir danneg-

Tomo I I , 
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^íate fe non nella parte , che fi é azzuíFa-
ta . Feuq. loco ck. 

U n ingegnofo autore moderno oíferva ^ 
che non é , comunemente , la real perdita 
folien uta in una battaglia ( cioé di alcune 
raigliaia di uomini) che diventi cosí fata-
le ad uno Stato •, ma bensi la perdita imma-
ginaria, e quella del cora^gio, per cui p r i 
van deil' ufo di quello fteífo potere, che la 
fortuna gli avea lafeiato . Confid. fur les 
Cauf. de la Granel, des Rom. c. 4. p . 39. 

La Storia delle battaglié é folamente la 
Storia de ' fa l l i , e delle trafcuraggini de'Ge-
nerali : per buona forte avvicne , che gli ab-
bagii de'due oppofti Gomandanti fi cornpen-
fino per lo piíi i 'un l'altro : uno di effi fa 
un errore, e 1' altro non T avverte, o ñora, 
ne approfitta . M . de Feuquiere nelle fue O/-
fervazioni fopra la Guerra poco piü altro fa,, 
che riferire gli errori di ambedue i part i t i^ 
appena cgli favella di alcun moderno Gene-
rale , fe tu n' eccettui Turenna , Luífeni-
burgo, ed i l Principe d i C o n d é , la cui con-
dotta non ne fia üata piena . Crequi, e Ca-
ú n a t , ne commifero de'grandi, i qualifu-
rono nulladimeno da lor rifarciti colla lor 
giudiziofa condotta i n akre occaíioni i 
Feuq. ubi Jupra.. 

I n quanto alie BATTAGCIE navali , a 
combattimenti ful mare. Egli é oífervabile che 
1' antica ed ufual maniera di combattere 
nelle noílre Flotte, era da bordo a bordo., 
albero ed antenna, vicino ad albcro cdan-
tenna, con urto immediato vicendevole di. 
qua e¿li la ; e non a molta diftanza in li-^ 
nea , o in una mezza luna, come fi fa oggí-
d l : la qual pratica ai noftri vecchi marina-
r i diceíi che foífe ignota. Per queíla ragione 
i noftri cannom fono piu corti^ c di mag
gior bocea, che quelli de'Francefi, i quali 
fono-adattati al método di combattere i a 
linea di battaglia ; come pih lunghi, e por
tando tiro piu lontano. Cosí che noi com-
battiarao con eiTi a quefto modo con deil® 
ívantaggio . Si é bene fpeíTo trovato, vo
lar le loro palle fopra de* noftri vafcclli , 
innanzi che i noftri l i raggiungeífeco 4 ' u n 
migl io . Dennis Eff. on Jslax\yñ Jejf-i ' 

BATTAGLIA fí ufa purc figurativamente 
per una rapprefentazione d' una battaglia i n 
fcoltura , pittura Scc. Le battaglié d' Alef-
fandro nella Gallería del Louvrfi dipinte 

G da 
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da M-le Brun , fi tengono da' Franccfi per 
le piu cccellcnti opere in quefto genere « 
che fienvi tli qua daH'alpi . L i j i . Viag. a 
P^r ígi . 

Linea jdi BATTAGLIA. Vedi LINEA. 
Ordine di BATTAGLIA. Vedi ORDINE. 
Giudizio o prova per yia di BATTAGLIA 

Vedi DUELLO &c. 
B A T T A O L I O N E » ncH'arte militare é 

pn picco!o corpo d' Infantería ordmato in 
forma di battaglia , e pronto a combat
iere. 

* La parola deriva da battaglia azzuffa-
piento di due eferciti , e quejia da Battua-
l i a , o fia i l luogo , dove combattono due 
uomini; oppure da Battalia efercizio del 
popólo che impara a coynhattere. 

U n BattagUone Comuncmente contiene 
áa 500 a 800 uommi , un terzo de'qua-
l i da principio era comporto di picche 
nel mezzo , e gli altri due íerzi di rao-
fchetti íull' ale : ma non é determinato i l 
numero degii uomini , de' qualí é cora-
pofío, 

I Battaglioni. comunemente vengono or-
dinati con fei uomini in fila, ol 'unoavan-
%i Tai t ro . Aicuni reggimenti fono compo-
íli fojamente d1 un battaglione , i l che é 
troppo poco : altri piü numerofi fi divido-
no in quattro o cinque , i l che e troppo ? 
Vedi REGGIMENTO. 

Angolo d' un BATTAGLIONE . Vedi AN-
GOLO. 

Invüuppo d' un BATTAGLIONE , Vedi IN-
VILUPPO . 

BATTAGLIONE QUADRATO d'uomini é 
queilo, che ha un egual numero d' uomi
n i in ordine e in fila. Per formarqualuií-
que numero d' uomini in un Battaglione 
quadrato, efempjgrazia un numero di cin-
quecento , fi cftrae la radice piü profifima 
del 500, che jn nuraeri intieri é i l 22 , e 
queüa dará i l numero d'uomini da metter 
5n ordine, e in fila . V i íara un refto di 
fedici uomini , i quali fi potranno difpor-
ye, come parera meglio al comandante. 

j B A T T E L L O , un piccolo , aperto, flut-
tuante navi l io , che per ordinario fi fa an
d a r é , o fi move co' remi ; adattato prin
cipalmente per navigare su i fiumi , su i 
laghi , e fimili. Vedi BASTIMENTO, N 4 -
y i G A Z I O N E , &C. 
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I I hattello acquifia varj nomi , fecond» 

la fuá varia flruttura , ed i varj uíi , a'qua-
Ii é deíl inato, ed i iuoghi dove fi sdopera.. 
Aicuni di queíli fono i feguenti : Un bat-
tello Jungo , uno fchifo , un battello d' acqua , 
unz góndola ) x\n battello di Greenlandun 
.¿alian Siamefe , un battello da fpaffo , una 
.Canoa, .una fellucca &c t 

I ¿««e/ / / , su'quali é permeffo di naviga
re vicino a Londra , fono o skullers , cioé 
quelii che da un folo remigante fono go-
vernati con due remi ; ovvero oars , cioé 
quelli che fi fan gire da due barcajuoÜ , 
con un remo per ciafcheduno, Tu t t i i bat-
telli armati con piü di quattro remi , al 
difopra, o al difotto del ponte di Londra, 
fono confiícati. 8, Georg. c. 18. 

De Chales propone Ja coftruzion di un 
battello, i l quale , qualunque pefo ch' ei 
porti , non folo fi moverá contro la cor-
rente, fenza né vele, né remi , ma ezian-
dio av van te ra tanto piu preflo, quanto la 
yapiditadeir acqua é raaggiore . La fuá for
ma é la fieífa che quella degli altri , ec-
cetto foítanto che vi fi aggiugne una ÍUO-
ta ad un lato di eíío , con una corda , 
che s'avvolge attorno d 'un cilindro, cosí 
p r e ñ o , come gira la ruota , Vedi BASTI
MENTO 1 

Non so qual cofa di fpezie confimile h 
fiata di poi fatta da M . Pitot . Vid. Mem. 
Acad.Roy. des Scienc. a n . i j i q . pag .^^.e 
^¿zg. 540. Un nuovo tentativo, e con efi-
to piü grande, dicefi che fia flato ultima-
mente fatto in Vienna, 

M . de la Hire ci ha dato un cfame del-
la forza needíaria per moveré i battelli , 
nelle acque si ñagnanti , come correnti , 
o con corde attaccate ad t í f i , o r emi , o 
con qualche altra macchina ; dove egli mo-
fira , che quanto piü grande é la íuperfi-
zie dei remi immerfa n t l l ' acqua , e quan
to piü piccola é quella del battello prefen-
tata alj'acqua; ficcome puré , quanto piü 
junga é quella parte del remo ch' é tra 
Ja mano ed i l luogo dove effo remo pofa 
ful battello , e quanto piü corta é quella 
tra queft'ultimo punto e 1'acqua , tanto 
piü liberamente fi moverá i l battello ; e 
tanto msggiore fara V tffetto del remo , 
Vedi RENO , 

D i qui é facile calcolarc la forza di qua-
lun-
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íunque machina che fi applichl aH'aEÍonf 
del remare , v . gr. fe noi fappiamo 1' aíío-
luta forra di tut t i gü uomini che voga-
n o , ella debbe cangiaríi nella foria relati
va fecondo la proporxione delle due partí 
del remo i cioé fe la parte ch 'é fuori del 
navigiio é doppia deiral t ra , e tut t i gli uo
mini infierne poííono adoperare con la forza 
di 900 iire s noi computererao prima , ch' 
eglino fien per confumarne 300 : ie quali 
300, moltiplicate per la fuperfizie che i l 
navilio prefentá aü' acqua , danno un foli-
do d' acqua di un certo ptfo ; i i qual pefo 
é reperibile e per confeguenza la veloci-
ta impreíía nel navilio da i remi . Ovve-
r o , íi pub trovare nella fteíía maniera la 
velocita de5 remi , con raoltiplicare le 300 
l i r e ; per la fuperfízie di tutte le parti del 
remi immerfe nell' acqua .• N é vi farebbe 
ftlcuna diffico!t& nel trovar priraieramente 
le forze relaíive , poi lea í ío iute ; pollo che 
íien date le velocitadi o de5 remi , o del na
v i l i o , ovvef la proporzione delle due dee-
te partí del remo -

B A T T E R E , pulfare , ín Medicina , é 
proprio deila reciproca agitazione , o pal-
pitazione del cuorc , e del Polfo. Vedi 
PULSAZIONE\' 

Alcuni Medici diftinguono 81 differentí 
fpezie di battute femplici, e 15 di battu-
te ccmpofie . Eglino computano piu di do 
battute nello fpazio" d' un minuto ¡n un 
uorno teraperato. Vedi POLSCJ»-

B ATTERE /'/ Ferro nell' arte meccanica I 
r azione di battere i l ferro fopra un incudi-
ne, dopo' averio prima fatto roíío neíla Fu-
c iña ; e ció per ridurlo in varié forme ,i e' 
maniere. Vedi FERRO.-

Si lavora i l ferro in due maniere i o me
diante la forza della mano; perlocché d'or
dinario vi s1 irapiegano varíe perfone , una* 
delle quali rivolta i l ferro, e lo iavora Ín
fleme le ahre poi fono deüinaíe a lavo-
rarlo foiarnenfe.' 

O' puré mediante la forza d'un mulino d' 
acqua , che leva e mette in opera alcuni 
grandi martelii , fuperiori alia forza dell' uo-
mo, fotto i colpi de5 quali i fabbri pongono 
grandi maffe , o pezzi di ferro , foftenuti da 
un capo dall' incudine , e dall' altro capo da 
catene di ferro attaccate al cielo delia Fu-
CINA . 

Queíl ' ultima maniera di batiere i l ferrcs 
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fi ufa únicamente nc-!!e operazioní piü gran
d i , come per Ancore Navali &c. le quali 
cotnurtenaente pcíano molte migliaja di l i 
bre . Vedi ANCOR A . 

Le opere piu leggiere pon no eíTere fatte 
da un fold uomo, i l quale con una mano 
rifcalda i l ferro i e lo rivolta in tanto che 
lo batte coH'altra . A proporzione dell'ope-
ra, che fi difegna di fare , ricercafi un ca
lore patticolare . Se i l ferro fark troppo 
freddo egU non rifentira i l pefo del mar-
tello , come dicono i fabbri ( cioé non íí 
í lringera, non fí dilafera , né cederá) e fe 
egli fará troppo caldo fi fpezzerk fotto i l 
martello. Vedi MARTELLARE. 

I I varia calore , che danno i fabbri al 
loro ferro fi é 

i 0 . Roíío fanguigno, 
2o. Calor di fiamma chiara, 
3o. Calor rifplendente $ o ícintilíante, * 

Vedi CALORE. 
BATTER MONETA , che con altra voce 

diciamo corrare, é T arte o T atto di far lü 
moneta. Vedi C o m o , e MONETA.-

I I batiere, o contare fi fa o col martello ? 
o col Mulinello . I I primo método prefente-
mente é poco ufato in Europa fpeciaimente 
in Inghiíterra, Francia &c. benché i l í o lo , 
che foffe noto fíri aU'anno 1553 , in cui ef-
fendo ííata inventara una nuova macchina f 
o fia un mulinello per coniare, da uno fcul-
fore, Antonio Brucher , fu prima provata 
nel Palazzo del Re di Francia a Parigi, per 
Coniare de' ferlini.-

Mol t i pero attribuifcono 1' invenzíone deí 
Malino a Varino celebre intagliatore , che 
in fattr notí cbbe altro mérito che d' aver
ío migliorato; ed altri ad Aubry Olivier , 
che n' ebbe folamente i'infpezionev 

I I Mulino inconir5 var); accidentí dopo 
la fuá prima invenzione; eííendofi ora ufato, 
e di bel nuovo dismcíío , e ripigliato il mar
tello . Ma a lungo andaré per la nettezza e 
perfezione delle raonete con eflfo batíate , s' é 
cosí tiabilita t che nort é probabile che d i 
bel nuovo vada Ín difufo. Vedi MULINO. 

Nel l ' una e nelT altra maniera di batter mo
neta, fi llampano i pezzi di metallo j . o íi 
battono con una fpezie d' impronto $ o co* 
nio y ia cut fono ícoípiíe F effigie de' Prrn-
cipi , coll' arme , colla leggenda &c. La 
maniera poi di prepararli e intagíiarli, V6« 
dila fotto i ' articolo INTAGLIARE. 

O z Le 
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Le prime operazioni nel Batter moneta fi 

fanno mifehiando e fondendo i metalli . 
Quanto alia prima , é da offervarfí , che non 
v 'ha alcurva ípezie coniata , che fia di puro 
oro , o argento; ma che ferapre vi fi frammi-
fchia una quantita di Lega di rame. 

La ragione fi é parte per la rarit^ di que-
fíi due metalli 5 parte per la ncceffita di 
farli pih duri con qualche eftranea miftu-
ra ; e parte per fupplire alie fpefe de lia 
Zecca. Vedi LEGA . 

Ora vi hanno due maniere di legare, o 
di frammifchiare: la prima é quando Toro 
o^i'argento non fia ftato adoperato innan-
zi per moneta: la feconda quando varié for
te di monete o verghe di differente pefo, e 
valore fi debbano fondere e convertiré in 
una nuova moneta.. 

11 proporzionare la lega col metallo fino 
h. cofa facile nel primo cafo, ma nel fecon-
do é piü difficile. GÜ Aritmetici fanno una 
iunga dottrina intorno a cib : ella fi pub ve-
dere aU'Articolo ALLIGAZTONE. 

Tuí tav ia cib fi fa prontamente col mé
todo feguente , prefo dall'Autore Anónimo 
del Trattato alia fine di quello di Mr . Boi-
ía rd ; cioé 

Scritte le varíe materie, che- fi devono 
fondere, la loro qualitk, i l pefo, e la fi-
nezza , in due Articoli diftinti : 1' uno , 
contenente' qnelie che oltrepaífano la re
gola certa e ítabilita di finezza; l ' altro , 
quelle che fono fotto di elTa; col fomma-
re i l primo Articolo s'avra 1' ecceflfo; e 
íbmcnando T ultimo s' avra i l difetto?. A l -
lora paragonando le due forame, fi trove
r a , mediante la fottrazione , quanta lega 
fi deve aggiungere per ridurre le varié 
materie alia finezza ricercata. 

Quanto al fondere, fe i l metallo e oro, 
íi fonde in un crogiuolo di térra; fe poi é 
argento, o rame, fi fonde in altri di fer
i o . Vedi CROGIUOLO . 

V ' hanno due forte di Fornaci atte afon1-
dcre i: metalli , alcune a vento, altre rae-
diante i l mantice. Vedi i ' una e i ' altra fpie-
gata all 'Articolo FORNACE, 

Quando i 'oro o T argento fono ilbalneo , 
cioé fono fufi intieramente , fi devono muo-
vere, ed agitare infieme; i l rame, e l'ar
gento con un- bafione di ferro , l'oro poicon 
un- pezzo di térra cotta . In tale fiato fi 
yeríano4o< cate forme j , per ridurii in bar-
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re lunghe e piatte : ed i l método di cío 
fare, é precifamente lo ñeífo che ufano i 
fonditori nelia fabbia \ ñ rifpetto alie for
me, come al modo di travagliar la térra , 
e d'ordinare i modeili . Vedi FONDERIA, 
FORMA . 

I Modeili fono piaftre piane di rame « 
lunghe quindici oncie in circa ; e proííi-
mamente della groífezza di quella mone
ta , che fi deve battere . I n cadauna for
ma fi mettono otto di quefe , per far pia
ftre da guinea, dieei per le mezze guiñee , 
cinque per l i coronati &c. ed in proporzio-
ne per le raonete di rame . Tut to i l d i -
vario tra i l gettare le piaftre d'oro , e quel
le d'altri metalli , confifte in queüo ; che 
le ultime fi levano dai crogíuoli eolia me
llóla, c íi verfano nel i ' apertura della for
ma; e per quelle d 'om fi leva i l crogiuo
lo dal fuoco con una fpezie di molette , e 
di la fi verfa nelia forma .-

Sin qui fi procede alia fteíFa maniera 
nel coniare col molino, o col martello : e 
principia la differenza, quando fi levano le-
piaftre fuori delle forme : e perb quivi i l 
lavoro fi divide in due claíTi. 

BATTER maneta a Mulino . Lévate le pia
ftre dalle forme, nl'chiate , e fpezzate , fi 
paífano malte volte per un Muí indio, per ren-
derle ancor piu piatte ,. e ridurle alia giuíla 
groífezza di queila moneta , che fi deve conia
re; con quefto divario perb, che le piaftre: 
d'oro fi rifeaidano di bel nuovo in una for
nace , e s'eítinguono nel!' acqua , prima 
che vadano fotto i l mulino : i l che le am-
mollifce, e le rende piu duttili : la dove 
quelle d'argento paífano fotto i l mulino 
appunto come fono, fenza verun nfcalda-
mento; e quando poi vengono rifcaldate, 
fi lafeiano raffredclare di nuovo da fe ftef-
f e ; fenz' acqua . Vedi MULINO. 

Le piaftre d' oro , d'argento, o di rame , 
ridotte in tal maniera , piu che é poífibile , 
alia loro groífezza, fi tagliano in pezzi ro-
tondi ; o lamine a mlfura della grandezza 
in circa della moneta deftinata , con un in -
ftrumento tagliente attaccato ali'eftremita> 
piu baífa d'un aífe, la cui eftremita fupe-
riore é ferraata dentro a v i t e , la qualcve-
nendo aggirata da un manico di ferro , fa 
girar l 'a í fe , e lafeia che l ' acelajo ben acu
lo a guiía d i fubbta cada ful le piaftre ; e 
cosí vicn tagliato ogni pezzo . Ta l iftru

men-
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mentó k rapprefentato nella Tav.Mtfcdl. fig.3. 

Ota coáeÜi pezzi fi accomodano, e fi r i -
ilucono col limarli al pe ib del raodello , fe-
condo cui devono eííere regolati; e cib che 
refia della piaftra tra i cerchj, di bel nuovo 
fi fonde . 

Si aggiuftano i pczzi in una efattiffima bi-
íancia, e quellt che fi trovano troppo ¡ie-
v í , fi feparano da quell i , che fono troppo 
pefanti; i p r imi , per eííer fufi di nuovo j e i 
fecondi per eííer di bel nuovo liraati . I m -
perciocché é da notarfi, che 11 mulino, per 
cui palTano le piaftre , non pub mai eíTer cosí 
giuílo, che non v' abbia quaiche ineguaglian-
za ; onde nafce una diffcrenza nelle lamine. 
I n fatti tal ineguaglianza püb dipender dal
la qualita della materia egualmente che dal
la macchina , eífendo alcune parti piíi poro-
fe del!' altre . 

Quando fono aggiuñate le lamine , fi 
portano al luogo deltinato per daré a quelle 
d' oro i l fuo colore, e per imbianchire quti-
le d'argento; i l che fi fa col rifcaldarle nel
la fornace j e quando fi levano , e fono 
rafFreddate, fi fanno boüire fucceffivamen-
te in due vafi di rame , con acqua, fal co-
mune, e tártaro ; e dopo fi fregano bene 
colla fabbia , e fi lavano coll' acqua commre, 
afciugandole a fuoco di legno in un crívello 
di rame , do ve fi mettono , quando fiievano 
fuori della fornace . 

11 Bianchire da principio fi faceva molto 
áiverfamente da quello che fi fa prcfente-
inente : e ficcorne 1' antíco método é anco
ra in ufo preífo gliOrefíci , ed altri artefici 
che adoprano Toro, e 1'argento, abbiamo 
fatto un articolo diftinto intorno a cib . Vedi 
BIANCHIRE .• 

Su! principio le lamine o tavolette íofto 
eli'erano bianchite fi portavano al torchio, 
per eífer battute, e per ricevere le loro im-
pronte; ma prefentemente vengono prima 
márcate fugh orli con un inflrumentó con 
lettere , o con certa granitura , affine di ovvi^-
re al cattivo ufo di tondare, editagliar \k 
moneta ; ch ' é una dellc maniere con cui ve-
niva pregiudicata ta moneta antica . 

La macchina ufata per marcare gli orli é 
affai femplice , ma pur ingegnofa ; eiia é corn-
pofta di due lamine d'acciajo a foggia di re
góle , della groíTe27a d'una duodécima parte 
á onda in circa , su cui fi fcolpifce i' in-
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fcrízíone, tnexza fopra Tima, e me?.za fo-
pra 1' al tra . 

Una di quefie piaftre é immobi le , e forte-
mente attaccata con una vite ad una piaílra 
di rame ; equefta ancora attaccata ad un for
te aíTe , otavola: Taitra é mobile, e sdruc-
ciola fppra la piafira di rame mediante ua 
manico, ed una ruota , o pignone di ferro, 
i cui denti s1 inferifcono in un'a! tra fpecie 
di denti , fulla fupcrficie della piaílra, che 
sdrucciola, o fcorre. Ora la lamina eífen
do pofta orizzontalrnente fra quefte due pia-
fire, dal moto di quella c h ' é mobile viene 
rápi ta , coficché nel tempo , ch'ella ha fatto 
un mezzo giro , fi trova marcara tutta d'in-
torno. 

Que fia macchina é cosí facile , che un 
uomo folo é abile di marcare ventimille la
mine in un giorno : fi dice che fia ftata in* 
ven ta ta dal Signor CaíUing Ingegniere del 
Re di Francia , e prima ufata nel 1685, 
Ma é certo , che no i avevamo i ' arte di 
letterare o fegnare gli orli in Inghilterra 
lungo tempo prima : fiane teftimonio i eo-
ronati ed i raezzi coronati d' Oliver Cro-
rauello , battuti nel 1Ó58. che per la beí-
lexza e per la perfezione eccedono qualun-
que conio Francefe , che noi veduto raaí 
abbiamo «• 

Finalmente le lamine o tavolette eíTend» 
cosí márcate negli orli fi fiampano ; cioé data 
loro i'impreífione fi mettono in una fpezie d i 
raulinello, o Torchio, ch 'é una macchina in -
ven tata nel fine del fecolo déci mo feíto . Vedi 
Ja fuá figura nella Tavola Mifcell.fiv. 4. 

Le di lei parti principaii fono una trave». 
una vi te , un aífe &c. contenuíe tutte nel 
corpo della macchina ,. eccetcuata la pri
ma, ch 'é un palo lungo di ferro con una 
pefante palla di piombo da un capo, e dall' 
a ¡tro , e con anelli a cui fono attaccate-
delle corde per dargli moto : egÜ é poito 
orizzontalmente fopra i l corpo della mac
china. Nel mezzo della medefima tra ve é 
congegnata una vite , laquale col!'aggirare 
la trave fteffa ferve a premer l'aífe eontro' 
di eífa ; all'efiremua piu baífa del qual af-
fe coilocato perpendicolarraente é attaccata 
la matrice o (ia como del rovefeio o banda-
dell' arme in una ipecie di caifa , dov' é rite--
nuto a torza di v i t i : e fottoquetta v'é un' altra 
eaíi'a,. che contiene la forma o lo fiamp» dell* 
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Immagine fodamente attaccato alia parte p'm 
baíTa dcll' ingtgno. Vedi MATRICE &C. 

Ora quando fi deve ftampare una lamina r 
ella fi mette fulla matrice deíl5 immagine; 
per 11 qual fine due uomini , ogniuno dalla 
fuá parte , tirana una delle corde della trave r 
e voltano la v i t e , che gli fta atrsccata; la 
quale col fuo moto abbaOa 1' aííe , a cui 
é attaccata la matrice dell' arme : col qual 
niezzo i l mctallo , e líen do ncl mezzo, r i -
ceve in un- medefimo tempo un' impreífio-
ne d'ogni parte dall' una, e dairaltra ma
trice. Quanto al Torchio che altre voite fi 
ufava r egli ha tuítg le partí effenziali fud-
dette, eccet.tuata la trave , la quale é divifa r 
e íolamente tirata da una parte . Vedi 
SCOLPIRE . 

Le lamine aven do- ora tutte le fue marche, 
ed impreffioni ? e su gli orli , e su le facete, 
di ventano monete y ma non corro no finché 
non fíeno ftate pefate , ed efaminate. 

Per quello che fpetta a! BATTERE, O coniare 
delle Medaglie , fi procede in fatti col método 
fleíTo , con cui fi coniano le monete , i l prin
cipa le divario conOfle in quefio, che la mo-
reta avendo folamente un piccolo rilievo , 
riceve la fuá impreíTione ad un foí colpo ; 
laddove per le medaglie,, 1' altezia del loro 
rilrewo fa neceííarsamente , che ií colpo deve 
replicarfi piü volte r a quefto fine fi leva i l pez-
zo dar con/ o dagli fiampi, firifcalda , e dr 
nuovo vi firimette; quefta fattura neiMeda-
gl ion i , e nelle Medaglie gran di tal volta fi r i -
pete quindici, o venn volte pnma che fia loro 
data una piena impreííione ; avendo fem-
pre riguardo, ogni volta che é rimofia la la
mina,, di lévame i l fuperfíuo metallo, d\e(o-
oltre la circonferenzacon una lima» Vedi 
MEDAGLIA . 

S' aggiunga , che i Medagl ioní , e le Me
daglie d'alto rilievo a cagione della difficol-
ta di ílarnparle in Torchio prima ordina
riamente fi gettano , o fi formano nella 
fabbia come gli a l í r l lavori di quefta fpe-
zie , e folamente fi mettono nel Torchio per 
perfezronarle; eífenda che la fabbia non le 
lafeia nette , poí i te , ed aecurate abbafianza . 
Le Medaglie dunque ricevono la loro for
ma , ed impreíTione per gradi, ele monete 
tutto ad un tratto. 

La regola con cui fi giudica f che la Meda
glia fia fufficicntemente ílampata , fi é quando 
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toccandola colla mano fi trova ferma , e non 
trema poiché s1 adatta a\ conio egualmente da 
ogni parte. Vedi MEDAGLIONE. 

BATTERE col man. lio , o fía maneta 
manellata . I n quefto método di far mo-
neta, le piaílre dtoro, d'argento, o di ra-
me levóte fuori delle forme , o modelli , 
come fopra r fi nfcaldano , e fi aliargano 
col batterle fopra V incudme : quando fo
no fufficientemcnte battute fi tagliano in 
pezzi, i quali eíícndo di b'-l nuovo nfeal
dad , appianaíí , ed ulteriormente allarga-
t i col martello , s' accomodano tagüando 
fuori gli angoli colle forbicr : in ta! ma
niera tagliandole , e rondándole,/ fi riduco-
no al pefo del modetlo ; e la loro roton-
díta fi perfeziona con un altro martello , i i 
quale batte giu tutte le punte , e gli angoli ̂  
che reftano fugli orli . I n quefta maniera íi 
riduco'no alia grandezza della raoneta, che 
fi dtve coniare o-

In quefto ftato i pezzi diventano Lamine' 
o tavolctte, e fi portano al luogo dsftinato per 
imbianch irle ; dov' effe fi preparano nelio ftef-
fo modo come le monete coniate a Muíino 
gia deferitte, c fi danno all5 artefice deftinato 
a batterle col martello „• 

Per quefta ultima operazione che perfeziona' 
le monete, ufano due matr ic i , una ch i a mata 
Pilo , e I ' altra detta Faretra , ca dauna icol-
pita a dentello. I I Pilo porta l ' a r m i , e l * 
F^iYírn rimmagine , o laCroce; amendue la 
loro data, T inferizione &c. 

I I Pilo y ch 'é alto ott'oncie in circa , ha 
nel mezzo una fpecie di talone, che finifee 
in una punta; qual figura egli ha , accib íi 
profondi piü fácilmente , e piu fortementé 
s' attacchi alia forma , in cui fi batte la mo-
neta. Vedi PILO. 

L ' Artefice deftinato a batter la moneta 
lafeiando aliora la Lamina orizzontalmente 
ful pilo , e coprendola colla Faretra , ch' 
egli tiene fermamente neüa mano manca , 
da molti vigorofi colpr fulla ñeíTa, con un 
maglio di ferro , che tiene nella dntta ; 
pjü o meno , a mifura che r impreíTione 
del conlo é piíi o meno profonda . Se dopo 
quefti prirni colpi la Lamma non é fufficicn
temente ftampata, fi rimette di nuovo tra 
le matrici efattaraente nella fuá primierapo-
fizione, e fi replicano i colpi fino ch 'é perfe-
zionata 1'impreíTione. 

Cosí 
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Cosí é finito U lavoro, c fon conveni-

te le Lamine in rnonaa, la quale diventa 
ecrrente dopo effere ñata efarainaía .nel 

BATTER moneta S V Inglefe , "Dopo T in-
venzione dclla moneta coniata a Mulino ( i l 
cui Autore , non xonvienfi chi fia ftato, né 
tampoco apprcíTo qua! Nazione ella fia fta-
ta fatta, beoché rFrancefi s' arrogbinoi' un e 
l 'aí tro) é ftata imitata da varíe altre Nazioni , 
ma da neíTuna con íucceflbcguaie a quelio de-
gl'Inglcfi , i quah í'hanno condotta all' ultima 
pertczione, si per la bellezza delf iníagiio, 
come per i'invenzione delle impreíTioni sugli 
orl i , ch' é queir ammirabile efpedients di 
prevenire i 'aíterazione delle moneíe íbprac-
ccnnate . 

Fino al tempo del Re Cario TI . la moneta 
Inglefe era battuta col martello come quella 
dtlT altre nazioni; ed in fatti folamente nel 
Regno de! Re Guglielmo Terzo le monete 
eoniate a martello ceflarono di correré. Pri
ma ch'effe foífero dismeífe , la moneta I n 
glefe era in una infelice condizione} eífen-
do fiata iimata , e tondata , o corrofa 
dai Foreftieri , e fpecialmente dagli Olan-
defi , a fegno che era divenuta fcarfa per 
meta del íuo valore: la fcoperta di queíto 
mifero flato dclla moneta Inglefe fi nguar-
da come una delle glorie del Regno del Re 
Guglielmo , del che noi fiam debiton in gran 
parte alia felice condotta del fu Conté di 
Hallifax. 

Si batte oggidl la moneta d1 Inghilterra 
intieramente nella Torre di Londra, dove 
v 'ha unaxomuniía chiamata M i n t , Zecca . 
VediZECCA., 

Da principio v i erano come negli altri 
Paefi certe fpefe, dette dri t t i della Stgnoria : 
nía dopo i ' anno diciottefimo del Re Car
io I I . non vi fí prende eos' a leu na , o í;a 
per i l Re , o per Je fpefe del contare; ef-
fendo flato flabilito da un atto del Parla
mento, che tutta la moneta dovefle eífer 
battuta a pubbiiche fpefe ; diraodoché fi da pe
lo per pefo a tutte quelle perfone ,che portano 
i l loro argento , ed oro alia Tor re . Vedi 
SlGNOR AGGIO.. 

Le monete eoniate in Inghiltena fono fli-
roate contrabbando , e non devono ufeire 
del Regno : tutte le monete forefliere, per 
\m atto del Parlamento fatto nel 1673 pof-
iono eífer mándate fuori j come puré i'oro 
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c 1'argento in verghe. polvere &c. I n fattt 
nella íeflione del Parla mentó 1718 fu pro cu
rato di metter un margine a codefta licenza, 
con cui fi eflraggono d' Inghilterra i piiji 
ricchi metal l i , ma in vano; avendo i i Par
lamento poíioda parte i l progetto fenza venire 
ad alcuna rifoluzione. 

BATTEUE moneta alia maniera di Spagna, 
é un método flimato dei meno perfetti d* 
Europa : egli é flabilito a Siviglia , c 
Segovia , che fono le due foie Cuta t 
dove fi batte Toro , e 1' argento , E' ve
ro che v i fono pórtate dal Mcffico , dal 
Perú , e da altre Provincie dell' Ameri
ca Spagnuola tante , e si vafle quantita di 
pezze da otto , ed altre moneíe si d' o ro , 
come d' argento , che rifpetto a cib con-
vien confeffare, che non v'abbia uno Sta-
ío nel Mondo , dove fia battuta tanta 
moneta , quanta in quello del Re di Spa-
§nao 

I I BATTE RE moneta alia maniera d i ISÍlo* 
je ovia. I I Czar non fa batter moneta , che 
d' argento \ e folamente nelle Citta di M o -
fcow, Novogrod, Twere , e Pleícou'; alie 
quali fi pub aggiungere Petersburg Cit ta fa
vorita di íua Maefla Czariana . I I eoniate d i 
cadauna di quefle Cttta forma una parte del
la rendita Re^le, 

I I BATTE RE -moneta di Per fia . Tu t t a la 
moneta íatta in Perfia vien battuta col martel
lo ; e lo ííeífo fi deve intendere del rimanentc 
d' Afia , ed America , e delle cofle d 'Af
inca , ed anche della Mofeovia , non ef-
fendo ancora ufeita d' Europa V invenzione 
del Mul ino , né ancora ftabilita in alcuna par
te di e'íía.» 

I I Dazio Reale in Perfia confiíle in fet-
te e mezzo per cento di tutte le mone
te eoniate , le quali fono ora ridotte i n 
argento, e rame j non eflcndovi cola oro 
coniata , eccetto che una fpecie di Meda-
glie nel!' aícendere al Trono di un nuovo 
Soffl. 

I I BATTER maneta a Fez e Tunifi , non é 
fotto alcuna diícipüna ; ogni Orefice , Ebreo , 
ed ogni privata peilona lo fa a íua voglia ; i l 
che rende la loro moneta eflremamente cat-
t iva , e i l loro comraerzio moho perico-
lofo. 

BATTERE, nel fenfod'attaccare unaPiaz-
zia , & c . é fervirfi della grofla artigliena , per 
danneggiarlaeprenderla. Vedi BATTERIA. 

BAT-
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BATTERE in breccia, é giocar furiofamen-

te col cannone fopra qualche opera, come su 
Pangólo d'una mezzaluna, afíin di demolirla, 
€ far iv¡ un'apertura. 

Inc ib fiofferva, di non mai farfuococon 
un íolo pezzo cootro la cima della muraglia; 
roa íutti veríb i l fondo , t re, 4 , 5 , o <5 piedi 
da tér ra ; fi fa anche fu eco di compagnia, 
íut t i infierne, finché fi vedecafcar la térra di 
dietro i 'orlo del riparo &c. Savtn. Nouvel. 
Eccl. milit. p. 248. 

B A T T E R I A . * nell'arte militare dinota un' 
eminenza , su cui fi pian ta V Ar t igüe t ia , 
che vi s' impiega con miglior vantaggio . 
Vedi Tav. Fortif. fig. 2 i . w. 2^.fig. 23. Vedi 
CONTROBATTERIA. 

* La parola e Trance fe fórmala da Battre ^ 
batiere . 

I n tutte le batterie íi chiamano Canno-
niere quegli fpa-zj aperti atti a metter i Can-
noni pih grandi, e le diílanze tra le Can-
nonicre fi dicono Merl i . 1 Cannoni fono 
generalmente diíUnti uno dall'altro dodici 
piedi in circa , acciocché i l parapetto fia 
forte, e i Cannonicn abbiano iuogo da ope
rare . 

V i fono anche delíe batterie di mor tar i , fi-
m i l i a qaelle de'Cannoni, ma che non hanno 
m e r l i . Vedi MORTARO , e BOMBA. 

La BATTERIA d' un campo coraunemen-
te é circondata da un Folio , e Pallizzate 
nel fondo; come puré da un parapetto ful
la cima, che ha tanti for i , quanti fono i 
pezzi d' Art igl ier ia , e due fortini fuü 'a lc , 
o fia certe piazze d'armi capaci di coprire 
le Truppe , che fono deftinate alia fuá di-
fefa. 

La batteria fepolta é queila , la cui Piat-
ta forma é profondata in Terra con certe 
trincee o fofie cávate nel terreno rimpetto 
le bocchc de' Cannoni , perché fervano di 
Cannonicre. 

I Franctíi la chiamano Batterie en T e ñ e , 
e ruinante, e fi ufa generalmente dopo aver 
fatto 1 primi approcci, per batter giü i l para
petto delia Piazza. 

BATTERIE in Crece , fono due batterie di-
flanti confíderabilmente una dall'a'tra, le qua-
ü Javorano attraverfo Tuna delT altra neilo 
(lefifo tempo , e fullo fteffo punto, formando 
angoli r e t t i ; do ve quello che una palla di Can
none ícuote , i ' alira batte g i ü . 

BATTERIA W inflas a é quella, che netta 
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e fpazza tuitalalunghezzad' una linea dritta $ 
una Arada &c. Vedi INFILATA . 

BATTERIA in i/carpa é quella, che opera 
obbliquaraente. 

BATTERIA de reverse quella , che opera ful 
doílo d'una Piazza; ed effendo collocata fo
pra un' eminenza , vi vede dentro. 

BATTERIA unita o par camerade , o Carne-
retta , é , quando varj Cannoni fcoppiano nei
lo íUífo tempo fopra una Piazza . 

BATTERIA en ron age fi ufa per difmontare , 
o di (armare i Cannoni de' nemici. 

B A T T E S I M O » in Teología , é la cerimo-
nia di lavare; o un Sacramento per cui una 
perfona é miziata e ricevuta nel grembo del
la Chida Criftiana , e con cui fí cancella ne* 
Fanciulli i l peccato origínale, ed in oltre I 
peccati attuali negliadulti , che lo ricevono . 
Vedi PAEDOBAPTISMUS . 

* La parola e formata dal Greco 0â m'̂ co , 
da fití.w'Tti), immergo. 

Gl i Ebrei ufavano queíia cerimonia, do
po la Circoncifione, su i loro profeliti, mol
ió prima della venuta di Gcsu Criiio . 
Quanto alia materia del Bnttefimo, ogni ac-
qua naturale fi giudica fufficiente, manien-
te altro é permeffo ; per tal ragione Pa
pa Stefano IT. feomumeb un Sacerdote per 
aver Battezzato un ragazzo col V i n o . N e i 
primit ivi tempi tal cerimonia fi celebrava 
coll' immerfione , come a'giorni noüri fi fa 
nelle Chiefe Orientaii , fecondo i l fignifica-
to origínale della parola . I I Coftume del-
le Chiefe d' Occidente é di fpargere 1' ac-
qua ful Capo , o faccia della perfona che 
fi deve Battezzare; fuorché nella Chiefa d i 
Milano , nel cui Rituale fi ordina, che i l 
Capo del Bambino fia tuffato nell' acqua 
tre volte . Una trina immerfione fu da 
principio ufa ta , e continuata per lungo 
tempo, e cib fi faceva per fignificarc , o 1 
tre giorni , che il Noflro Salvatore reüb nel 
Sepoicro , o le tre Perfone della T r i n i s » 
Ma cib fu poi lafeiato da parte , perché 
era in ufo preflo gli A r i a n i : e fu penfato 
bene ail'ora di tuffare una volta fola, ac
ciocché gli Eretici non credeífero , che i 
Cattolici diuideííero la Tr ia i ta , com' cíli . 
Alcuni fono d'opinione che lo fpargere 1* 
acqua nel Batte fimo fia Hato introdotto ne' 
Paefi freddi. Egii fu introdotto in Inghil-
terra circa i l principio del Secólo Nono ; 
Nel Concilio di Ceíchyth nell' 816. fu 
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ordimto , che t i Sacerdote non folamcnte 
doveffe fpargere Pacqua fonta íul capo del 
fanciuílo, ma eziandio doveííe tuffarlo nel 
bacino. V'hanno niolte cenmonie nfe-
rite dagli Scrittori Ecclefiafíici che fi coftu-
mavano nel gattefimo , le quali fono pre-
íentemente in difufo , benché non vi man-
cano aicLini che vorrebbono riarametterle , 
come i l dar latte , e melé al Battezxato 
nell'Oriente ; vmo , e latte nell'Occidente 
&c. Pare, che nei primit ivi tempi non fof-
fero batteziati fe non gÜ Adulti . Da prin
cipio v i furono delle difpute grandi , fe i l 
Batteíimo degli Eretici foífe valido. U opi-
nione genérale piegb all' aflermativa , pur-
ché veniífe conferito in nome della T r i n i -
ta , e percib ricevevano anche i l battefimo 
dato dai Laici , o dalle Donne, i n cafo di 
necefTita.. I l Concilio di Roano nel 1072 
ordinb , che i l Sacerdote doveííe battezzare 
a digiuno &c , 

I Teologi diñinguono tre forte di Batte
fimo. IO. i l Battefimo ¿T acqua , i l quale é 
i l fopraccennato. 20. i l Battefimo di fuoco , 
ch' é i l perfetto amore di Dio congiunto con 
un férvido defiderio di effere battezzato i 
chiamaíi anche Battefimo dello Spirito San
to : all' occaficne quefti pub fuppíire in luo-
go del Battefimo del!'acqua ; 30. i l Battefi
mo del Sangue ch' é i l Martirio d' un Cate
cúmeno . 

I l Battefimo nei primitivi tempi era fola-
mente amminiñrato nella Paf(|ua , e nella 
Pentecoííe , fuorché nei cafi di neceííka. I 
catecumeni non erano molto pronti nel venir 
al Battefimo : Sant' Ambrogio non fu battez-
zato prima d'eífere ílato eletto Vefcovo di 
Milano ; ed alcuni de1 Padri non furono bat-
tezzati fino al tempo della loro morte. A l 
cuni lo differivano per una tímida cofeienza , 
ed altri per troppo attacco al Mondo , pre-
valendo P opinione nei primitivi tempi, che 
ogni qual volta veniva conferito i l Battefimo 
lavava intieramente tutte le antecedenti mac-
chie , e peccati. 

Moi t i de' Padri riprendevano rueña fuper-
fimofa delicatezza a un tal fegno, ch' eífi 
introduífero un differente eftremo; lo zelo 
indifereto di alcuni portandoli a battezzare 
anche 1 mort i , per procuratore . 

I I BATTESIMO , in Linguaggio di Mare , é 
una Cenmoma ne' Viaggi lunghi a bordo de' 
Vafcelh Mercanti ufato, e íulie perfone , c 
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folie N a v i , chepaííano i Tropici , o h Lí
nea per la prima volta. 

H Battefimo de5 Vafcelli é femplice, e 
confiñe folamente nel lavarli intieramente 
con T acqua di Mare ^ quello de Paífeggieri 
é piu mifteriofoi ma ne Tuno, né i 'altro 
fenza far ubbriacare k cinrma* I marinaii 
nel battezzar la Nave pretendono aver un 
diritto di tagliare i l capo dello fperone della 
Nave, quando non venga rifeattato dal Pa-
drone , o Capitanio. 

11 Battefimo d'un marinaro , o paíTeggie-
re , é , come fegue : i l piíi vecchio della trup-
pa, che ha paífata la Linea, o t Tropici , 
capricciofamente fi veíle, colla faccia anneri-
ta , con una berretta grottefea ful capo, un 
Portulano , o altro Libro di Mare in ma
no , e ieguito dal refto de' marinar! mafche-
rati come lui ? ogni uno avente qualche ar-
nefe di Cucina in mano, battendo con tam-
burri } íl mette gravemente íopra una fedia 
preparata ful tavolato a' piedi dell' Albero 
Maeftro . A l Tribunale di queílo cómico 
Magiílrato ogni paífeggiere non ancora in i -
ziato giura ch'egli procurera che Tifteífa 
cerimonia fia oífervata , ogni volta ch' ei 
fi trovera in tale circoftanza: col daré una 
piccola moneta in via di gratificazione , egli 
viene libéralo con uno piccolo fpruzzo d' 
acqua; altrimenti, e quefto é per lo piii i l 
cafo di ogni marinaro ordinario, egli viene 
cordialmente bagnato con torrenti d'acqua 
verfati fopra di lui . I ragazzi di nave ven-
gono inclufi in una gabbia , e calad in acqua 
a diferezione , e inoltre, in memoria della 
cerimonia, fono obbligati di baftonarfi 1' un 
T altro , lo che eífi. non rífpiarmiano mal . 
Vedi CALARE in acqua, 

B A T T I M E N T I , o BATTUTE , in ua 
Orologio , o in una moftra , fono i col-
pi fatti dall'ugne, o palettine deirafta del 
tempo ; ovvero de' cofeinetti in un péndu
lo reale . Vedi O R O L O G I O } e M o -
s TR A . 

Per trovare le battuu dell' afta del tempo 
in ogni orinólo, o i n un giro d' ogni ruota: 
Dopo d' aver trovato i l numero de' g i r i , che 
la ruota a corona fa in un rivolgimento 
della ruota , per la quale voi cércate , 
( mercé la dlrezione da noi data fotto l 'Ar-
ticolo G I R O ) (jue' giri della ruota a coro
na , moltiplicati per l i fuoí denti , dan-
no mezzo i l numero de' batt'mmú in ^quel 

H gi^ 
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giro ddla ruota: imperocché ií terapo , o 
lía i i dondolo ha due colpi per ogni den
te ddia ruota a corona; in altrcttanto fpa-
710 in quanto ciafcuna deile palkttine ha i i 
•fuo colpo contro ciaicun dente delia ruota 
a corona; ond'é che un péndulo i i qual bat-
te i íecondi, ha la fuá ruota a corona ío-
lamente di 50 dení i . 

Per dichiarar cib, íupponete i nurneri d' 
4 ) 32 ( 8 un oriuolo di íedioi ore , dove 

,—. i l pignone di rapporto é 4 , 
5) 55 (11 la ruota del tempo 32 , la 
5) 45 ( 9 gran ruota 55 , i l pignone 
^5) 40 ( 8 deila feconda ruota 5 , &c. 

— i — , • I l numero de' denti nella ruó-
17 ta a corona 17 , fendo mol-

tiplicato in 6336 ch'é i l prodotto che na-
fce dalla continua moltiplicazione dei quo-
zienti 8 , 1 1 , 9 , 8 ) da 107712, perraez-
7,0 i l numero di battimenti in un giro del-
la ruota dell1 Índice; imperocché 8 volte 17 

^, é 136, che é mezxo i l numero de' batú-
mcntí in un giro della ferpeatina 4 0 , e 
9 volte 13 ó é 1224, la meta de' battimen
t i in un giro della feconda ruota; e 11 voi-
ie 1224 é 13464, la meta á ¿ battimenti 
in un giro della gran ruota 5 5 ; ed 8 vol
te 13464 fa 107712 „ Se voi moltiplicate 
queíto per le due pallettine, cioé lo raddop-
piate , v i da 515424, che I á numero de' 
battimenti in un giro della ruota dell' indi-
ce, o 12 ore. 

Peí1 íaperc quante hattutt queft'oriuolo ha 
ín uri' ora, divídete le battute per 12 ore 
in 12 parti , e cib-vi dará 17952 che vien 
chiamato i l tiro dell' orinólo, o íia i batti
menti in un1 ora . Se quefto íi dividera in 60 
par t i , dará 299 , ed un poco piü , _ per le 
battute in un minuto ; e cosí voi potete 
|írocedere ai íecondi, o terzi . 

Per mezzo delle battute , e de'giri della 
fuíea , le ore che ogni oriuolo andera , fi 

oííono trovare nella guiía feguente. Come 
e battute della bilancia in un' ora, fono 

alie battute in un giro della fufea , cosí é 
i l numero de'giri della fufea 1 , alia con-
tinuazione dell'andamento dell'oriuolo . Co
sí , 20.10Ó: 26928: : 1 2 : 1 6 . 

Per trovare le ¿¿íííMíe dell'afta del tempo in 
un giro della fufea , dite, come i l nume
ro de' giri della fufea, é alia continuazió-
ne dell'andamento dell'oriuolo in oré , co
sí fono le battute ia uii'ora j alb battute 
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d' un giro della fufea J, cioé 1 2 : 1 6 : : 2019^» 
26928.. Per trovare le battute dell' afta de! 
tempo in un'ora , dice, come le ore dell' 
andamento dell'oriuolo, fono al numero dcs 
giri della fufea ; cosí fono le battute in un giro 
dtlla fulea , alie battute di un1 ora : Cosí 16: 
12 : : 26928: 20196: 

B A T T I S T E R I O negli Scrittori Eeckfia-
fíici é utiiuogo, e edificio , dove íi coníerva 
1' acqua per le perfone che fi devono battez-
zare . Vedi BATTESIMO . 

Anticamente nelle Chiefe che baítezza-
vano per immerfione, i l Battifterio era una 
fpezie di ftagno, dove i Catecumeni veni-
vano tuffari; benché in molti luoghi fcrvifte 
per Battifterio i l proííimo Fiume. Neitem-
pá pofteriori i l Battifterio era un piccolo edi
ficio congiunto alia Chiefa deílinato a bella 
polla per 1' amminiürazione di quefta Ceri-
monia. 

í n cadaim Battifterio v' erano molti fontí 9 
ed altari , perché allora fe ne battezzavano 
molti ad un t r a í t o , i quali tutti ricevevano 
immediatamente dopo 1' EucariíUa . 

Da principio quefti Battifterj erano fola-
mente nelle Ckta grandi dove liíiedevano 
i Veícbvi che folaraente aveano i l jus di 
battezzare ; ma dopo eííi hanno conccilb 
alie Parocchie di avere dei Fon t i per una 
piü cómoda amminiftrazione del Battefimo. -
Quefto diritto fu riílretto folamente alie 
Parocchie ; e fe íi trovavano alcuni M o -
nafterj con fonti battefimali , cib era per-
| h ' elíi aveano delle Chiefe Battefimali in 
un altro luogo : quantunque i Vefcovi tal 
voíta l i accordavano ai Monaci con condi-
zione, che aveftero un Prete Secolare per 
aver cura del Popólo; ma quefti dopo tro-
varono mezzo di ícaociare i l Prete, e di 
fare eglino ftefifi i Capi della Chiefa, ean-
ñetterla co' fuoi fonti battefimali al proprio 
Monaftero. 

B A T T I T Ü R A del grano in agricoltura 
é l'atto di batterBiada faori delle ípighe . 
Vedi BiADA . 

Cib fi fa ín due maniere , o piii tofto 
v' hanno due maniere di íeparare i l grano 
dalle fpighe 5 la prima é di batterío colla 
correggia, 

Alcuni Autori non vbgliono che cib fi 
chiami col nome Romano Tritura ^ o T r i -
turatio, ma Flageilatio da fiagdlum correg
gia. 

L'al-
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V altra maniera praticata fempre m varj 

Paefí , come c1 informa íl Líger , é di fa-
re che i Muü , o Cavalli vadano ealpe-
ftando avanti e indiétro . Cib propriamen-
te é quello, che é chía mato dagh antíchi 
Tritura , o Tfituratio ; ma eglino ufa vano 
ancora dei Bovi ; ne fanno íctlimonianza 
g l i Ebrei, i quali mettevano fotto ií gio-
go quattro Bovi iníicme per tal ufíkig . 
U n ' alira maniera fi nía va con una fpezie 
di Garriucla fatta di tavole t m m infierne, 
€ earicata di p i e t r e o di ferro , fopra la 
quaíe montava un uom-o , e veniva tirato 
i l tutío fopra la Biada da CaváUi , Quefto 
snftruroento era chiamafo Traba o Trí-
hula. 

Ella é una regola tra gli Agrkoltorf , che 
la ftagione di battere fia y quando i l grano ne' 
mucchj é divenuto mafuro. 

B A T T O L O G T A in Grammatica e un 
Bióltiplicar le parole fuor di propoíito ^ ov-
vero un' inutile ripetizione deile medefime 
parole, o cofe , parecchie volee. Vedi R í -
ÍETIZIONE 

B A T T U S , BATTÜTI é un ordlne di Pe-
ftitenti in Avignone , ed in Provenza ; la 
eui pieta l i porfa ad efercitare una feveradi-
fciplina fopra fe íleífi in^pufeblico, ed in pri-
Vato . Vedi PE NI TE M I .• 

BDELLIÜIVí * (áS-íKKiov f é una gomma 
aromática portata dai Levánte di qualehe ufa 
come mediei'na , e come profümo 

* La parola fi fuppone fia finta formam 
dair Ébraieo n ^ i a , bedoiíach 5 che gly 
Ingleft imerpreti chiamano col mme-. d i 
Bdeilium 5"/ firive anche Bedellium7 , 
Bedelía y Ptellium v Pe ta l iun iMega-
üum , e Telinum . 

.< v ' é moka incertezza íníorno ai Bde-
l i o , troviamo , che viene fatta menzione del-
fióme e dagli antichi Naturalifti , e nella Serit-
tura ^ ma ella é una cofa aílai dubbia fe ií 
loro bdcllío fofíe del la fteíFa fpezie moderna : 
intorno al Bdellio della Scrit íura, ne íap-
píamo poco . Mosé deferive Izmama come' 
del colore del Bdellio , e GiofefFo Ipiega i l 
paiso, eol diré d i ella é una gomma d' un 
Aibero?. che ralfomiglia all' u l ivo ; e che la 
m1n?J ^ ^s^a quale furono nutri t i gli Ébrei 
nei^DtiertOy era íimilc a quefta droga. Ma 
5ca igero , ed altri lafeiano da una parte 
^ueíta Ipiegazione , e Gonfeífano ch' eíii non 
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íanrío cofa fia i l Bdellio mentovato neíla Scrit-
tura. 1 

B E A T i E . Vedi MESSA della Beata Ver-
gine t 

B E A T Í F I C A Vifione. Vedi VISIONE. 
B E A T I F I C A Z I O N E nella CHiefa Roma

na <j quelF atto con cui i l Papa dichiara beata 
una perfona dopo morte. 

La beatificazione differifee dalia Canoniz-' 
zazione; nella prima i i Papa non é come 
giudice nel determinare lo ítato del beatifí
calo , ma folamente concede un Privilegio 
a cerré perfone di oriofarlo con un partico-
lare culto religiofo ,• fenza incorreré nella 
penalita di fuperíiizioíl adoraton: ma nella 
Canonizzazione i l Papa pronuncia Come Giu
dice , e determina ex Cathedra lo flíato • del-
Canonizzafo. 

La beatificazione fu introdott'a, quando ñí 
•penfato pmprio di rimetíere e ritardare la 
Canonizzazfone de' Santi per una maggíof 
ficurezz.a della verita, ed evideñza deirigoroíi 
paífi fatti nel proceffo .• 
• BECCAIO , MACELLAIO*. Tra gli an

tichi Romani v'erano tre fpezie di Beccai 
ftabiliti, cioé due Collegj, o compagnie com-
poíle cadauna di un certfo numero di Citta-
drni , i l cui üfficio era di provveder la Citta 
del necefiario Beftiame , e di avéf cüfa di 
preparare y e venderé la loro carne. Una di 
codefte eomunita avea 1' obbligo di provede-
re di porci , onde fi chiamavano f u a r i i ; e 
a 11' altra toccava di proveder di beíliame ^ 
fpeGialmente di Bovi , onde fi chiamavano 
pecuani f o B m r i i .. Sotto cadauna di que-
fté y 'e ra una cíaíTe fúbordinata f i i cui 
ufficio era d' ammazzare , preparare &c . e-
giino chiaraavanfí lanii , e talvolta iamf* 
fices, 

¥ Menagio dopo TurneBo deduce la parola: 
da Buccarius , Bucea , bocea ̂  perché 
i l macellaio prepara la carne per la bocea : ' 
emt ancora lo troviamo denominato Becca-
tms da. Beccus , Bocea .• Lancelot lo derivas: 
BÍJ5U7¡!Í uccifefe del bef i ian íe 'Labbe a 
bovina o bubüla Carne, 

Brifronio, Modio , ed altri racconíano un 
método curiofo di vender carne , üfatoper al-
cuni Secoli tra quel popólo : i l compratore 
do ve va turarfi gli occhi, e ií venditore alzaya 
alcune del le fue dita ; fe ií compratore indovi-
nava bene quante dita i 'altro avevaálzate ' , 

H 3. toe-' 
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toccava ad eflb di daré i l prezzo ^ fe s1 ingíin-
nava, toccava al venditore. Queñocoíhime 
fo abd ito da Apronio Prefetto di Roma ? i l 
^uale i n luego di tal coñume ha introdotto 
il método di vender a pe íb . 

I Francefi chiamano un luogo fituato da una 
parte o per ammazzare i l beñiame , o per efpo-
ner la carne in v endita, Bouckcrie Beccaria . 
Gi' Ingkí i diílinguono chiamando la prima 
Slaughter-Houfc, e la kcovAz Flesh-shamblc ̂  
o Markct^. Nerone fece fabbricare un nobile 
edificio di queíla ípezie in Roma; nella qual 
cccafione fu battuta quclla Mcdaglia , che da 
roveício ha una fabbrica íoiknuta da colon-
ne , e fornita di una íeala diquattro gradi-
n i ; la leggenda é M A C . A U G . S. C. Ma-
(cllum Augujii Senatus Confuto. 

B E C H I C A * 0 x i x % fono medicine buo-
m per alleviare la tofíe . Vedi TOSSE . 

* La parola e fgrmata Jal Greco, (3p% jfa 
X ŝ y la toffe, 

Le medicine Bechiche fono a un diprefío 
le íleífe che chiamiamo in altra gmSkfmtt-
monichc , toraciche , efpettoranti 3 e petma-
h : "Vedi gl i Articoli ESPETTORANTE e 
PETTORALE. Fi lm BECHICHE,. Vedi PÉi -
i O L E , 

B E E N , o BEHEN , in Farmacia , dinota 
«na radice_medieinaie , celebre, fopra tutto 
apprefifo gli Arabi , per le fue virch aroma-
tica cardiaca, e aleffiteria , 

V i fono due fpezie di been , i l biancer 5 
hesn á lbum, ch' é infipido , e fa poca im-
preííione su la lingua, falvo che quella d'un 
po' d' amarezza, che íi lafeia dietro , e íup-
ponfi da alcuni raoderni Botanici che fia lo 
íkí ío che ü noftro Lychnis terrejiris, ed al-
t r i , i l papaver fpurneum . 

Í l Been rojfo, beenrubrum, éfíbrofo, bru
no di fuori , e rofíiccio, di dentro j e íi ere-
de che fia lo íteífo che i l noftro lemonium 
marithnum majus, o lavendula marina > Por-
taníi dal Levante , ed hanno le medefime 
v i r t u , follituendoíi i'uno per 1'altro devo-
J50 fcegíierfi fecchi, e d' un güilo aromático 
íiftringente , 

, B E G H A R D I , Eeguardi , o Eegghardi é 
i l nomc d' una Seíta Erética in Gerraania, 
che nacque alia fine del Secólo décimo ter-
zo . I I loro Capo fu Duicino , I loro 
principali dogmi erano , che Puomo nella 
fuá vita poteífe eífer impeccabiie, ccheegli 

B E G 
potcffe arrivare a un grado di perfezions o!-
tre i l quale non potea andarfi ; che tale fla
to é feliciíTimo, e che una volta ottenuto, 
gl i uomini non fono piu obbligati ad oíler-
vare i digiuni della Chiefa, né obbedire ai 
loro Superiori; che ogni Creaturaintellettua-
le é felice per fe fteífa ; ch' ella non ha bi-
fogno di verun1 altra cofa , che della luce 
della gloria per innalzarfi alia vifione , e al 
godimento di Dio j che folamente le perfone 
imperfette íi applicano all ' eíercizio delle 
azioni virtuofe ; cheGesü Crifio non dev'eífer 
adorato nell'Elevazione deifOftia , né che 
fi deve aver riguardo ai Mifter; deila fuá 
Incarnazione : efíl condaunavano le opere 
buone, e dicefi che abbiano ditfeminate ben 
iungi varié dottrine impure, 

Queíli fanatici che vefiivano P abito di 
Monaci fen?,a P oífervanza d' alcuna regola , 
e fenza offervare i l Celibato , fnrono con-
dannati fotto Papa Clemente V» nel Concilio 
di Vienna nel 15.11. 

BEGLERBEG * 5 titolo Turchefco del 
principale Governatore d'tma Provincia, i l 
quale ha fotto di sé diveríi Bey o Sangiacchi , 
cioé fotto governatori . Vedi BEY. 

* La voce fi ferive ancora modi fe-
guenti: heyíerbey , beglerbey, beghe-
ler , beghi, e beylerberg . — EW e com-
pqfta d i bcgler , Signori , i l plurale di 
beg , Signóte , colla parola beg foggiun-
ta , eche 'viene a diré l* ifleffo che Signor 
de' Signori, 

B E G U I N I erano certe divote Societa di 
donne giovani Habilite in varié parti di 
Fiandra, Piceardia , e Lorena ; le quali íi 
mantenevano coM' opra delle lor proprie ma-
n i , menando una mezzana fpezie di vi ta 
tra la Secolare , e la Religiofa, ma non fa-
cevano Vo t i t 

Quede Societa principíarono a Nivelle in 
Fiandra F anno del Signore 12^-6, e bento-
fto fi fparfero in Francia * I I loro abito era 
particolare, ma modeíto j vivevano in co
mún e , ed aveano per loro Governatori dc-
gli Uomini di gran pieta . Alcune di effe 
incappando negli errori dei Eegardi , e di 
Margherita Porretta, Papa Clemente V . a-
boll la loro iníütuzione •, dopo di che ceíía-
rono nella Francia, ma Giovanni X X I I . 
Succeífore é. Clemente V . fpiegb tal de
creto j e dichiaro folamente eílinte quelle 

So-
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Societa de'Begmni , ch'eratía cadufe nelt 
Erefia. 

B E L L E T T O Spagnuolo. Vedi BIANCO". 
BELLEZZÁ é un termine con cui efpri-

foiamo una certa felazione di qualche og-
getto, o ad uña grata íenfazione , o ad iin'idea 
d' approvaxione . Vedi DEFOR-MÍTA' . 

Dunque quañclo io dieo, uña cofa e bel
la 5 intendo diré , che percepifeo qualche co
fa che approvo, o che qualche cofa m i da 
piacere: onde appare che 1' idea anneífa al
ia parola» idkz-za é doppia ; i ! che rende 
la voce equivoca , ed é 1' origine del la maggior 
paite dclle difpute intorno al íbggetto dclla 
icilezza .-

N o i dunque dobbiaino diflinguere fra idee 
c fmfdzwm . L'idee íi- riferi icono ali ' ani
mo ; le fenfazioni intereífano i l Cuore . Ben-
chc noi non- vediamo cofa alcuna in unog-
getta f la qúale c' interefíi i pare potiamo 
feoprire nella fuá idea qualche, cofa , che 
merita la noñra approvazione , Pereio uñ tai 
oggetto p i a c e e non piace; cioé piace alf 
í n t e l k t t o , e non al fenfo .• A l contrario v i 
fono alcuni oggetti Y idea de1 qualí non 
ofFeriíce alcuna cofa lodevoleed eccita tut-
íavia grate fenfazioni". Dunque v' hanno due 
forte di bellczza. 

Ella é uníi cofa cílfemamente difficiíe , 
i l íiífare alean genérale Carattere della bel
lczza : iraperocché ficeome le idee, e fe 
fenfazioni di perfone differenti varían o fe-
condo le abitudini del corpo e la difpofizio-
ne dell' animo j cosí variano le rela/ioni de-
gn oggett* a queíte idee, e fenfazioni, don
de riíulc» cib che chiamiamo bellezza . Quin-
di nafceno que 11c differenti oprnioni d' un 
¿el penjicro , d' una bella dmna , d' una billa 
fittnra 

M . Pcrraplt diílingúe due fpezi'e di héllez-
%a in Architetrura, le quali fono la íleíTa co
fa che le due ipezií della ¿í?//tfz5Mt memórate i 
Tuna viene da eílb chiamata pofuiva, ccom 
vinecnte r eom'é la ricchezza de' materiali , 
la grandezza della í l rut tura, la nettezza del 
k v o r o , la í immetna &c. Le altre ci le chia-
ma arbitrarle, che dipendono dai volere , e 
ói cui fi potrebbero beniíTimo cambiare le 
proporzioni fenza deformita . Quefte piaccio-
no folamente per la conndlione o aífociazio-
ne del le iuc idee con altre d' una fpezie difie
ren te , che piacciono d a p p e r s é e l e n o i e v o -
no la lúa bellezza alia preoecupazione delF 
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anima per cui una cofa i l cui valore ci é 
noto, c' infmua una ilima per le altre che 
ñon conofeiamo, 

Cosí egli oífer va dtc v i fono mol t e cofe 
nell' Architettura , la cui ragione fi giudi-
chera diforme j e che nort oí lante, non fo-
lamente faranno" tollerabili, ma anche beí-
l e , per eíTef fempre un i te con altre bellez-
ze, che fono pofiíivc . Cosr compiacendofi 
da principio di vede ríe in compagniá, e pu
ramente per vede ríe unite, a lungo andaré 
ci compiaciamo di vederle disgiunte ; e 
cesi frequentemerite cadiamo nell'amore di 
cofe diformi, e c' innamorianio de'difetíi , 
Vedi ASSOCIAZÍONE drIdee < 

Quindi Fufo delle foglie fottoa"díarttanti 
pub parcre fondato fopra una cattiva Filofo-
fia.- Se una bellezza leva qualche cofa dalla 
d i f o r m i t a l a diforraita anch1 eila? leva dalla 
bellezza: dunque é la foglia quella che gua-
dagna, e 3 diamante perdé. Siccome piace 
i l diamante , cosí noi ci compiaciamo i n 
qualche grado di qualunque cofa intorno ad 
cífo j particolarmente della foglia ; e come 
non- piace la foglia-, in qualche maniera ci 
dísguftiamo di- qualunque cofa che gli é at-
taeco , e pero delk) fíeíTo diamante . Lo- fpi--
rito non pub ben eompiacerfi , e dísguñarfi 
nello ílcífo tempo : col vedere i l diamante y 
e h foglia- infierne f un Uomo in mn lungo 
corlo di tempo pub trovar 1' una cofa quaíi 
cosí bella^ che F altra. La difparita s' ande
ra fempre diminuendo ^. finché vengano quaíi 
a pareggiarfi . Gol íep'hrarlc , ritorneranno 
gradatamente al loro Hato origi^ale , cioé 
i l diamante ricuperera , e la foglia perderá 
i l fuo IUÍIFO e la fiaa bélls-zza . Vedi D i -
FOR-MITA' . 

B E L L E Z Z A della íeílezzadi Crifio , é ña
ta un argomenío di difpwte in quaíi t m ú 
i Secoli della Chiefa . -- Ifaia deferive i l 
Meffia, come fenza forma e avvsnentezza f oá 
altra- bellezza che lo rendeffs deíiderabile . 
E g l i Serittori i piu a n t k h i , come San Giu-
ftino Martire , Clem. AlefSr Origene j S. C i -
rillo f Teríül l iano, &c. non folaraente cosí 
intefepo i l Profeta , ma affermano che 1% 
Pfofezia fu lett-eralment-e adempita nella per-
fona del Noíko Salvatore . Tertulliano- d i 
ce , che Criílo era ne afpeclu quidem hone-

J i m : de car. Ghrifti . E Celio reca quelhi 
eonfidei-azione come un Argomento contra 
i l feo Divino mmafteroj- e miífione.. - - M a 

tÜír 
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tutto quedo fli poi negato da S. Gírolamo ? 
c Grifoíiomo; i quali interpretarlo le paro-
Je cTiraia , delia poverta e dell' umilta del 
MeíTial: e prendendo le parole del Salmifta , 
fpeciofus pra filiis hominum , come additaníi 
la fuá beilezza períbnale . A lungo andaré 
i i eomincio ad ingrandir la hllezza eñerna 
del fuo Corpo j e íí fermarono fopra una 
fpezie di pitíura , con un zelante pretefto 
di íimiglianza , che da 800. anni non era 
I k t a cogniía ad alcuno ; ogni Paeíe aven-
•done una diverfa E'probabile in fattt 
che ogni Nazione dipingeíTe i l Salvador noílro 
nella fomiglianza piu adattata alie fattezze , 
a i ra r la , ali'Índole eftema&c. degli uomim 
<di que! Paefe. Vedi VEROXNÍICA , 

B E L O M A N Z I A . * é una fpezie di divi-
nazione per mezzo di frece i e , praticata nelF 
Oriente, ma principalmente ira gíi A r a b i . 
Vedi DIVINAZIONE. 

* La parola e d i greca origine compefla da 
fii'Koí freccia, e .uxuvsi'x divinazione . 

_ La belomantia é ílata eíeguita indiíFeren-
t i maniere: 1' una era di fegnare una picco-
la porzione di freceie, e metterne undeci, 
o piü di eífe in un facco; quefte erano poi 
íirate fuori , e fecondo ch'erano márcate , 
o n o , giudicavano dei futuri eventi . V era 
Un altro modo, cioé di avere tre frece ie , 
fopra una delle quali era feritto , Dio me /' 
ordina ; fopra 1' altra Dio me lo "proiüifcc , e 
fopra la terza mente . Queíte erano porte 
in un Carcaífo , fuori del quale tiravano 
una delle tre a forte j fe fuccedeva, che 
foífe quella colla prima inferizione , fi do-
veva fare la cofa , che confuítavano i fe 
poi fuccedeva che foífe quella colla íecon-
da inferizione , ella tralaíciavafi ; e fe quel
la fenza inferizione , eílraevano di bel nuo-

La belomantia é un* antica pratica , e 
probabilmente quella mentovata da Ezechiel-
io cap., xxi . . 21. Almeno San Girolamo la 
intende cos í , ed oíferva, che la pratica era 
frequente tra gli Afllrj e Babilonj. U n non 
so che di ñmile é , altresl mentovato in 
Ofea Cap. 4. fol che v i ík io mentovati 
de' baftoni in vece di freccie, i l che piu to-
fto é Rabdomantia , che belomantia , Gro-
zio egualmente che San Girolamo eonfon-
dono quefte due infierne 7 e dirnoñrano , 
che prevaleífero moho tra i Magi Caldei , 
£ Scki i donde paffarono ai Schiavoni j e 

B E M 
quindi ai Germani , i qual i , come offervít 
Táci to , molto le uíavano r Vedi RABDO
MANTIA . 

B E L V E D E R E é una fpezie di Fineftra 
fopra la Cornice nel tetto d' una fabbrica, 
che ripofa perpendicolarmente fopra i l nu
do della muragíía , e che ferve ad i l lumi-
nare Tappartamento di fopra. Vedi FINE-
STRA F 

G l i Architetti Francefi diftinguono i l Bel
vedere in varié fpezie , feeondo le di luí 
varié forme ; come quadrato, femicircola-
re & c . 

B E M O L L E in muílca é una fpezie di 
note aggiunte , o mezze note invéntate , 
infieme cogli acutí , per rimediare ai di-
fettr degl' Inftrumenti Muficali , Vedi A c u -

La fcala naturale deíla mufica eífendo l i -
mitata a fuoni determinati e fiffi, ed aggia-
ftata ad un íftrumento , troveraífi Tiflrumen-
to difettivo in diveríí punti : ed i n partico-
iare , nel poter noi folamente procederé da 
una nota, con un ordine particolare di gra-
di 5 nel non poter percio trovare un inter-
valto richieño da una nota, o letterainsu, 
ed in giu j e nel poter darfi una cantata 
cosi fatta, che fe ella fi cominci da qual-
ehe particolar nota o lettera , tut t i gl'inter-
valli od altre note giuílamente potranno tro-
varfi su 1' ifirumenío , o nella ferie gia fiífata j 
ma fe la cantata principiaífe da qualche altra 
nota , non potremmo procederé innanzi . 
Vedi Se AL A . 

Per rrmovere, o fupplire a quefto difet-* 
to , i mufici ricorrono ad una fcala , che 
procede per dodici gradr , cioé tredici note, 
che includono gli eñ remi , ad un ottava, i l 
che rende 1' iftrumento cosi perfetto, che v' 
lia molto poco da defiderare »• Quefti é dun-
que ií prefente fííiema , o fcala per grinfiru-
m e n t i , cioé : tra gli eñremi d' ogni tuono 
della Scaia naturale fí mefte una nota, che 
la divide in due parti ineguali, che fi chia-
mano femituoni; e i l tutto fi pubehiamare 
la Scala femitonica ,, che contiene dodici fe
mituoni tra le tredici note nello fpaziodqll' 
ottava. Vedi SEMITUONO^ e SEMITONO 
co . 

Ora per prefervare la ferie diatónica d i -
ffinta, quefte note inferte, o prendono i l no-
me della nota naturale proííima di fotto , con 
un carattere chiamato amto , o prendono i l 
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nome 4ella nota naturale proffima di fopra 
con un fegno detto bcmollc. V.CARATTERI 
di Mufica. r . r 

Cosí D bcmollc fígnifíca un lemituono lot-
to la D naturale, ed é cofa indifferente alia 
fine o fia che la nota inferta íl confiden 
come un bcynolle o come un acuto, 

Qiieíla ferie, o fcala femitonica é moko 
efattamentc rapprcíentata dalle chía vi d'una 
ípinet ta: i l rango anteriore delle Chiavi fo
no le note natmali , e le chiavi pofteriori 
fono le note artificial!, o fia i be-molli, ed 
acuti , ; _., . -

B E N D A nella fcienxa Araldica e una ta-
fcia o pezxo formato da due linee tírate dia-
gonalmente, o per sbieco dalla parte fupe-
riore dello feudo a drit ta, alia parte piubaf-
fa a íiniftra j fi fuppone che rappreícnti una 
fafeia portata fopra la fpalla. Vedi Tavol. 
Arald. fig. 7. 

La benda é uno de' dieci cnorevoli pexzi; 
contiene una terza parte del campo quando 
¿ ripiena , ed una quinta parte quando é pia
ñ a . Ella talvolta é dentellata & c . 

G l i Araídi par laño d' una bmda deflra, e 
^ d una benda íinilira. 

Una benda fi fuddiviclc: in benlet ^ o han-
deiet che é la fefta parte dello Scudo; in le-
gaccio , eh1 é la meta d'una benda \ in cojia , 
ch' é la quarta parte d' una benda \ ed i n 
nnjho ch' é la meta d' una cofia . 

BENDA ck¡ira é propriamente quella che 
íi chiama aflblutamente btnda, come 1' ab-
biamo definita di fopra . La parola dcjtra v i 
e annefía ordinariamente per impediré gl ' 
inganrü, e difiinguerla dalla 

BENDA finijira ^ ch 'é la fteíTa, che altri-
menti íi chiama dagli Araldi Francefi Bar
re, Vedi i'articolo BARRA. 

La BENDA finiüra é íuddivifa in fafeia , 
e baílone ; quefti é la quarta parte della 
benda, ed é i l fegno piü comune della Ba
ñar digia , ma all* ora non puo eftendefíl da 
un capo airaltro per isbieco intierarnente, 
ma fi taglia un poco da ogni capo. Vedi 
BASTONE . 

Quando due linee rette tirate dentro la 
benda corrono proffimamente parallele agli 
orli cfteriori della medefima, fi chiama Voi-

dagPlnglefi, e quegli che la porta di-
ceíi To bear a bend voided. 

Partito per benda defira . Vedi gli articoli 
PARTITO . 

B E N d 3 
Punto in BENDA. Vedi PUNTO. 
B E N E , o BONTA , dinota tutto quella 

che tende, o conduce a prefervare , o m i -
gliorare la natura urna na , o la íocict\ ; 
in oppofizione al termine mak , che mira 
a diftruggere , o guaílare ambedue . Vedi 
M A L E . 

Quindi i l benc é divifo da'Filofofi i0.. ín 
bonum f u i , bene privato ; cioé quello, on
de una cofa tende a coufervare &c. íe ñef-
ía i fotto cu i viene la popolar divifione de* 
Beni , del corpo, dello ípirito, e della for
tuna. 2° . in bonum communion's, cioé tut
to quel che promove i'interefíe , ed i i ben 
efl'ere della Societa j come fono tut t i i c i-
v i l i irfizj, &c . 

BENE , in Metafifica, o BENE Mefafiji» 
co, detto ancora Bene ajjcluto o roalé , c 
BENE per s é , e la perfezione efTenziale, o 
Pintegrira d'una cofa, ond'ella ha quanto 
appartiene alia fuá natura . Vedi PERFE
ZIONE . 

I n quedo fenfo tutte le core che fono , 
fono buom y in quanto che hanno le per-
fczioni che naturalmente appartengonó alie 
cofe della loro fpezie . C o s í , una foftanza 
che penía é buon.i , o perfetta, perché ha 
tutt i gli effeñziali attributi del penfiero : 
cosí una foftanza eftefa é buona , perché 
poíTede tutte le parti neceííarie a cofiituirja 
tale, 

I n fatti ficcome é afiurdo 1' immagínarfi 
un eífere fenza la fm effenza ; cosí lo é , 
immaginarfí un effere fenza i requifiti della 
fuá eiTenza 5 di maniera che appar erróte 
quello di alcuni Filofofi , i quali dividono 
gli eííeri in bnoni, o perfetti , e malí , o 
imperfetti. Vedi ESSENZA . 

A l t r i definifeono la bontli metafifica o tra-
fcendentale, per la congmenza colla divina 
volonta, che fécondo effi é la mifura d ogni 
bonta reale. Vedi VIRTU . 

BENE Ftfico, o naturale , é quello onde 
una cofa poffede tutto i i neceííario al fuo 
benc e¡fe, cioé alia fuá feconda perfezione; 
ed al!' adempimento delle fue funzioni ed 
ü í i . 

I n quefto fenfo la bonth fifica coincide col
la perfezion fifica . Vedi PERFEZIONE . 

A cib fono richiefti i diveríi poteri, e 
le facolta, nel lor conveniente grado; una 
debita íituazione , figura, e proporzione dt 
par t i , &c . 

No-
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Notifi , che okre una íiíica aífolli

ta , ve ne pub effere una relativa ; come ne' 
c ib i , che ad un uomo fono falutari, .ad ira 
al tro venefici &c. A queüo capo apparten-
gono puré le cófe buom pro tempore , o fe-
£ondo le circoñanze ; come F amputazione 
d'un membro mortiñcato &c . 

BENE morale., oáEt ico, é la convenien-
7a o l'accordo i1 un •eííere peníante, ragio-
nevole , e degli abiíi ,, degli a,.tti e delle 
inclinazioni di effo , coi dettami della reí-
ta ragione , e colla vdonta del Creatore r 
come ícoperti mercé j l lume naturale.. Vedi 
VIRTU'.. 

AlP uopo di cib , -non baña che una co
fa fatta, detta, penfata, defiderata, fia giu* 

-^a e buena , ma ella debb' eííere fatta , pen-
í a t a , &c . bene , cioé per .feo?» .principj, e,d 
a buoni jfini. \ 

A l t r i definifeono i l Bem morale piu lar
gamente. H bene morale , che eglino ancor 
chiamano bene relativo , fecondo cíii é una 
cofa -chefé buona ad .un'altra, o che tende 
in qualche modo alia perfezione di eíTa.. 
I n quefto fenfo lo dividono in tre fpezie , 
me fio , giocondo , -ed utile,. 

í i primo , bonum honefium , é quello che 
s'accorda colla retta r ag ioneed é defidera-
bilc per fe fteífo : come tutte le cofe virtuo-
fe : ex. ge. Tamar D i o , i l rifpeítai-e i paren-
t i , &c. Egli é confiderato fenza alcun r i -
.guardo al.piacerej -non gia pero che nonNvi 
fia un fincero placeré anneífo,. Zenone e gü 
Stoici, non ammettono altri beni., fuorché 
quefto i quelli sdel corpo , &c. U chiaman 
commoda, non -bonâ  Vedi STOICI ,. 

Bonum jucundum , k quello che é bene , 
in quanto tende a darci ^piacere, e per que
ipa cagione defiderafi j «ma si che non v i ab-
b.ia xipugnanza alia virtu od alia retta ragio
ne: come la mufica , alleorcchie ; la pittu-
ra , agli occhi &c,. 

Bonum utile., o commodum., é quello che 
é bene per cagion di alcun' altra cofa per cui 
egli é deíiderato , come i l dinaro , le ric-
clíezze &c.. 

BENE fupremo , fummum bonum . Vedi 
SUMMUM BONUM,- _ 

I Filofofi fono divifi circa quello , in che 
confifte i l fommo bene dell' uomo j fe ne' be~ 
ni della fortuna, o del corpo, o della men-
fe . Alcuni hanno per fommo bene le ricchez-
-ze e gl i onori j altri come AriíHppo e la 
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Souola Cirenaica , i piaceri ídel corpo 4 cá 
a k r i , come Zenone, e gli Stoici, Ja virtíi* 
Vedi CIRENAICO , STOICI &c . 

B E N E D E T T I N I -é un ordine di Monaci , 
che .prcfellano la regola -di San Benedetto ... 
Vedi ORDINE , e -REGOLA.. 

I Benedettini fono propriamente quelli 4 
che i i chiamano Monaci , Monachi; gli jai
t a ordini fono meglio detti Religiofi , o 
Frati . Vedi MONACO ERATE 4 o RELI
GIOSO.. 

Nclla legge Canónica i Benedettini fi chía-
mano Monaci N e r i , eífendo cliftinti dagli al
t r i .Ordini peí colore de] IOÍ-O abito; e non 
peí nome del loro Patriarca :S, Benedetto .. 
Appreífb noi ( Inglef i ) erano un tempo .de-
nominati black friers Religiofi neri ,. 

I Benedettini portano un Abito ñero fciol-
to con maniche large, e gran d i , e con un 
Capúcelo íul capo, che termina in una pun
ta di dietro.. 

La lifta de'Santi dell'Ordine Bcnedcttino 
é molto ampia j ma eglino fono aecufati dal 
Baronio , e da molti akri Scrittori di met
iere nella lifta quelli , che non furono dell* 
Ordine. 

Bencdiclus Carduus^ Vedi CARDO . 
Beneditto Sacro , Vedi l'articolo SACCO .. 
BENEF1ZIO , Beneficium^ in fenfo Ec-

clefiaftico é una Chiefa dotata d'una rendita 
per Tadempimento del fervizlo divino 3 op-
pure la rendita aífegnata ad una perfona Ec-
clefíaftica in Vita inricompenfa del fervigio, 
ch' egli píefta alia Chiefa . Vedi CHIESA , 
RENDITA &C. 

Tutte le promozioni Ecclefiaftiche , eccet-
to che i Vefcovati, íi chiamano benefiz^ e 
tut t i i benefizj fono dai Canonifti chiamati 
talvolta dignita: ma noi ordinariamente di-
ñinguiamo i i beneficio della dignita , appli-
eando la parola dignith ai Vefcovati , Peca* 
nat i , Arcidiaconati, e Prebende ¿ e la paro
la di Benefizio alie Panoczhie, ai Vicariati^ 
e D o n a t i v i V e d i DIGNITARIO , CURA , 
PARROCCHIA &C. 

II termine di benefizio é venuto a noi da
gli antichi Romani, i quali aveano i l coftu-
me di diftribuire parte delle Terre ch' eíli 
aveano conquiftate fulle írontiere dell' Impe
ro ai loro Soldati ^ quelli che godevano ta-
l i ricompenfe erano chiamati bcmficiarii, e 
le '¡Terre fteífe beneficia, come quelle , che 
erano ottenute per mera beneficenza, e l i 
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bérallta del Sovrano . Da principio erano cktl 
quefti k m f i z j folamente in vita , _ ma dopo di-
vennero ereditarj, e patnmomali. _ 

DaiRomani pafsb i l nome, e la cola in 
Francia e Inghilterra , con queña differen-
za come ofierva M . Blount, che i knefi-
¿} 'non erano dati come mere ricompenfe 
per i paífati fervigj, ma come pegni per i 
futuri , e confeguentemente erano tenuti a 
ritolo di fervire ail' occafione in guerra , &c . 
Cosí che cib che prima era un bmefizio , 
prefentemente s'é convertito in un feudo . 
Vedi FEUDO, e SERVIZIO-

Quindi ienza dubbio la parola bencfizio 
venne ad eííer applicata ai bemfizj Eccleíia-
ftjci; imperciocché oltre che gli Eccleíiafti-
ci i ' ottengono lor vita durante come i Solda-
t i , le ricchezze della Chiefa provengono dalla 
beneficenza de' Pnncipi. 

Quanto all' origine de' benefizj Ecclefiaflicí 
ella é cofa ardua, e difficile , i l determina
re quando ficno ftate prima divife le rendi-
te della Chiefa: é certo, che fino al Secó
lo quarto tutte le rendite erano nelle mani 
de' Vefcovi, che le diftribuivano, col mez-
zo de1 loro Economi eífe confiftevano prin
cipalmente in Elemofine , e volontarie con-
tribuzioni. Quando la Chiefa pafsb ad ave-
re delle Terre , parte di eífe erano alTe-
gnate per la fuffiftenza de1 Chierici » e fi 
chiamavano benefizj y di che noi troviamo 
qualche veftigio nel quinto , e feílo Secó
lo ; ma non apparifce , che íia íiat?! fatta 
allora alcuna certa partizione, né coftituita 
ad alcun particolare alcuna precifa quota i 
g l i aífegnamenti erano affoluíamente fatti 
a difcrezione fino verfo i l duodécimo Secó
l o . 

Da principio ogni uno fi eontentava d'un 
femplice benefizio; ma a grado a grado fot-
to i l pretefto di equita furono introdotte le 
pluralitadi: poiché eífendo talvolta un fem
plice bencfizio creduto non bañante , i l Sacer
dote ne pote va aver due: e ficcome la fuá 
qualita, o i bifogni crefcevano , cosí puré 
crefceva i l numero de' benefizj. Quindi alcu-
n i affettando di eguagliare in qualita i Prin-
c.ipi, pretendono rendite a cib corrifponden-
t i . Vedi PLURALITA'. 

Vincenzio Ferrier oíferva , che al fuo tem
pe v erano cinque cafi , pe1 quali s' acquiña-
vano i benefizj: peí nominativo, come nel
le nomine reali j peí genitivo, come quando 
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í figliuoli d' uomini grandi erano proveduti 
di benefizj fin daüa loro nafeita 5 peí dati
vo , come allor che parlando d' un bencfizio, 
dicefi á^íí?, & dabitur vobis; per V aecufati-
vo , come quando in virtíi d' una aecufa vie
ne fpoífeífato uno , e ammeífo i ' al tro ; 
per, 1' ablativo , come all' ora quando fi le-
vano i be77efizj per forza dal povero , e da 
chi non ha alcun foccorfo; i i folo cafo v i i 
cativo ch' é i l piíi giufto , e legi t í imo, é 
difufato. I l nominativo é per i l Re ; i l 
nitivo per i l grande j i i dativo per i l ric-
c o V aecufativo per T uomo d' ingegno ; e 
Y ablativo per V ambiziofo ; ma i l vocati
vo é folamente rifervato per lo Spirito San
t o . 

I Canoniñi diftinguono tre maniere onde 
vaca un bencfizio , cioé de jure , de faBo , 
e per fententiam Judiéis . U n bencfizio é va
cante de jure quando la perfona che lo godc 
é colpevole di certi delitti nelle leggi efpref-
f i , come d' Erefia, di Simonía &c. U n be
ncfizio é vacante de fa&o egualmente che 
de jure per la morte naturale , o rinuncia 
del poífeífore , la quale é cfpreíla, o tacita , 
come quando egli s' impegna in uno flato 
incompatibile con elfo; come col Matrimo
nio , coir ingreífo in un ordine Religiofo , 
o íimile . 

U n benefizio diventa vacante per fenten-
za d' un giudice , mediante i l caííigo di certi 
del i t t i , come concubinato, fpergiuro, flre-
garia, &c. 

I Benefizj fi dividono dai CanoniíH in fem-
pl ic i , e facerdotali: ne' primi non v' é obbli-
gazione , che di recitar preghiere , cantare 
&c . Ta l i fono i Canonicati , le Capellanie ? 
le Cantorie. 

I fecondi hanno l'obbligo di cura d ' A n i 
me , o fia per dirigere, e guidare le cofeien-
ze . Ta l i fono i Vicariat i , le Rettorie & c . 
Vedi CURA , RETTORIA &C. 

Nella Chiefa Romana fi diftinguono i hene-* 
fizj in regolari, e fecolari. 

I BENEFIZJ r^o /^n , otitolari, fono quelli 
che tiene un Religiofo regolare, i l quale ha 
fatta profeífione di qualche ordine Religiofo. 
Ta l i fono le Abbazie , i Priorati Conven
tual! &c . 

O piu toílo bencfizio regolare é quello j 
che non pub eífer conferito ad alcuno, che 
ad un Religiofo, o íia per la fuá fondazio-
ne, o per F iníUtuzione di qualche Superio-
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r o , o fia per prefcrizione. Per -prefcrmone 
i l poíícíío di quarant1 anni per un Religio-
fo fa 11 benefizio regolare , Vedi REGO-
LARE . 

I BENEFIZJ fecolart fono quelli , che íi 
devono daré íolamente ai fecolari. Del la qual 
fpezie fono quafi tutte le cure. 

T u t t i i benefiy fono reputati fecolari fin
ché apparifce i l contrario ; d í l fono chia-
mati benefizj fecolari, perche tenuti da Pre-
t i fecolari, cioé da quelli , che vivono nel 
Mondo , e non fono impegnati inalcunor-
diñe Monaflico. 

Alcuni benefizj, regolari in fe ñeífi, fo
no ílati fecolarizzati per Bolla del Papa . Ve
di RECOLARE , e SECOLARE . 

Un benefizio in commenda é quello, la 
cui direzione e condotta in una vacanza , 
fi raccomanda o fi da ad un Ecclefiaftico 
per un certo tempo fino a tanto ch'egli 
poífa eífer convenientemente proveduto . 
Vedi COMMENDA 

PoJJeJJo d' un B E N E F I C I O . . Vedi Pos-
SESSO . 

BENEFICIO . Vedi PRIVA?IONE ^ j5í?«e-
ficio, 

Sofpenftone a BENEFICIO . V . SUSPENSIO . 
Primo BENEFICIO Ecclefiajiico habendo . 

Vedi PRIMO , 
B E N E V O L E N Z A , termine che fi ufa nei 

Statuti, e Croniche d' Inghilterra per un vo-
lontario dono gratuito dato dai fudditi al lo
ro Sovrano, a cui ogni perfona contribuifee 
qualche cofa a proporzione del fuo ftato ^ 
Vedi SussiDio , TASSA .i&c. 

I n quefto fenío la benevolenza fignifica lo 
fieífo, che chiamano le altre nazioni fubfi-
dium charitativum dato talvolta dai Feuda-
tarj ai loro Signori, dai Clero ai loro Ve-
fcovi &c. I n Francia fi chiama libera dona-
zime, fe non che queíV ultima é riílretta al]' 
atto del Clero. Vedi Sussimo. 

B E N G I O I N O . Vedi BENZOIN , 
B E N I , bona , in legge , e particolarmen-

te i n legge Civile includono ogni forta d'ef-
fe t t i , ricchezze , Terre , PoíTeíFioni &c. Ve* 
di EFFETTI . 

V ' hanno due forta di beni y mobili , res 
moventes , o mobilcs j ed immobili, res non 
moventes, o immobiles. Vedi MOBILE &C. 

Nella Giurisprudenza Civile v' ha una 
mafíima, che quegli che coníifca i l corpo 
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confifea i beni ; intendendoíi che yengon® 
devoluti al Re tut t i gli effetti di una perfona 
condannata con pena capitale, o con bando 
perpetuo. Vedi CONFISCAZIONE . 

Dicefi che un uomo fi obbliga nel corpo, 
e nei beni, quando olíre i fuoi beni egli ob
bliga la fuá períona, e fi fottomette a reñar 
pngione quando non mantenga la fuá pro-
meífa. 

I BENI inoltre fi di vi dono i0 , in proprj, 
paterni, patrimoniali, creditarj: 7.0, acquifia* 
t i , alio quam háreditatis Jure acquifita : 30. 
ccnquijlati , viro , & uxori fiante focictatc ac-
quifita, 

I BENI altresi fi dividono in r e d i , eper-
fonali. Vedi REALE , PERSONALE . E final
mente in nobili, o l iberi, e fervili o bajfi . 
Vedi LIBERO , &c, 

I BENI , che appartengono al dominio 
della Corona , ad fifeum fpeñantia , non pof-
fono eífer alienad per fempre; .fuorché in 
modo di permuta: Eglino poííono eífer ven-
duti condizionatamente , cioé con una per
petua facolta di poterli ;-icuperare.. Vedi RI-Í 
CUPERA . 

BENI avventizj, adventitia, fono quell i , 
che non provengono per fuccefílone dai Pa
dre , o dalla Madre, o da un diretto ante-
ccíforc al difeendente.. Vedi A v V E N T I -
z 1 o« 

BENI dotali, dotalia,, fono quell i , che r i -
fultano da una dote , e che i l Marito non 
puo alienare. Vedi DOTE.. 

BENI fuggitivi. Vedi FUGGITIVO . 
BENI parafernali, parafernalia , fono quel

l i , che la Moglie porta al fuo marito per 
goderne la condizione di levarli quando le 
piace . Vedi PARAFERNALIA . 

BENI proibiti , Vedi PROIBITO . 
BENI profettizj, profeftitia, fono quelli , 

sche provengono per una diretta fucceífione, 
BENI recettizj erano quell i , la cui piena 

proprieta potea rifervarfi la Moglie , e go-
derli indipendentemente dai Mari to : a diffe-
renza dei beni dotali, e parafernali. 

BENI vacanti, vacantia , fono quelli ab-
bandonati, o perché 1' erede rinuncia ad ef-
fi, o perché i l defunto non ha eredi. Vedi 
VACANTE. 

BENI flabili lafeiati per la coñruzrone &c, 
fono terre lafeiate per fabbricare , mante-
nere, o riparare Cattedrali, o altre Chie^ 
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fe < mentovati neir'atto di obblivione, H . ' 
Car A l . cap.Z. Vedi CHIESA ? GLEBA. > 

Nel tempo antico quafí ognuno contribui
da fpontaneamenfe p iu , o meno alia fabbn-
ca della Chiefa Cattedrale , o Parocchiale , 
dove víveva'.- Vedi INTESTATO . 

B E N Z O I N una fpezie medicínale di ra-
gía portatá dai Regni di Cochinchina , Lao, 
ed altre partí delle Indie^ Orientali . Vedi 
RESINA . 

í í Bcnzo'mo é lo fteffo che quello, i i 
quale popolarmente fi chiama Benjamín, o 
Belgívino, e talvolta afa dulcís; 

Egli fi procaccia con un taglio, o incifio-
ñe fatta ín un Albero , le cuí foglie fono fí-
mi l i a' quelle del Límone. Egli é di un co
lore giallaftro, di un grato íapore, e facil-
inente s' illiquídifce. 

V i fono tre forti di Bengioino. La prima 
fpezie íi chiama amygdaloides\ a cagione di 
varíe bianche macchíe , che v i fono fparfe, 
le quali pajono mandorle ro í t e : quefta vie
ne da Siam, ed é ílimata la migliore . La 
feconda' fpezie é ñera , e molto odorífera ; 
ftilla da alberi novellí , e viene da Suma
t ra , e íi chiama. Benzoinum de Bonmas. La 
terza fpezie aítresi é ñera , ma meno odo
rífera J quefta fi trova nelle Ifole di Java , 
e Sumatra. ^ 

I I Benzoíno fi ufa in medicina come un 
Pettorale ed antí-asmatico; gettato fopra i 
carboni acceíi ferve a profumare le Came-
te &c. 

. B E R E N G A R I A N I , fetta la quale ade-
t i Va" al! 7 opínioni di Berengario Archidiácono' 
di Arijou , i l quale s' oppofe alia dof trina del
la Tranfuftanziazione , e dellá real prefen-
za ríiolto prima di Lutero. Egli é inoltre 
aecufafo' d1 aver feredítato i l matrimonio , 
e aver fofteñuto l* ufo" úomune di ogní for-
ta di donne , ed aveí aíferito, che i l Bat-
teíirao de' fanciulli non era di alcun ef-
fetto. 

I di lui feguaci fi fono diviíí full'artico-
lo dell'Eucariftía ; benché tutt i accordaífe-
ro , che non fi cangiavano eífenzialmente i l 
pane , e '1 v ino , tuttavia concedev-ario & 
cum , che i l Corpo , e i l Sangue di C r i -
íto v i foífe contenuto benché nafeofto fotto 
1 impanazione , ch' era F opiníone di Beren-
garto fteífo : altri negavano affatto qualun-
que mutazíone, e rifolvevano tutto nellafi-
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gura; altri di nuovo concedevano una muta-' 
zione in parte, ed altri un total cangiamen-
t o , con'quefta reftrizione , che per quelli 
che fi prefentavano-indegnamente^^ egli era 
di bel nuovo mutato.' \ 

B E R E N I C E , chioma di BERENICE . V . 
COMA 

B E R G A M O T T O , i un nome dato ad 
una fpezie di eífenza cavata da un frutto 
prodotto coll'incalmare 1' albero del Límo
ne nel tronco del Pero Bergamotto . Egl i 
non é altro, che i l fluido oííofo di codefti 
L ímoní , fpremuto colle dita .> Vedi Es-
SENZA ' / : 

V é parimente una fpecie di Tabacco , 
che porta lo fteífo nome , e che non é altro , 
che puro tabacco con un poco di eífenza , 
frammifehíata . Vedi TABACCO .•' 

B E R G H M O T * o volgarmente BAR MOTE , 
é una Corte deftinata a deeidere le l i t i , e 
le controverfic tra i lavoratori nelléminiere 
di Derbyshire .• 

* La parola e formata dal Saffone Berg che 
vuol dir mons j e mote, conven tus , 
affemblea. 

B E R L I N A é una fpezie di Veicolo mol
to ufato da poco in qua, che ha prefo i l íuo 
nome dalla Citta di Berlín in Germ'ania í 
benché aícurií attnbuifcono 1' invenzione di 
eífa agí5 Italiani , e deducono la parola da 
berlina i nome dato ad Una forta di palco" 
dove ftanno efpoíle le perfone alia pubblica 
vergogna. 

La berlina é una macchina molto áccon-
cia per viaggíare, eífendo piu lieve, e me
no atta a rovefciarfi di quello ch' é una 
Carrozza. 

Ií fuo corpo pende tra le ííanghe Jegato 
con cinghie di cuojo f v' ha una fpecie di 
ftaffa per falirvi dentro 4 Nel íüogo deíle fi-
neftre laterali v1 hanno certe cortine che s' 
abbaífano quando é tempo cattivo, eche ñ 
rialzano quando é buono. 

Berlina parimente é una macchina di Je-
gno, a cui s' attaccano alcüni malfattori, e 
fpergiuri, e fi efpongono al pubblico fcher-
no . Vedi C A S T I G O , S p E R o 1 u -
R o , &.c. 

Enrico Spelman dice ch'ella é fupplicii ma
china ad fubftdium magis quam pcenam . E l 
la era partícolarmente deftinata per i for-
naj, i quali erario feoperti colpevoli nel pe-
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fo , e bonta del loro pane . Negli anticlii 
Archivj fi chiama collijlrigium. 

La berlina a Parigi é nel mezzo di una 
torre rotonda con aperture da ogni parte. 
El la é mobile fopra un aííe; alP interno del 
quale i l Miniílro conduce i l Malfattore tan-
te volte , quante fono ftate giudicate dalia 
Corte, fermandoíi ad ogni apertura per mo-
ílrarlo al popólo . Ella era deñinata per mol-
te forte di malfattori , particolarmente per 
i fraudolenti falliti ; e tutt i quelli , che fa-
eevano una ceíTione de' loro effetti ai loro 
creditori, erano obbligati di fare alcuni giri 
i n piedi attorno la berlina con una berretta 
verde in capo. Vedi FALLIMENTO 7 GES
TIONE &c . 

BERME in fortificazione é un piccolofpa-
zio di t é r ra , quattro y o cinque piedi largo 
lafeiata fuori del terrapleno , tra i l fuo fon
do ed i l labbro della folla ; per ricever la 
ierra che va rotolone giu dal terrapleno, e 
impediré che non vada entro, e non empia 
ía fofía. 

La Berme é chiamata con altri nomi , 
lifiere r reíais , retraite , pos de fouris , 

T a l volta per maggior íicurezza elía é 
palizzata, 

B E R I L L O finpvKKos neí? antica Fifiologia 
•¿inota una pietra o gemina trafparente por-
tata dalí Indie d' un l e g g í e r o o pallido co
lor verde y ed é quella , che alcuni hanno 
rapprefentata , come di due colori, T uno 
^erde, e 1' altro pallido. 

11 Berilio degli antichi é ío fleíTo, che 
queí lo, che in queíH ultimi tempi fu chia-
maío acqua marina a cagione del íuo azzurro 
o fia color verde mare. Vedi ACQUA M A -
RrfJA . 

I I Berilio é d-iverfo daí chrj/foberilio , che 
é qualche cofa piit pallido 5 e partecipa piu 
¿el giallo, 

Alc imi Aurori pretendono, che íl berilio 
fía i l diamante degli antichi : egli é cer-
t o , che i Giojellieri moderni piíi abili' tal 
volta pigliatf& per errore í' uno pee l* aí-
t r o . 

I I Berilio íl trova' tal volta in pezzi grar> 
di abbaftanza per fórmame dei vaíi . Si dice , 
che ve n' abbiano molti ín Cámbala ? Mar
caban , Pegü , e Ceilon . 

Le proprkta del Berilla erano molto ma-
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ravigliofe neli'opinione degli antichi natura--
l i f t i : Egli prefervava i l popólo dal cadere ne'l-T 
irabofeate de' nemici, eccitava coraggio ne' 
timidi ? curava le malattie degli occhi, e del-
lo í lomaco, Prefentemente egli non fa alca
na di queíle cofe , perché i l popólo non é 
tanto femplice di creder ch' egli abbia la vir-
tu di farle. 

B E R N A R D I N I , o Bernardiü, e i l nom« 
di un ordine Religiofo, fparfo per una gran 
parte d' Europa, eífendo una giunta , od un 
miglioramento all'ordine di San Benedetto-, 
fatto prima da Roberto Abbate di M o k -
me , ed ulteriormente riforraato da S. Ber
nardo Abbate diCIervaux donde ha preíoil 
nome. 

I l loro abito é una tonaca blanca con un 
fcapolare ñe ro ; ma quando officiano íi mefe-
tono una grande cocolía blanca con mani-
che grandi, ed un capúcelo dello fteíío co
lore , 

I Bemardini diíFerifcono poco dai Ciíler-
cieníl . EíTi'ebbero la loro origine veríb i l 
principio del duodécimo S e c ó l o V . CISTER-
GIENSE * 

B E R R E T T A é un veíl imento, che ferve 
a coprir i l capo, ed é fatta quaü della di ku 
figura .. Vedi TESTA 4 

V Era delle berrette , e de' cappelli vien r i -
ferita all'anno 1449 j la prima che fié ve-
duta in quefle parti del Mondo fu nell ' in-
greífo di Cario V i l . in Rouen : da quel tem-
po principiarono a poco a poco a foñituuíi 
in luogo del Capúcelo, che fino allora era 
flato ufato ^ Infa t t i M , Le Cendre "'iaffegna 
un' época piíi vecchia ; e dice , che le berrette 
cominciarono fotto Cario V . per lafciar ca>-
dere gli angoli del capuccio fulle fpalle , e 
per coprire i l capo con una berretta: quando 
queña berretta era di veluto íi chiamava Mor-
tier i quando era di lana diceafi femplícemen^ 
te Bonnet : la prima era guernita , Y altra 
non aveva ornamenti fuorché due corna alú
zate ad un' altezza moderata , uno de' quaíi 
ferviva per coprirfi 7 e fGoprirfi, Ma neífu-
no y fuorché Re y Principe, o Cavaliere 
potea far ufo del Mortier. Vedi MORTIEH . 

La Berretta era 1'ornamento del Clero , 
e de1 graduad . Pafquier dice che anticamente 
eíí' era una parte del capuccio che fi portava 
dalla gente togataj che gli orli eífendo taglia-
t i coi?ie un impedimento ^ laíciavano chf Ü 
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síro dclla k m m coprilll; ^ fácilmente , 
% cómodamente i l capo; la qual benetta ro
tonda eílendofi dopo uíata dal Popólo, i fi-
gnon di toga la cangiaronom vn* bmctta 
cuadra 3 mrentata prima da un Francefe 
chiamato Patrouillet . Aggmgne , che gh 
ftudenti portando nclle umverñta la benet
ta dinotavano , ch' effi aveano acqmíkta 
una piena liberta , e che non era-no _ piü 
foggetti alia sferza de' lor l upe r io r i ad i m i -
tazione degli antichi Romani , che dava-
no un Pileo at loro fchiavi nella Cenmo-
nia di farli liberi j donde i l Proverbio: 'uo-
care fervos ad Ptlmm . Qümdi anche íuLe 
Medaglie la benetta é i l íimbolo dclla liber
ta , la- quab fi rapprefenta con- una benet
ta , chy efla tiene per la punta nella man 
drkta ^ 

I Chinefí non- fanno ufo del cappelk) co
me noi y ma portano una benetta di flmt-
tura partieolare , la quale effi per legge di 
civilta non poííbno levarfi y ella é divería 
neile diverfe ílagioni dcli' anno : quella che 
ufano nella State é fatta- a foggia di un Co
no , che termina nella cima in una punta' . 
Ella é fatta d' una belliffima ípezie di fluoja 
di paglia di molto valore in quel paefe,? e 
foderata di rafo y alia cima v1 é aggiunto un 
fxocco grande di íeta roffa che cade tucto 
attorno fino al fondo: ficché nel camminare 
la fe ta ñuttuando regolar mente da feutte le 
parti fa una graziofa apparenxa: talvoltain-
vece dí feta effi ufano una fpexie di pelo lu-
xidó-rofíb- , i l eui luftro non mai fvanifee . 
Ke l l ' Invernó effi portano una benetia di plus 
foderata con pelle di Volpe f o Martoro j i l 
leílo de IT anno portano quella deil' Eílate . 
Niente pub eífer piu ben fatto di quefte ber-
fette j effe frequentemente fi -vendono per 
ctto o dieci- reali : ma fono cosí corte , 
che relian o efpofli gli- orecchi. Vedi TUR-

BANTE f e CAPPEtLO . 
JBERRETTA quadra é un fegno ovveroiui 

ornamento di certe dignita o condizioni : 
cosí gli Ecclcfiaílici- , e i membri delTuni-
verfita, i ftudenti di Legge, e di Medicina 
egualmente che i graduati portano le benette 
quadre . 

I n parecchie univerfiía i Dottori íi diftin-
guono cpn. berrme particolari, che vengono 
loro date nell.' affuraere i l dottorato . Wic-
kliíf chiaraa i Canoaici del fuo tempo bi~ 
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furcan per' la Toro benetta quadra» Pasquier 
oíferva, che ai- tempo fuo le benette pórtate 
dagli Ecclefiañici & c / erano dette benette 
quadre y benché in fatti foffero benette gialle 
íotonde «• 

La benetta é falvoítía anche ufata come 
lina marca d'infamia : in Italia gli Ebrei 
vengono diñinti dalla benetta gialla; a LuC-
ca da una benetta di color d' arando . l a 
Francia i falliti erano obbligaíi di portar una 
benetta verde per preven i ?e ií popólo dalf 
eíler ingannato in quaíunque futuro commer-
cio . Per molti deereti nel i 584/ 1622 , i<528 , 
1688 , fk ñabilito , ete fe effi erano in aleuii 
tempo trovati fenza ia loro benetta verde 
dovea eífer nulla la loro protezíorre, e i 
loro oreditori aveano facolta. di farli mettér 
i n prigione y ma la cofa ©ra non* viene efe-
güita Vedi FÁLLIMENTO ^ 

BES , ovvero Beffis era un antico pefo 
Romano-5 che eonteneva due terzi di libbra 
cioé otto oncie . Vedi- V Arfícolo As / 

BESSIS . Vedi F Articolo BES . 
B E S T I A R I I , tra gli- antichi* Romani , 

erano quelli ch' erano eondotti e pagati per 
combatter coPle Beftie 5' o íi eíponevano ad 
eífe per fentenza di legge. 

Comunemcnte diftinguiamo due fpezie dí 
bejliarii : i primi erano quelli condanns-íí 
alie beílie -, o fia come nemicr fafti prígio-
nier i , o come fchkv i , e colpevoli di qualefte 
enorme delitto . Tu t t i queííi fi efponevarto 
alie beftie ignudi , e fenza difefa, né gio-
vava loro l1 ammazzarc , o vincere le beftie , 
poiché di continuo fopra di effi fe ne feio-
glievano di nuove finch' effi reftavano mor-
t i , ma fuccedeva di rado , che due fe ne r i -
cercaífero per lo fleífo Úorao 5 al contrarío 
una beñia fola frequentemente ammazzava 
parecchi Uommá. Gicerone fa menzrone dy 
un Leone 5 i l qual folo ammazzo dugento 
Bejl iari i . Quelli y ohe/uccedevamiprimiers-
no chiamat-i tpicfpoi , e gli altri sr^cegoi; tra 
i Romani Meridiani ¿ V . MERIDIANI y GL A-
DI ATORE , ANFITEATRO &C.< 

I Criftiani erano Befliarii di quefta forte; 
alcuni eziandio' di quelli ch' erano Gktadiríi 
Romani j benché v i foífe un drittolégale per 
quefti d' eflerne eíenti . 

La feconda fpezie di Befliarii y come of-
ferva Séneca, confifteva di giovani, i quari 
ger íaríi efgerti nel marieggió dell' arme , 

eom-
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combattevano tal volta contro le beíHe , e 
tal voíta l ' uno contro l ' a l t ro ; e di bravi , 
i quali per dimoftrar i l loro coraggio ede-
fírezza fiefponevano aqueflo pericolofo com-
battimentov Auguño hapromoíTo quefto co-
fíume ne' giovani del primo rango; Nerone 
v i fi efpofe egli íleffo; e per ammazzare le 
feeftie neU'Anfiteatro, Commodo acquiílb i l 
íitolo $ Ercole Romano. 

Vigenere aggiunge a queíH due altre for-
t i di Befl iam: i primi erano quelli , che di 
cib facevano negozio, e combattevano per 
dinaro; i fecondi erano vvu'fBefliam zrmah 
t i , i quali Afcioglievano ad un tratto contro 
un numero di beftie. 

B E S T I E , o Animali di Caccia, negli an-
tíchi Libri dello Statuto Inglefe ( beafls of 
¡chace ) fono cinque :' cioé i l Daino maíchio , 
la Femmina , ía Volpe, i l Rondone , e la Ca-
pra Selvática. 

BESTIE, O Animali della Foreíla fono i l Cer-
v o , la Cerva , i l Lcpre, i l Cignale , e i l Lupo . 

BESTIE, edUccellame dellaConigliera fo
no i l Lepre , i l Coniglio , i l Fagiano , e la Per-
nice . Vedi CACCIAGIONE . 

B E V A N D A é una parte del noflro ordi
nario alimento in forma liquida, che ferve 
a diluiré ed umettare i l cibo folido , Vedi 
ALIMENTO . 

Le bevande in varj Paefi fono diverfe . 
Qiieíle , che per ordinario fi ufano tra gi ' 
Inglefi fono l'acqua , le birre , e '1 vino . Ve
di ACQUA , BIRRA , e VINO . 

L'eftraordinarie fono i l Sidro , i l Punchio j 
TAcquavite, i l T é , Tacque generofe & c . 

> Le birre fatte in Inghilterra, per quanto 
ci aííicura Chamberlain , montano in un anno 
quaíi aduemillioni diBarili di birra forte, 
c piccola . Vedi EXCISE . 

I I Dr. Cheyne oíTerva, che l'acqua fenz' 
alcun dubbio fu la primitiva origínale be-
van da , eflfendo i l folo fluido fempíice ( i m -
perocché v i fono folamente tre altri ñui-
di in natura, Mercurio, Luce , ed Aria , 
niuno de' quali ferve agli Uomini di be-
vanda ) atto a diluiré, ed umettare e r in-
frefcare ; che é i l fine della bevanda de-
ftinato dalla natura : e farebbe ftata for
tuna pegli uomini , fe non foíTero mai fta-
t i inventati altri liquori mifti e artifiziati . 
L ' acqua fola é fufficiente , ed efficace per 
tutti gli ícopi del!' umano bifogno in fat-
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fo di bevanda . I Liquori forti non furcia-
no giammai diffegnati per ufo comuneef-
fi furono primieramente confervati in I n 
ghilterra , come le altre Medicine , preífo 
gli Speziali, e prefcritti dai Medici , come 
fanno del Diafcordio , e della Teriaca Vé
neta , per riftorar ía ftanchezza , rinforzar la 
debolezza , e fvegliare lo fpirito oppreífo . 
L ' effetto dell' ufo ordinario del vino , e 
dei liquori fpiritoíi ficcome le caufe na-
turali produrranno fempre i l fuo effetto, é 
d'infiammare i l fangue, e si promoveré la 
gotta , la pietra , i l reumatismo , le feb-
b r i , lepleuritidi , ed i vajuoli &c0 di feo-
care e confumare i fughi , ed abbruciare , 
e corrugare i folidi . Quelli che hanno uii 
intiero appetito , ed una buona digeílione 
non abbifognano di liquori forti per r invi-
gorirfi cogli fpiriti : tali fpiriti fono trop-
po volatili , e fuggitivi , né recar poífono 
alcun durevole vantággto alia Vita ; Due on
de di carne ben digerita genera una mag-
gior copia di fpiriti piü durevoli, e piü ut i-
l i , che una quantita dieci volte maggiore di 
liquori forti 

T u t t i i liquori forti fono tanto difficili 
da digeriré, e ricercano tanto lavoro delle 
facolta concottrici , quanto i l forte alimen
to ftelTo . L ' acqua fola é 1' univerfal dif-
folvente , o fia meílruo , ed i l piü certo 
diluente di tutt i i corpi propj per ralimen-
to . V hanno moltiífimi liquori fpiritoíi , i 
quali nort folamente non fcioglieranno , ma 
induriranno , e rcnderanno piü indigeftibi-
l i , fpecialmente i fali de' corpi , in cui le 
loro attive qualita , cioé quelle , che piü 
pregiudicare poífono all' umana cofiituzio-
ne , riíiedono : e noi abbiamo conofciu-
to delle pefíbne di temperamento dilicato , 
che non poteano mangiare , né digeriré , 
bevendo vino j e che bevendo a paílo dell1 
acqua comüne rifcaldata , ricuperarono i l 
loro appetito , e digefiione , facendo un' 
ottima nutrizione . E1 vero j che i liquori 
forti col loro calore , e ftimolo fugliorga-
ni della concozione , coll' accrefcere la ve-
locita del moto de' fluidi , ed animando 
con cib le altre funzioni animali , diffipa-
no i l pefo , che fi rífente nello ílomaco , 
con un piü prefentaneo ajuto . Ma poi 
oltre i futuri pregiudizj di una tal quanti
ta di vino nello ílomaco , e ne' fluidi peí 

fuo 
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.fuo calore, ed infiarnrnazione , I'alimento 
fi porta e diñribuifce non concotto a lut to 
i l corpo, e lafciavi un fondo per lafebbre, 
per un acceífo di cólica, o per qualche croni-

malattia . Cheyne, Saggw Jopra la Sant-ca 
ta , &c . pag.47; ^ 

B E V E L Ansie ü uía tra gil operaj per 
dinotare qualunque altro Angolo , fuorché 
quelli di novanta , o quarantacinque gra-
d i , dá bevd) fquadra mobile., VediSQUA-
DRA &c.. . , ^ 

B E V E R A G G I O Medicínale per un Ca-
vallo, detto dagl'Inglefi D r e ^ ^ , i r a i Ma-
nifcalchi é una bevanda che ílda .aiCavalli 
per purgarli. Vedi POZIONE. 

B E V I L E nella fcienza Araldica, dinota 
una cofa rotta , o aperta come una regola 
d'un Marangone, da hevel, fquadra mobile, 
Vedi SQUADRA .&C. COSÍ dicefi, egli porta 
nell' arme argento , un capo bevile verde, 
per lo nome di Bcverlis Vedi Ta¿>, Arald, 
Fig.8.. 

B E Y , o BEG dmota un Governatore 
di un Paefe , o Citta nell ' Impero Tur-
chefco. 

I T u r c h i fcrivono la parola oBek , 
ma la pronunciano Bei¿ propriamente ella 
iignifica Signare, ma íi applica particolarmen-
te al Signore d'una Bandiera, che nello ftef-
fo linguaggio chiamano Sangiak Beg , ov-
vero Bey , Sangiak , che tra loro fignifica 
Bandiera , o Stendardo , effendo i l Símbolo 
di chi comanda in una Piazza coníiderabi-
le di qualche Provincia avendo fotto di 
lui un numero coníiderabile di Spay, o Ca-
valli . 

Ogni Provincia in Turchia íi divide in 
fette di queíli Sangiak , o Bandiere , ca-
dauna delle quali qualifica un Bey , e que-
ÍH fono tut t i fotto i l comando del Gover-
nator della Provincia chiamato Bcgiler-Be-
ghi , ovvero Beyler-Bey , cioé Signor de' 
Signori o de' Bey della Provincia . Vedi 
BEGLERBEG . 

Codeíli Bey fono quafi come erano da 
principio i Baneretti in Inghilterra . Vedi 
BA NERETTO. 

BEY di T u n i í i , dinota i l fuo Principe, 
o Re. 

Nel Regno d' Algeri , ogni Provincia é 
governata da \xnBey, o Viceré , i l quale é 
cato , e nmoíTo a placeré , dal Dey ; ma ha 
un potere difpotico nella fuá giurisdizione , 
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e nelle ftagioni., in cui f i raccogli-e i l tribuí» • 
dagli Arab i , egli é aíBílito con un corpo d i 
Truppe .da Algeri . 

BEZOAR * , primieramente i n un feníb 
men proprio, íignifica un antidoto, o con-
travveleno. Vedi ANTIDOTO.. 

* La voce e formata dal Perfiano pa-zahar ¿ 
che vuol diré lo fieffo ; ^ y fignificando't 
.contra $ e zahar, -urfmo .. 

I n quefto fenfo s'applica i l nome di 5 ^ 
zoar a diverfe compofizioni chimiche diriz-
zate ad un fimile ícopo ; come bezoarri 
minerali, folari, e gioviali, Vedi BEZOAR-
DICO . 

Alcuni hanno data parimenti la denomi-
nazione di bezoar animale ad una polvere 
iluta del cuore e delfegato delle vipere, pol-
verizzati infieme. Vedi VÍPERA. 

BEZO AR , OBEZZUARO, in fenfo piu pro
prio , dinota unapietra medicínale, portata 
dalle Indie Orientali od Occidentali, corapofta 
di diverfe membrane , íbvrappofte i'una aH'al-
tra , generata nello ftamaco d' un animale 
della ípezie caprina, e ftimata un poífentc 
antidoto, e cordiale Ovvero , 11 pub ella 
definiré per una foíbmza pietrofa , ertratta 
dallo flomaco di qualche animale, compo-
fta di varié tuniche, o iamette, come una 
cipolla, _e dotata di virtu direfiílere a'vele^ 
n i . Vedi CONTRAVVELENO . 

Q_uefl:' é talvoka puré chiamato i l vero 
Bezoar ; ed é di due fpczie oriéntale^ e oc-
cidentale * 

I I BEZ OAR oriéntale , é nella maggior 
ftima , e vien portato da diverfe parti dell' 
Indie Orientali, principalmente da Golcon-
da , e da Cananor : iv i fi trova mefcolato 
eolio ílerco di un animale fimile alia capra 
chiamato pazan ; nel cui ventre ritrovañ 
cotefta pietra. I broccoli o getti d' un cer-
to arbufcello , che 1' animale é folito di 
mangiare, per lo piü fi ritrovano nel mez-
zo di eífa pietra , e fupponeíi che íieno la 
bafe , ond' ella é formata, v 

I I Bezoar ordinariamente crefee fino al
ia groffezza di una ghianda , alie volte a 
quella di un ovo di colomba ; é compoílo 
di diverfe pellicole, o tuniche rilucenti co
me una cipolla ; talvolta di colore di fan-
gue , e talvolta ancora di un giallo fmorto, 
di un rofíb ofeuro , o di color di melé . I l 
numero de' bezoarri , che ciafcun animale 
produce, é vario, da íilcuni eñraendofene un 

folo» 
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- ido , da 'al-tfi due, & c . e fino a fe i , e da 
alcuni né pur uno. 

Piü grande che la pietra é , é piíi in iíH-
ma e pregio tenuta ; crefcendo tí di k i 
prezzo , nella maniera che quello del dia
mante . Una pietra bezoar di un' oncia íi ven
de néir Iridie per roo franchi , -ed una di 
quatti-' oncie per 2000 lire . 

I I bezoar Oriéntale debb' eííere fcelto r i -
íplendente, 4 'un adore fimile a quello dell' 
ainbragrigia j lifcio al tatto , ed in pexzi 
grandi j la fuá figura é ind^íferente , i i fuo 

.colore per lo piíi d'oliva. 
11 bezoar íi falfifica fácilmente , ma con 

eguale facilita íi fcuopre V inganno. I me-
todi uíati per farne prova di legittimita 
íeno primicramente infonderlo per íre o 
quattr'ore in acqua tepida; fe i'acqua non 
n ' é tinta , né i l bezoar ha perduto niente 
del fuo pefo, egli é puro . Secondariamen-
te provarlo con \m ferro acuto e infuoca-
t o ; fe queño entra nella pietra, ed i l ca
lore la fa friggere , e corrugarfi , egli é 
fattizio. í n terzo luogo, fregado fopra una 
carta impaltricciata di creta , o di calcina 
v iva , fe lafcera una tinta gialla fopra la 
prima, o verde fopra queff ul t ima, egli fara 
bueno. 

I i bezoar fi da netle vertigini , nelle epi-
lepfie , nelle palpitazioni del cuore , nella 
cólica, nell' itterizia , e in tante altre ma-
iattie , che fe le fue virtu reali corrifpondef-
fero alie fuppofte e credute, egli farebbe fen-
za dubbio una panacea. i n vero, la fuá ra-
rita , e la particolar maniera del fuo for-
marfi , hanno contribuito alia íua riputazio-
ne , egualmente forfe , che qualunque fuo 
mérito intrinfeco. A l prefente comincia ad 
cífere prezzato meno , e moltiíTimi valenti 
medid ne fan poco o niun con tó , come di 
niun ufo o di niuna efficaeia, 

I l BEZOAR occidentale é piü pefante, piü 
fragüe , d' un color verde piü fporco , meno 
rifplendente , e riputato per molto inferio-
re nella v i r tü , al bezoar oriéntale . Egli fi 
trova nel ventre di diverfi animali, parti-
colarmente nel Perü ; come de1 nominati 
guanaco, jacho , vicunna , e taragua j i l 
bezoar dell' ultimo de' quali é i l piü ftimato, 
cífendo queft' anímale molto fimile alia ca-
pra- che produce i l bezoar oriéntale . Ma 
quello de' primi é piü comune, cioé del gua
naco, anímale groífo come i l cavailo , e 
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che da alcuni viene deferitto come una fpe*-
zie tra i l cammello , e la capra felvatka. 

I n alcuni, quefta pietra é della groífezza 
d'una noce, in altri d'un ovo di gallina; 
in alcuni ha la figura ovale, -in altri piat-
ta , in altri rotonda; ordinariamente é di 
colore cenericcio, taívolta bruno feuro ; é 
formata di fcaglie, come 1' oriéntale ., ma 
piü groífe: é lifcia ed eguale nel di fuori, 
ma quando é rotta , appar quafi foífe fta-
ta fublimata , a cagione de' piccioli aghi 
nfplendenti , de' quali fembra eífere com-
po í l a . 

I l BEZOAR Germánico, che alcuni chia-
ma ovo di vacca , diceíi che venga trova-
to nello ftomaco di certe vacche , ma piü 
frequentemente in quello del camoccio, fpe-
zie di rupicapra , o capra felvatica . Vedi 
CAMOCCIO . 

Quefti hezoani, íi crede che altro non fie-
n o , fe non fe ilpelo di cotefti animali, che, 
data occafione, e come a cafo, venendo con 
la lingua firappato-o leccato , s'inghiotte dall' 
an ímale , ed impregnato della faliva, &c. fi 
condenfa in pallottole. 

Álcune di eíTe pefano 18 oncie; ma non 
fono molto apprezzate ; quantunque s' ado-
prino in alcuni medkamenti , -e da' p i t to r i 
nelle miniature , per farne un collor giallo ^ 

Oltre quefie tre fpezie di bezoar, che k 
Oííicine fomminiftrano , ve ne fono tre altre 
fpezie molto piü rare; cioé i l 

BEZOAR del porco mafchio, chiamato da-
gli Ollandefi , pedro de porco, e da' Porto-
ghefi, che primi lo portarono in Europa, 
pedro de vaparis , i l quale fi trova nella 
vefeica fellea d' un porco 'nell' Indie Orien
tal-i . 

Nella figura e nella mole ralTomiglia ad 
una nocetta , ma é piü irregolare ; i l fuo 
colore non é determinato, ma per lo piü é 
blanco con una tintura di turchino ; é lifcio 
e rifplendente, ed i l fuo prezzo fi calcóla in 
oro dieci volte i l fuo pelo. 

Gl ' Indiani attribuifcono virtudi infinite 
a quefto bezoar: ei lo chiamano majiiea de 
foho , e lo preferifeono al bezoar della capra ; 
non tanto a cagione , ch'egíi é ftimato i l 
miglior prefervativo del mondo control ve-
leni , quanto per eífer egli un íovrano r i -
medio nella cura mardoxi, malattia , a 
cui fono grandemente íbggetti , e ĉ ie non 
é meno perniciofa della pefte in Europa. 

Le 
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Le altre proprieta che gli aícrívono , fo

no , ch' egli fia mirab.le centro le febbn ma-
l igné , coíitro i l vajuolo, e mokiÜimi rnorbi 
delle femmine non gravide ; i'efpenenza fa-
cendo vedere , che queftü bezoar promove l 
aborto in quelle che fe ne va.gono con m-
diícretezza. ^ . , • r J ú* 

Vulenciofene fervire , lo inionoono neü 
acqua , o nei vino, finché gli abbia comu-
nicato un poco di arnarezza. Per facilitare 
1' infufione, e nel medefimo tempo confer-
vare una pietra si prezioía, cornunecnente 
la pongono in una ícaioletta d 'oro, pertu-
giata. 

I BEZOARI dt Pono/pino e di Scimiotto , 
differiícono íol tanto da quello del porco, 
in quanto che fi atírovano nelle vefeiche fel
ice de' predetti animali , fe pur non vo-
gliam diré con Tavtrnier , che queíti due 
ch' egli chisma pietre d i Malacea , non 
eflraggonfí dalle vefeiche felice , ma dal
la telta delío feimmiotto , e del porco-
fpino ; e che íono tenute in tanta filma 
da' nativi di Malacca, che non fe ne pri-
vano ma l , fe non per farne regalo ad A m -
bafeiatori , o a' piu gran Principi dell' O-
riente . 

Alcuni aggiungono , che fi trovano an
che in S âm . In fa t t i , la forma , i ! colore , 
e le proprieta di quefli tre ¿ezoarri , fono 
cotanto affini tra loro, c h ' é piü probabiie , 
che fien o la ñefla pietra fotro tre diverfi 
nomi . 

B E Z O A K D I C U M mineraie, o fía Bezcar 
minerale, é una preparazione di antimonio 
corretto eolio fpirito di nitro , e addolciro con 
iczioni ripetute, che portan via Javirtü pur
gativa , e giie ne fouituifcono una diaforética ; 
si che promove i l fudore , come la pietra nati
va di quefio nome, 

BEZOARDICUM Jovinle, o bezoar di Gio-
ve , é un rególo fatto col fondere tre oncie 
di rególo d'antimonio , e due di ílagno , 
che polverizzati, e mefcolati con fe i oncie 
di corrofivo fublimato , e diftillati in una 
fpczie di butirro, equefio difcioíto neilo fpi
rito di nstro , e la foluzioue diftillata tre 
volte ; i l Bezoar che refla nel fondo , dee 
ndürfi in polvere , lavarfi , e mefcolarfi 
con io fpirito di vino, finché diventi infi-
pido . 

BEZO ARDICUM Lunale, o fia ¿' argento, 
i i ía coi mcícoUre butirro rettificato di an, 

i orno I L 
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timonío con del fino argento, difcioíto nel-
lo fpirito di nitro j dopo di che cade al 
fondo una polvere , che é appunto i l b i 
zcar . 

BEZOARDICUM Martiale s é unadilloluzío-
ne di crocus manís per mezzo dei nverberu nel 
butirro d'antimonio, con lo fpirito di nitro 
veríatovi fopra : iodato, e raccomandato da 
alcuni controimorbi ifterici, ipocondnaci , 
ed i t ter ici . 

B I A C C A . VcdiCERUssA, e BIANCO di 
Ttombo. 

B I A N C H E Z Z A , ^Ibcdo, laqaal!tva che 
denomina bianco un corpo . Vedi BIANCO, e 
COLORE. 

I l Sig. Ifacco Neuíon moftra , che la 
bianchezza confifie in una mittura di tutti i 
colori j e che la luce del Solé é folamente 
bianca perché confia di tutt i i colori . Vedi 
RAGGIO . 

Dalla moltitudine di anelli di colori, che 
appaicno , comprirnendo due prismi, o due 
vetri obbicttivi di telefeopj infierne, é ma
ní fe fio , che quefli fi urtano , s ' inter íecano, e 
fi mefehiano 1' un col!' altro alia fine cos í , 
che dopo otío o-nove riftefíioni, 1'un dilui-
fce o dista 1' altro intieramente \ e si cofti-
tuifeono un'eguale ed uniforme biamhezza. 
Donde , non mena che da altre efpenenze 
appare , che la bianchezza é certamente una 
miílura di tut t i i colon ; e che la luce , 
che la porta aíi 'occhio , é una mefcolanza 
di raggi dotati di tutti queíli colori. Vedi 
LUCE . 

I I medefimo autore dímofira , che la bian* 
chezza , fe é fortillima e luminofiffima , dee 
computarfi e crederfi del primo ordine di 
colori ; ma fe lo é meno, dee preoderfi co
me una mifiura dei colori di diverfi ordini . 
Dcila- prima forte egli annovera i metalli 
bíanchi; e della feconda, la bianchezza del-
la fchiuma, della carta, della tela, e della 
maggior parte d'altre bianche íoiianze . E 
ficcome il bianco dei primo ordine é i l piu 
forte che poífa venir fatto col mezzo di la
mine o lafire di íoftanze trasparenti , cosí 
debb'eíferc piü forte nelle foftanze piu denfe 
de' metall i , che nelle piü rare deilaria, dell' 
acqua, e del vetro. 

L'oro od il rame mefcolati o per fufione, 
o per amaigamazione con un poco di mer
curio, con argento, con fíagno , o rególo di 
aniimoaioj diveutano bianchi i lo che raofira, 

K e che 
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C che le particcllc de' metalli blanclií fian-
no molió piu di fuperfizie, e perb fono piu 
picciole che quelle delF oro e del rame i e 
parimenti , che fono si opache , che non 
foffrono ehe le particelle dell'oro o del ra
me rifplendano per niezzo ad eíTe . E poi-
ché i l noftro Autore non dubita, che i co
lon d' oro e di rarne non íieno del fecondo 
0 terzo ordine, perb le particelle de'metalli 
bianchi non poflTono cíTere molió piü groííe, 
di quel che richiedefi per farle nflettere i l 
bianco del primo ordine . Vedi P A R T Í -
CE L L A . 

B I A N C H I inMedicina. Vedi l 'articolo 
FLUOR albut. 

B I A N C H I R E , l'arte o la maniera di far 
bianco o d'imbiancare e lavare i panni l i n i , 
1 drappi 5 le fete, ed altre materie . Vedi 
BIANCO. 

BiANCHIRE i l rame, per farne vendita^ 
in modo che imi t i T argenta ; o meíchtare 
del rame bíanchito con ddl ' argento; ovve-
ro efporre i ! medcíimo alia vendita \ ed in-
fomma qualunque maüeabile compofizionc o 
miüura di metalli o minerali piu pefanti che 
1' argento, e che pare, e tocca , epefacome 
oro, ma é manifeflamente pcggiore del faz-
zo &c. é d e ü t t o , dichiarato fellonla, 8 e 9 
V V . 3. &c. 2(5. 

B i ANCHIRE la ceta . Vedi l'articolo CERA . 
BiANCHIRE , in materia di coniatura e 

moneta, é Toperazione di preparare i pezzi, 
avanti di batterli, per dar loro i l debito grado 
di ¡uftro e la lucentezza. 

Quefta operazione íi pratica oggidi, col 
ricuoccre , o rifcaldare i pezzi in un certo 
bacinetto, o padella, eon fuoco di legna , 
a modo di riverbero , cosí che la fiamma 
paffi e día nel bacinetto . EíTendo i pezzi 
fcaldati íufficientemente, e di nuovo raffred-
dat i , íuccelíivamente fi mettono a bollire in 
due pentole di rame , dove vi fono acqua 
forte, fale comune, e tártaro di Montpel-
l ie r ; quando fono flati ben cavati da que
fta prima acqua in un cribro di rame, v i 
figeíta fopra della rena , edell'acqua frefea , 
e quando fono bene afciutt i , fi fregano ben 
bene. 

I I método vecchio di bianchire i pezzi da 
farne monete, era, gi t tar l i , dopo di averli 
rifcaldati, io un vafe grande di acqua co
mune, e alcune oncie di acqua forte ; ma 
in proporzioni e doíi diífcrenti per 1' argento 
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€ per Poro. Quedo método é ándalo in dís-
ufo, parte a cagione della fuá ípefa , e parte 
perché diminuifee i l pefo del metallo. Vedi 
BATTER moneta, 

BIANCHIRE l a f e t a . Mentrc ella é ancor 
cruda, metteíi in un facco di tela fott i le, 
e gittaíi in un vafe d' acqua ñumana bol-
lente, nella quale é flato difciolto del Tapo
ne; quindi faffi bollire per due o tre ore, 
ed i l facco rivoltandoíi diverfe vclte , ca-
vaíi poi fuori , fi batte e fi dilava in acqua 
fredda , mifta con fapone e con un poco d' 
índigo: 1'Índigo le da quel lume, quel gra
do o tempra di biadetto, che fempre íi of* 
ferva nclle fete bianche. Dopo di averia tratta 
dal fecondo vafe , ella fi floree , e fe ne fpreme 
tntta l'acqua ed i l fapone , fí sbatte e fi ícuote 
per fvolgerla e feparare i f i l i , e fi fofpende alf 
aria, fopra una ílufa, ofornello fatto appo-
fta, in cui s'abbrucia del zolfo ; i l cui vapo
re dva Tultimo grado di bianchezza alia feta. 
Vedi SETA . 

BIANCHIRE , o digrajjare , e nettare i panni 
letni . V i fono tre maniere di bianchire i drap
pi di lana; la prima con acqua e fapone; la fe-
eonda con l'evaporazione del zolfo ; laterza 
con gtíío o térra bianca , con Índigo, c col 
vapore del zolfo. 

Quanto alia prima, i panni effendo tol t i 
dalla mola che ¡i ha follad , fi gittano nell' 
acqua faponata, un po' calda , e di nuovo 
a forza di braccia fi agitano e tratteggiano 
fopra una banca, lo che fínifee T imbianca-
mento , che la macina del folatore avea 
cominciato ; e finalmente , fi düavano in 
acqua chiara , e fi afciugano \ quefta é 
chiamata la maniera naturale d i b ian
chire . 

Nel fecondo método , fi comincia dal 
bagnare i l drappo in acqua fiumana ; poi 
fi mette ad afciugare fopra ibaftoni , o per-
tiche; e quando é mezzo afciutto, difpie-
gafi in una fpezie di ftufa ben chiufa , 
dove fi abbrucia del zolfo ; i l cui vapore 
diffondendofi , fi attacca a poco a poco fo
pra tutta la pezza , e le da un bel bianco: 
quefto é comunemente chiamato biamhtre 
col fiore . 

Nel terzo método , dopo che i panni fon 
fian lavati , gittanfi nell'acqua fredda im
prégnala di geíío e d ' índ igo . Dopo che fo
no ftati quivi ben agitati, lavanfi di nuovo 
in acqua chiara, mezzo afciuttati fopra al

cune 



csne perticKe , e difpiegali ln tina ílufa , 
per riccvere il vapore del 2olíb i i ichefini-
fce 1 'opemione» Queño non é ñirnata il 
miglior método di BiancBire f benche notj 
difpiacGia alia vifta. 

Si m o qvú oíTervare , che quaado utra 
volta m panno ha ricevuto i l vapore del 
zolfo, difficilraente pub ricever p i^ alcuna 
bella tintura, falvoebe i l ñ e r o , o i l turchi-
BO , Vedi TINGERE, 

B l ANCHI RE le tele fine d? Olí anda , o tele 
úllande . Dopo d'averie tolte giü dal telaio, 
linché fono ancor crude y ff ammollano io 
acqua cbiara j fi diiavano e mundano dal lo
ro íucidume, e fi gitsano in un maftello da 
íifeiva p k n o di panno íreddo, o di feccia 
ái ceneri di legno, cd aequa. Tolte o fca-
ricate dalla fcecia delie ceneri, fi dilavano 
m acqua chiara ^ fi diftendono o dífpiegaiío 
in un prato r e G fpruzzano d'acqua diquaa-
do in quando, da piceols doccis, o Gana-
íi , lungo i l ferretK), col mezzo di alcune 
padellette di legno , ehiamate dagli Olían-
deí i , che pretendono eíTcme g r i o v e n t o r i , 
gieter. Dopo d' effere (late un certo íempo 
fiefe fulla t é r ra , fi paíFano per una nuova 
pofatura o feccia y verfatavr calda , e di 
uuovo fi ¡avano in acqua chura, e íl pon* 
gono la feconda volta ful terreno , sd ogni 
coía fi ripete, come abbiara detto; quindr 
f* paíTano per una dolee e gentil pofatura o-
iifeiva , affine di difporle a riaífumere la mor• 
bidezza, ebe le altre feccie piü craffe epiír 
dure avean lor tolta , fi lavano in acqua 
shiara, fi faponano con fapon ñero , e que-
fio fapoae di nuovo fi dilava in acqua chia-
r a : poi fonobagnale e a m mol la te nel latre 
vaccino y febiumandone prima i l cremore; 
c elb fioifee i l loro imbiancamenio j e il 
digraíTamento dai loro una morbidezza e fa 
che buttino un picciol pelo j, quaodo fono 
cávate dal latte , fi lavano di nuovo in 
acqua chiaca. per P ultima volta. Dopo tut-
to queílo proceíTa d' operazionr fi da alia te
la i l fuo primo color biadeíroy col paíTarla 
per un' aequa, nella quale é ítato fiemperaío 
an po'di colla di fmaito, e di'lapis Olían-
¿ico ... Finalmente , fi da ad efíe la debita faí-
dezza , cd i l lufiro con fmalto pallido^ col-
¡a» j n1^6 gomme, la q imot i t i e laqua-
l i ta dellequali fi debbono adattare airocea-
sione o al bifogno. 

l a tempo bello „ tutto il procedimento 
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deíía blmchitura fi compifee in un me fe; ín 
tempo cattivo vi fi fpendono da fei fetti-
mane r e piü . 

BIANCHIRE tele groffe. Vedi TELA» 
B I A N C O , uno de'colorí de'corpi natu

ral i . Vedi COLORE r 
I I bianco non é tanto propriamente det t» 

cífere un paFlicoIare colore » qu-anto una 
compofizione di tutti i co lo r iavendo d i -
raoftrato i l Sig. Ifacco Nsuton ebe que' cor-
pi folamente appaion bianchiy che riflettono" 
tutíe le fpezie di rjggi calorati egualmen* 
te . Vedi BiANCHEZZA . 

Hevelio afferma per una cofa certiíTjma^ 
che ne'paefi fettenírionali r gli aninwii , ex. 
gr. i lepri , le volpi , gli: orft &£» divenían 
bianchi y tn tempo d ' i n v e r n ó ; c nella ftate 
ripigliano i lor colori naturati. Vedi PELO. 

I corpi nerí y troviamo , che prendon* 
calore piü preílo che i bianchi $ a cagjone 
che i primi aíforbifeono o imbevono i rag-
gi di íutte ie fpezie e eoloifi , e gli u l t i -
m i l i rifleetono tut t i . Vedi B i ANCHEN* 
ZA . 

COSÍ r la carta ñera é piü preílo meíF» 
in fiamme con uno fpecchío uftorio , che 
la blanca ; ed i panni nerí tenutíi da' tira-
tori al Solé , fi afciugano piü prefto ebe í 
bianchi . Vedi CALOUE » 

BrANCo fénico . Vedi ARSÉNICO, 
Br ANGHE Ceneri ¿ Vedi CENER r . 
3iñt^coCinnamoms' . Vedi CINNAMOMOV 
BI ANC A Copparofa. Vedi COPPARO's A . 
B i ñ¡N€aCárdame, ofartiame. Vedi COK--

DAME, e SA-RTIAIVÍE « 
BIANCO Dtachylon. Vedi D i ACífiLON , 
BiAN€A Aqu'd-a . Vedi AQpiLA . 
Bianco del? ocebio , dinota la prima túni

ca deir oeehio chiamata albugínea , e cow-
/unffiva, ptrché ferve a ftrignere infierne ? 
ed inchiudere ¿1 refto . Vedi CONJUNCTI^ 
VA , &c . 

Bandiera B l ANCA. Vedi BANDTER A^ 
Gelata BIANCA . Vedi GELATA . 
F r a t i , o Monaci BIANCHI, nomc comu-

ne a diverfi ordiai di Monaci , cosí detti dali'' 
effere veñit i con abito blanco , Vedi MO
ÑACO, ABTTO^ 

Tal i fono i Canoni.ci regolari di S. A g o 
ñ i ñ o , i Prtmonrtratenfi , e i Bernardini. Ve
di AGOSTINIANO , PRÍEMONSTR ATENSE &C. 

BIANCO ueíro. Vedr 1'articolo VETRO'.-^ 
Argento del cervo BIANCO , candi di ce)"Vtí 
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j í rgemum, un tributo od una multa pecu
niaria, che fi paga al pubblico Erario , di 
certe tcrre che fono nella Forefla, o l i vicir 
n o , detra Whne han , Cervo bianco , nella 
Provincia diDorfet \ che ha continuato da! 
tempo di Arrigo I I I . che primo la impoíe 
fopra Tommafo de la Linde, ed a l t r i , per 
aver ucciío un bel cervo blanco , che cote-
ño Re a bella pofta avea rifpamiiato nel
la Caccia. 

Elleboro BIANCO. Vedi 1' articolo ELLE-
BORO Í 

BIANCO diPiorabo, h una fpezie di rug-
gine del piornbo ; o piombo difciolto con 
aceto ; che moho s'ufa dai pittori . Vedi 
PIOMBO . 

Vien preparato in due maniere í o con r i -
durre i l piombo in lamine fott i l i , amraol-
Jandole in forte aceto, ed ogni dieci giorni 
abradendone o fchiumandone la ruggine for
mara su la fuperfi/ie ; e ripetendo cío , fin
ché i l piombo fía afratto confjmato. 

Ovvero, con arrotolare od accartoccisre 
le lamine in c i l indr i , come fogli di caria, 
in guifa tale che v i relli un piccolo fpazio 
tra le piegature , o i ravvolgiment i . Quefte 
lamine íi fofpcndono nel merzo di alcune 
pento)e di t é r ra , in fondo delle quali v ' é 
dell'aceto . Eífendo le ptntole ben chiufe , 
fi abbruciano o cucinano in un raucchio di 
letame per trenta giorni ; dopo di che , a-
prendofi le dette pentole , i l piombo trovafi , 
diremo, quafi caicinato, e ridotto in quel-
la materia che fi chíama cerujja, o bianeo di 
•piombo-, da rompcríi m pezzi, e feccarfi al 
Solc. 

Si ufa e nella pittura a ol io , e ae' colorí 
a acqua, e fa buen colore in enirambi. Ma 
V é alquanto pencólo si nel macmarla, co
me ncl fervirfene, perché é un rancido ve
le n o. Y t d i CoLORE. 

D i qucílo bianco di piombo íi fa i l bellet-
to ulato dalle donne, e chiaimto ¿ÍÍÍCW , o 
ceruffa. Vedi CERUSSA . 

Riga BIANCA , fra gii Starnpatori, ¿uno 
fpano vuoto piu grande, che i l foliío, la-
íciato tra due righs. VediSxAMPA. 

Linca BIANCA. inNotoraia . Vedi l'artico-
lo LINEA alba. 

Tela Bi ANCA , é un panno di canapé ^ o 
di l ino , bianchito con diverfe maní di ran-
no, e diverfe bagnature ful terreno. Vedi 
Bí ANCHI RE. fc 
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Vivan de Bi ANCHE , o manglari b'tanchi , 

inchiudono , l a t í e , burro, formaggio , roffi. 
d'uova, edaltro, chedalatte, ed uova pro
ceda . Vedi LATTE , CIBO , & c . 

Maneta BiANCA , Libra alba. Vedi gli ar-
ticoli MONETA , D l N A R O . 

Calceflruzzo o GeííoBiANCO. Vedi l 'arti-
COIOCALCESTRUZZO , e GETTO . 

Ordine BIANCO . Vedi ORDINE . 
Carta BIANC A , é quella che fideíiina per 

feriverfi o üamparfi &c. ed é diñinta dalla 
carta bigia , dalla carta marraorina , dalla car
ta fugarina , &c. Vedi CARTA . 

PeppeBiASCO , é i l peppe ñero bianchito, 
col dipelarne la cuticola eftrema, o fuperio-
re . Vedi PEPPE . 

Pignatta BIANCA , dinota del latíe o cré
mor di latte cotío con 1 i roffi d'uovo, pane 
fino e bianco, zucchero , e fpezierie , in un 
vafe o pentola di ierra . 

I cuochi ci danno varj piatti fotto queda 
forma e denominazione , Norfolk white pot, 
PVejlminjier White-pot, rice white pot &c. 

B i ANCO precipitato. Vedi i'at ticolo MER
CURIO . 

Sal BIANCO, é fale comr.ne o fal mari
no , feccato e calcinato daí fuoco, cosí che 
non vi rcíVi umidica. I Chimici lo chiama* 
no fale decvepitato . 

V i fono alcuni fali naturalmente bianchi ; 
ed altri che abbifognano d' eífsre bianchiti f 
o col diíTolveri epurificarli in acqua pura, 
che poi fi fvapora, o col raezzo del fuoco , 
od al Solé. Vedi SALE. 

Sal/a BIANCA , una faifa fatta di mandorlc 
peíate , e col petto di cap pone piílari infie
rne con chiovi di garofani, con canneliaj 
&c. Abbiamo parimenti un brodo bianco , 
ch' é una foría di brodo accomodato con avo-
ma t i , ed in cui fono ílemperate ed ammac-
cate delle raandorl-e ; ed i l tutto, poi addea-
fato con roffi d'uovo &c. 

Sapone BIANCO . Vedi F articolo SA
PO N E . 

B I A N C O Spagmlo y é una fpezie di fuoco, 
o belletto , in ufo appreflb le Dame , per 
bianchire ilcoíorito , e nafeonderne i difet-
t i . Ev fatto del bismuth , o üagno di vttra 
difciolto nello fpirito di nitro , e precipitato 
in una finiffima polvera, per mszzo deir ac
qua . Vedi BISMUTH &C. 

BIANCA Steíla. Vedi STELLA . 
BIANCO Zmchm*. Vedi ZUCCÍIERP. 
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BiA-KCO Tár ta ro . Vedi TÁRTARO. 
BIANCA Vernice. Vedi VERNICE. 
BIANCO ^r /o /o . Vedi VETRIOLO. 
Cfm BIANCA, é 'a cera g u l a bianchita, 

e punficata al Solé ed alia rugiada . Vedi 
CERA. ' 

Vino BIANCO , é quello che na un colore 
chiaro, nfplendente , trafparcnte , e che pie-
ga a l bianco . Cosí é chiamato , per diiíia-
guerlo dai vini roffi , o cUretti . 

La maggior parte de' vini bianchi fono fat-
t l di uve bianche, benché ve ne fíanó an
che di fatti con uve nere. Vedi VINO. 

B I A T H A N A T I , B I A 0 A N A T O I * , f i -
gnifica lo fkífo che fuicidi, o fia coloro che 
uccidono fe medefimi. Vedi SUICIDA. 

* I I Dr . Donne , decano di S. Paolo, ha 
un Opera intitúlala Biatanatus : nella 
quale intraprende di prova^e guefla pro-
po/izione, o paradoffo : Che i l Suicidio 
non e eos) naturalmente peccato % che non 
poffa mai effere altrimenti . Londra , 
in ¿j.^. 

BTBBIA, é un l ibro , chiamato cosí per 
erainenza, i l quale contiene le fcntture , 
c ioé , gli feritti dei Vecchio, e dd Nuovo 
Te í t amen t i . 

Le Bibbie fi diñinguono , fecondo i loro 
id iomi , in Ebrea , Greca , Latina , Ca dea , 
Siriaca, Arábica , Cophtica , &c. No i fog-
giungererao qui alcune notizie intorno a 
ciafeuna di eíTe , ed alie loro diverfe edi-
z ioni . 

Le BÍBBIE Ebree, fono o manuferi t íe , o 
fíampate . Le migüori Bibbie manuferitte 
fono quelle che hanno copíate gli Ebrei Spa-
gnuoli . Le copíate dagü Ebrei della Ger-
mania , fono nieno efatte , rna piíi comu-
ni . Le due fperie fi diliinguono fácilmen
te 1' una dall' ahra ; le prime eífendo in bei 
caraíteri , come quelü delle Bibbie Ebree di 
Bombergio, di Stcfano , e di Plantillo; le 
leconde , in caratteri , come quelli di Mun-
ñ e r o , e del Grifio . l \ P. Simón oflferva , che 
le piíi vecchie Bibbie Ebree manoferitte non 
paila no l i 6 , o 700 anni; n é R a b b i M e n a -
ham , che ne cita un gran numero, pre
tende che al cuna ecceda g!i anni 600. 

Le piu aníiche Bibbie Ebree jiampntc , 
fono quelle cha pubblicarono gli Ebrei d' 
Italia ; fpezialmente di Pe faro, e di Bre-
laa : Que' di Portogallo ancora ftamparono 
alcune partí deilaBibbia in Lisbona, avan-
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tí che foflfero di la fcacciati. I n gené
rale é da oífervarfi , che ie migüori Bibbie 
Ebree fono le ftampats con 1'ifpezione de-
gli Ebrei ; eílendovi tante minuzie da ¿v-
vertire , che appcna verun al tro, fuori di 
effi , poírcbbe riufcirvi . 

Nel principio del 16 Secólo Dan. Bom
bergio íUmpb di verle Bibbie Pübree in fo-
glio ed in quarto x Venezia , la maggior 
parte delle quali fono Üiraace si dagü Ebrei 
come da' Criftiani : la prima nel 1517 , 
che é la me no efatta , e generalmente va 
íotto i l nome di Felice Pratenfe, che fu i l 
revifore: la feconda nel 1526 con la Maf-
fora , e coi Commentarj di diverfi Rabbi-
m , e con una Prefazione Ebraica di R. 
J. Penchajim . — Nel 1548 , l* ifteffo 
Bombergio llampb la Bibbi.x in folio di Rab-
bi Benchajim, che é la mig'iore e la piíi 
perfetta di tutte: e l l ' é diíimra dalla prima 
del medcíimo Rabbino , per lo commento 
di R. David Kimchi fopra le cronichc , o íii 
i Paralipomeni , quale non é nella prece
dente. Da queíla Edizione , Buxtorfio , i l 
padre, llampo la fuá Bibbia Ebrea Rabbini-
ca in Bafilea, nel 1618 ; ma in queíla vi ha 
diverfi ¡errori, fpezialmente ne' Commenta
rj de' Rabbini , ovequefto dotto uomo alte
ro alcuni luoghi, che erano contro i Cr i 
ftiani . — N d i ' anno medefimo comparte 
a Venezia una nuova Edizione deila Bib-
hia Rabbiníca per León di Modena, Rab
bino di quella Ci t ta , che pretefe d¡ aver 
corretto gran numero di fallí deila prima 
edizione; ma oitre che ell' é molto infe-
riore alie aitre Bibbie Ebree di Venezia, 
in quanto alia carta e alia ílampa , ell' é 
paffata per le mani di coloro , che hanno 
alterati molti paífi ne' Commentarj de' 
Rabbini. 

Per quello poi riguarda le Bibbie Ebree, 
in 4o. quella di R. Stefano é aflfai pregia-
ta per la bellezza de' caratteri; ma e mol
to feorretta. Plantino parimeníi llampo di
verfe belle Bibbie Ebree in Anverfa ; la 
miglíore é quella de! 1 5 6 ó , in quarto. Ma-
naífeh ben Ifrael, dotto Portoghefe Ebreo, 
pubblicb due Edizioni della Bibbia Ebrea. 
in Amfierdam, 1' una in quarto, l ' a l t ra in 
ottavo \ la prima ha due colonne } e per 
quefta ragione é cómoda al Lettore . Ne l 
1634. R. Jac. Lo mb roí o pubblicb una nuo
va Edizione in quarto a Venezia, con pic-

cio-
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cióle note íitterali m fondo cTogíii 'ptgÍM ? 
dove cglí íplega le parole Ebree con paro
le Spagnuole . Quefta Bdfoa é moko fíi-
mata clagli Ebrci a Coílantinopoli : nel Te-
fto v i fié fatía una diñiniione tra le parole, 
dove H punto carnets ha da leggerfi per un 
sameti-hamuph t cioé per o, e non per a. 

D i tutte i ' ediiioai delle Mlbhie Ebree m 
ottavo le piü belle e le píü corrette fo
no le due di Jo» Athias, Ébreo drAmfter-
dam. La prima, del 1661 , é m pia bel
la cana ; ma quella del i 6 6 j , é la piü 
cfatta : con tuí to cib ^ quelia che fu pub-
blicata da poi m Amíierdani da Vander 
Hooght nel 1705 , é dapreferiríi ad ognuna 
di q.uelle., 

Dopo Athias, Iré Froteflanti Ebraizanti 
s'impegnarona in rivedere e pubblicare la 
Bibbm Ebnav c ioé , Ciodio, Jablonsfei, e 
Opino. L'cdisione di Clodio fu pubbli-
cata a Francfort ne! i 6 j j \ . m quarto. I n 
fondo deila pagina eli' ha le varíe l e i b n i 
delle. c d i i b n i anteriori ; na a FAutore non 
fare Éufíkienteniente verfato nelle r-egole 
dell' aceentare, pariiGolarmente nerlibri poe-
íici 'T oltre che non eííendo ftata pubbliGa-
ta íoito i fuoi occhi , v i feoo sdrucciolati 
mol t i tmoú . -—Quella di Jablonsfa nel légf^ 
m quaxto a Berlín© , é rnoito bella in quan-
to alia íettera ed alia óaropa : ma , q u a n í u o 
que 1* EditOKe pretenda d' aver fatto ufo del
le ediaioni; d'Athias ,. e di Clodio, alcuni 
Cr i t i c i la t-rovano appena in cofa veruna 
diífersnte dalla edizione iti quarto di Bomber-
g io . — Quelia di Opitio é parimeníi in quar-

, a Kci! nel £'709 ; ú cara tic re é grande e 
buono , nía cauiva la carta.. L'edizione é 
fatta con gran diligensa j , ma 1' Edirore non 
s 'é fervito d' altw msnoícriíti , fe non di 
quelli delle Libicrie Gtrtnaníche , trafeuran-
do le Frantcfi •. lo che é un'otniffionc co-
mnne a tutte « tre le preaceennate Bibbie, 
Hsnno tuttavolía quedo vantaggio, che ol
tre le djviÍJoni. úfate dagji Ebrei, si gene ra
l i come partieolan in parítske e pefukim , 
Banno- puré que!le de' Cri&ani , o delle BiB-
bie Latine , i capitoli e verfi; i Keri-kt tib., 
® fia le varié lezioni „ i fummarj m latino, 
&c. le quaii cofe le rendono d'un uíocon-
fi'derabile < fe á ha. nguardo-a-lle Edizioni La
t i ne , ed alia c^oeordanza . 

La piccola Bibbia di R. Stefano in fedici 
i m o l i ó greizata ger la be llazza- del carat-
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tere» Ma v i fí dee hadar bene , perché ve 
n ' é un'altra edizione di Ginevra, rimiliíTí-
sna ad eífa , faívoché la ftampa n' é peggio-
r e , ed i l tefto meno corretto. — A quefte 
foa da aggiugnerfí alcuns altre Bibbie Ebree 
fenza punti , in ottavo ed in 2 4 , che fono 
moho bratnate dagli Ebrei j non gia ch' el-
leno fieno piüi efatte T ma perché fono pia 
pombi l i delF altrc, e fi adoprano nelle loro 
Sinagoghs, e nelie loro Scole r di quefte v i 
fon due belle edrzioni , Tuna di Plantino ira 
ottavo , e i'altra in 24. riftampata da Ra-
phelcngio in Leyden, nel 1610 . Ve n' é 
pare ui/edizione appreífo Laureas in A m -
üerdam , nel l é ^ t , in carattere pi5 gran
de; un'altra in 12 a Francfort, del 1694, 
pkna di errori, con una Prefazione del Sig. 
Leusden, alia teíta di ct ía . 

BIBBIE G r í c ^ . V é un gran numero 
d'edizioni della Bibbia in Greco; ma pof* 
fono tutre ridurfi a tre o quattro principali 7 
cioé quella di-Compluto , © d'Alcalá de He-
narts , quella di Venezia , quella di Roma s 
e quella di Oxford. La prima fu pubbü-
cata tiel 1515- dal Cardinale Xiraenes, ed 
é inferita nella i ? / ^ / ^ Complutenfe: quelF 
edizione non é giulla , eífendo i l Greco del 
Scttanta altéralo m piu iuo^hi ful tefto E-
breo . E ftata tuttavolta riftampata nella 
Bibbm Poügloíta d'Anverfa ,, in quella di Pa-
r i g i , e nella Bibbia in quarto commune-
mente chiamata Bibbia di Vatablo. Ved i 
FOLIGLOTTA . 

La ftconda Bibbia Greca é quella di Ve-
nezia del 1518. Quivi i l tefto Greco de* 
Scttanta é nflampato appuntino come fta-
va nel manofentto , pieno d i errori ^e' 
Gopjfti, ma fácilmente cmendati. — Que-
fia ediaione é ítata riflampata in Argen
tina , Bafilea, Francfort, ed altri luoghi , 
con- alcune alterazionl , per approffimaría 
alia lezione Ebrea. La piíi cómoda é quel
la di Francforc, eífendofi aggiunti de' pic-
GOIÍ Scolii , dove íi addkano le diíFerenti 
interpretazions degli antichi^ traslatori Gre-
e i : 1'Aurore di quefta colleaione non vi ' 
ha pofto i l fuo nome , ma ella é comu-
nemenie attribuita a Junio. 

La terza Bi lb ia Greca é quella di Roma 
del 1587 , con Scolii Greci raccolti dai roa-
noícritti delle Biblioteche Romane per opra 
di Piet. M o r i n . Quefta bella edizione é ftatsi 
riftampata a Parigi nel 1^28 , da J. Me^ 
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rín , Prcíe dell'Oratorio , i ! quale v' ha ag-
giunta la traíiuzioue Latina, che nella edizio-
r.e Romana era ÍUmpata leparatamente, con 
degü Scoli i . L 'edi í icne Greca di Roma é 
í lata ftarapata ntHa Bibbia Poliglotía di Lon-
dra a cui fi fono aggiuntc le varié iei ioni 
clel manufcritto Aleífandrino. Quefta é ña
ta puré rirtampau in Inghilterra in quarto , 
e i n i Z ' con alcune alterazioni. Fu ella di 
nuovo pubblicata in Franeker nel 1709 , da 
Bos, che v i ha aggiunte tutte le varié Le-
xioni ch 'egü poté trovare. 

La. quarta Bibbia Greca f é quclla, copia-
ta dal Manoicritto Aleífandrino, principia-
ta in Oxford dal Dr. Grabe nel 1707. In 
queOailMs. Aleffandrino non é ftampato tal 
quale é , ra a quaie íl pensó ch'eííer doveva i 
cioé , egli é mutato , dovunque é paruto che 
v i foffe fallo di copifti, o parola inferirá da 
quaiche dialetto particolare : queda é da alcu-
ni creduta fatica di mér i to , ma da altn un ab-
bagho ceofurabile; infiñendo quefti che i l 
Manoicritto doveva darfi atTolutamente ed 
intieramente in fe ñeflfo; e tutte le conget-
í u r e , in quanto alie lezioni , gittarfi nelíe 
note. Vedi SETTANTA . 

Le BIBBIE Latine, tuttoché in gran nu
mero, poífono tutte ridurfi a tre claí l i , cioé 

antica volgata , trafportata dal Greco dei 
Settanta: la volgata moderna , la cui mag-
gior parte é fatta dal teño Ebrco ; e le 
Translazioni nuove Latine fatte anch' effe 
ful T e ñ o Ebreo nel Secólo 16. Delia volga
ta antica , ufata ne' tempi primit ivi nellc 
Chicle Occidentali, non abbiamo altro che 
ci r e ñ í , íuorché i Salmi , la Sapienza , e 
l'Ecclefiafte. Nobilio ha tentato di rintrac-
ciarla e ripefcarla fuori dalle Opere degli 
antichi Padri La t in i ; ma era impoífibile íar-
lo con efaítezza , perché i piü de' Padri non 
v i fi attennero rigoroíamente nelle lor ci-
tazioni. Vedi VOLGATA. 

I n quanto b lh Volgata moderna, le edizio-
ni ne fono in grandiífimo numero, e non 
poco Tuna dali'altra differenti. I I Gardina-
ie Ximenes ne ha inferita una neila Bibbia 
Compíu to i í e , corretta c rautata in molti 
luoghi. R, Stcfano e i Dottori di Lovanio, 
hanno adoperata una fomma fatica in cor-
reggere la Volgata Moderna . La migliore 
edizione delU Bibbia Latina di Stefano é 
quilla del 1540 , riftampata rtel 1545 , nel-
ia quale, foao aggiuatc in margine le va-
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ríe kzioni di éivwfi Mfs. La t in i , ch' egü 
avea veduti . I Dot toi i di Lovanio rivide-
ro la vo'gata moderna , su T edizione di R. 
Sectario ; ed aggiunfcro le varíe Lezioni di 
diveríi Mis. La t in i , Le migüon edizioni Lo-
vanieníi , í'ono quelle, ful fine delle quali 
trovanfi le note erkiche di Franeeíco Lucas 
di Broges. 

Tutte queñe riformazioni della Bibbia 
Latina ^ furono fatte avanti i l tempo di Pa
pa Si ño V . e di Clemente V I I I . dopo i 
quai Pontefici, niuno oso di farvi delle a!te-
razioni fe non nc'commenti, ed in note fc-
parate. La correzione di Cleniente V I I L 
nel 1592. é ora i l modello ceñante di tutte 
P edizioni, che fi fanno per le Chicle Ro
mane: queño Pontefice fece due riformazio
ni ; ma la prima é quella che vien legui-
tata . Da qutfta furono fatte le Bibbie Pian-
tiniane, dalle quali tutte le altre; cosí che 
le Btbbie comuni non hanno alcuna delle 
pofteriori correzioni del mcdeíirao Papa Cle
mente V I I I . Alcum aecufano T edizioni di 
Papa Clemente, di eííervi ñati aggiuntial-
cuni nuovi pañi , ed alterati molti de'vec-
chi : ne adducono in teñimonio il pallo ce
lebre di S. Giovanni, rrex f u m , &c. Vedi 
VOLGATA . 

V i ha un gran numero di Bibbie Latine 
della terza claííe , che comprende le verfio-
ni degli originali de5 Libri Sacri , fatte nel 
corfo di 200 anni fino a' di noñ r i , — La 
prima é quella di Santcs Pagnino , Dome-
nicano , ñampata in Lione in quarto nel 
1528 , molto ñimata dagü Ebrei.^ L ' Auto-
re la migüorb in una feconda edizione. Ne l 
1542. fe ne fece una bella edizione a L io
ne infogl io , conScolii, pubblicata fo t to ' l 
nome di Michele Villanovano , cioé di M i -
chele Serveto , Autore degli Scoiü . Quei 
di Zurigo hanno parimenti pubblicata un' 
edizione della Bibbia di Pagnino in quar
to , e R. Stefano la riñampb in foglio con 
la Volgata, nel 1557, pretendendo di dar
la piü corretta, che nelle edizioni anterio-
r i . Ve n ' é un'altra del 158Ó in quattro co-
lonne, fotto '1 nome di Vatablo; e la tro-
viamjdi nuovo neli'edizione d'Hamburgo 
della Bibbia in quattro lingue. 

Nel numero delle Bibbie Latine, comune-
mente é pofta ¡a verfione de! medefimo Pa
gnino corretta, o piü toño fatta l e í t c r a k , 
da Aria Montano i la quai correzione eífen-

doíi 
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dofi approvata da' Dottori di Lovanio&c. 
fu inícnta ntlla Bibbia Poliglotta di Filip-
po I I . e poi in quclia di Londra, V i fo
no fíate varié edizioni di efla in foglio , 
in quarto ed in ottavo , alie quali fono 
fíati aggiunti i l telto Ebreo del V . T . cd 
11 Greco del nuovo. La migüore di tuíte 
é la prima , in foglio del 1571. 

Dopo la Riforraa fono fíate fatte su gli 
Originali diverfe verfioni Latine deila Btb-
bia, dai Protefíanti . Le piíi fílmate fono 
quelle di Munfítro , di León Giuda , di 
Cafíalione, e di Tremeliio: le ultime tre 
fono fíate riílampate varié volte . L ' ele
gante latino di Cafíalione piacc a rooltif-
íimi ; ma vi fono alcuni che lo giudicano 
troppo sfFettato ; la migliore edizione di 
queíla verílcne é quella del 1573' La edi
zione di León Juda , fu alterata alquanto 
dai Teologi di Salamanca , ed aggiunta 
poi alia edizione antica Latina , come fía 
pnbblicata da R. Stefano, con delle note, 
foíío '1 nome di Vatabio . Quella di Junio 
e Tremeliio , vien preftrita , particoiarmen-
te da' Calvinif t i , e fe ne fono fatte moí-
tiffime edizioni. 

Aggiunger fí pub una quarta el a fíe di 
Bibbie Latine , che comprende 1' edizione 
Volgata , corretía su gli originali . ha Bib
bia d' Ifidoro Clario é di queflo numero : 
quef í 'Autore , non contento di riftorare la 
Copia Latina antica , ha corretto i l Tra-
duttore in un gran numero di luoghi, ch' 
egli giudicb mal tradotei . Alcuni Protefían
t i hanno feguitato lo fíefío método; e fra 
gli altri Andrea e Luca Oílandro , i quaii 
hanno pubblícata una nuova edizione dei
la volgata, corretta su gli Originali . 

BIEBIE Orientall. •— Alia tefía delle Ver
fioni Oritntal i de lia Bibbia , dee potíi la 
Samaritana, tffendo queíta la piu antica di 
tutte , e non ammettendo ella per Scrit-
tura Sacra , fe non i l Pentateuco , ed i 
cinque Líbri di Mesé . — Que fía Trasla-
zione é fatta dai Te fío Ebreo Samari ta
r o , che é un v poco diíFerente dai Tefío 
Ebraico degli Ebrei: ella non é mai (lata 
fíampata íola , né in altro luogo, fuorché 
nelle Poügloice di Londra e di Parígi . 
Vedi SAMARITANO, C PENTATEUCO. 

Le BIEBIE Caldee , fono fojamente le 
gloíTe, ovvcro eípofizioni fatte dagü Ebrei, 
nei tempo che eglmo parlavano Ja Jingua 
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Caldea . Le chiamano col nome di Targit-
mim, o fia parajrafi, perché non fono ín 
fatti verfioni ngorofe deila Scrittura. Son1 
elleno fíate inferite intere nelle grandi B ih-
bie Ebraiche di Venezia , e di Bafilea; ma 
fi leggono piu cómodamente nelle Poliglot-
te , lendo accompagnate deila veríione La
tina . Vedi T A RGUM . 

BIEBIE Striache. —- Nel l ' anno 1562 , 
Widmanftadio ftampb Tintero TeQamento 
Nuovo in Siriaco a Vienna, in un bel ca-
rattere: Dopo di lui ve ne furono diverfe 
altre edizioni ; ed ella fu inferirá nella 
Bibbia di Filippo I I . con una Traduzio-
ne Latina . Gabriele Sionita pubblicb anch' 
cgh una bella edizion Siriaca dei Saimi a 
Parigi nel 1525- con una interpretazione 
Latina . La Bibbia intera é fíampata in 
Siriaco nelle Poliglotte di Londra e di Pa
rigi . 

BIEBIE Arabicbe . — Nell anno 1516. Aug, 
Juftm. Veícovo di Ntbio , itampb in Ge-
noa una Vetfione Arábica del Salterio coi 
Tefío Ebreo, e colla parafrafi Caldea, ag-
giuntevi le traduzioni Latine. V i fono pu
ré delle Verfioni Arabicbe di tutte leScrit-
ture nelie Puligiotíe di Londra e di Pari
gi ; e abbiarao un'edizione del T . V. inte
r a , fíampata in Roma nel 1671. perordíne 
deila Congrega?lone de Propaganda Fide ; 
ma ell 'é di poco pregio , perché alterata 
conformemente alia Volg. edizione. 

Le Bibbie Arabiche che abbiaro noi« non 
fono le fíefíe che quelle delle quali fi íervo» 
no i Criftiani Oricntali . — Alcuni dotti uo-
mini fuppongono, che la Veríione Arábica 
del T . V. fíampata nelle Poligiotte, fia quel
la di Saadia : almeno nel fonda principale. 
La lor ragione fi é , che Aben Ezra, gran
de Antagonitta di Saadia , cita aicuni paííi 
delia fuá Vcrfione, che fono gli fíeíli che 
quelü deli' Arábica Veríione delle Poligiot
te ; tuttavolta penfano a l t r i , thc la Verfio-
ne di Saadia non efifía. Nel 1622, Erpenio 
fíampb un Pentateuco Arábico, chiaraato al-
trcsi il Pentateuco di Mauritania , perché fat-
to dagli Ebrei di Barbaria, e per loro ufo. 

Que fía Veríione é affai letteraie , efifíima 
per moho efatta. I quattro Vangelifíi fono 
puré fíati pubblicati ui Arábico , con una 
Veríione Latina , in Roma 1 591. in foglio. 
Quefti fono fíati dappoi r i íhmpati nelle Poli
giotte di Londra e di Parigi , con qualche 

pie-
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picola alterationedi Gabriele Sioniía. Er-
mniá pubblicb un N . T . Arábico, intero, 
come lo trovb nel fu o Eícmplare Mis, in 
Leyden 1616. 

BIBBIE Coptiche . — Non abbiamo aicuna 
parte deüa BiBBia ftampata in Coptico , 
ma ve ne fono diverfe copie Mfs. nelle 
grandi Biblioteche j particolarmente io quel-
¡a del Re di Francia. 

BIBBIE Et ir; pie he . — GU Etíopi hanno pu
ré tradotta la Bibbia nella Jor lingua. So-

ftati Oampati feparatameote i Saltni, i 
Cantici , a'cuni Canitoli de! Gcnefi , Ru th , 
Joele, Giooa, Zephaniah ( Sofonia ) Maia-
chia , e i l N . T . e tutt i poi qucrti fi fon 
nílacnpaií nella Poliglotta di Londra . I n 
quanto al N . T . Etiópico » che fu prima 
üampato a Roma nci I548.egli é un1 ope
ra moíío poco aceurata, e con tutti i fuoi 
falli fi é nella Poliglotta loglefe ri í lampato. 

BIBBIE Armcne. — V i ha una raolto anti-
ca Vcrfione Armena di tuíta la Bibbia , fatta 
ful Greco de'Settanta , da alcuni de'ior Dot-
tori verfo i l tempo di S. Gior Criíoílamo . 
Quena fu prima Üampata intera nel 1664, 
da uno de' loroVeícovi in Amílerdam , in 
quarto, col N . T . in ottavo. 

BIBBIE Perjiane. — Par che a'can i Padri 
dicano, che tutta ¡a Scrittura foíTe ua tetnpo 
traíportata nella lingua de'Perfiani, ma non 
abbianio adeffo niente che ci re'li dell'antica 
Verliune , che íenzadubbio erí fatta ful Gre
co dei Settanta. 11 Penuteucho Perfiano íiam-
pato nella Poliglotta di Londra é fuor d'ogni 
dubbio, opera di Rábbi Jacob, EbreoPeríia 
no. Nella ílelía Poliglottaabbiamo parimen-
ti U 4. EvaugtüíH in Perfiano T con la tra-
duzione Latina : ma quefta appar fatica mo
derna, feorretra , e di poco ufo : 

BIBBIE Gotiche. Generalmente íi dice , che 
Uifiia , Vckovo Goto y ií quale vi tic ntl 4. 
Secólo , fece una Verfione di nttta la Bibbia^ 
eccetto che del libro de' Re , per ufo de' fuoi 
paefani. Oraife i i libro de'Re, a caufa deila 
menzione freqnente che iv i G fa delie Guer
rea quaíi temendo d'infondere di íoverchio 
ncgli animi di que'popoü i l gtnio militare. 
Non ^ci relia niente di quelta Verfione; fal-
voche i 4. Evangelifli , flampati m qnarto 
a Dort ncl x 6 6 ^ da un antiebiffirao MS. 

BIBBIE Mojcovite . Una Bibbia intera nel
la hnguaSchiavona , fuüaojpata in Gil ra vi a 

•nella Volhmia, i ' ̂ mo 1581. c qucíla é qucl-
Tomo I L 
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la che comunemente fi chiamala F¿ í ' ¿^ Mo-
feovha. Fu Oampata a fpeíe del Con. Bafil; 
Duca d' Oftravia , per ufo e giovamento 
cotmme de' Criftiani , che parlano la Ija-
gua Sehiavona 7 della quaíe é un diaktto 
la Mofcovita. 

BIBBIE nelie lingue volgari, fono troppo 
nuraeroíe , né perb da mentovarfi qai per 
difíefo . Vedi ia Storia Critica del P. Si
man i Bibliotheca Sacra del Le Long , e la 
Bibl.Sac. altresi del P. Calmet, anneffa al 
fu o Di7Í«mario della Bibbia . 

BIB ERE ad pinnas. Vedi 1* articolo PIM-

B I B í T O R I O mufcoló , Vedi ABDUCTOR. 
cculi. 

B I B L I O T E C A , un edificio y od apparta-
inento dcíiinato per porvi Libri ; ovvero'4 
libri {k-íü ivi aliuogati . Vedi LIBRO . 

Alcuni Autori fiferifcono T origine delle 
Biblioteche agli Ebrei; ed offervano, che la 
cura ch' egiino aveano di confervare i ¡or librf 
Sacri , e ia memoria di quello che nguardava 
le azioni de' loro Antenati , d; vento un ekm-
pio alie altre Nazioni , paríieolarmente agli 
Egizj. Oímanduas , Re d ' E g i t í ó , dicefi n* 
atóia prefo i l primo lume , e la prima noti-
z ia ; egli fa y che, fecando Diodoro , avea 
una Biblioteca eretta nel fuo palazxo, con que-
íia inferizione su la porta , 4-uyJfí u t r ^ o r í ' 
Ned i Tolo me i che regnarono stei raedtíimo 
paefe, furon me no cnrtoíi, e magnifici ne' i i -
b r i . La Scrittura parla eziandio d' una Biblio
teca de' Re di Perfia , Esdras v. 17. v i . 1. che 
alcuni credoro confifteíTe nelle opere deglt 
Storici di que!¡i N.>7Íone,e nslle mcraorie de-
gh afikri dtilo Stato •, raa in realta, é piu veníi-
mtíe the fia ñata un depofíto ed archivio de í-
le kgg) , delle cartc , c dt' Decren dei Re . I i 
teih) Ebreu la chiama , la cafa dsy tefori, e poi 
la cafa de rotolt, dvsvc i ttíori erao ripoib . — 
P. íh jro > ton piu giulli/ja , chiamare una B i 
blioteca ni Lsbrena quilla mmtovsta nei fe-
eondo d'Esdra, com* Lbbricaca da N ^ m i a , 
e nella quaíe b eonkrvavano 1 libri de' Prokt i , 
e d i D i v i d , e le L trere de'loro Re . 

ÍI primo che ercir- una Bibliutera in Arene , 
fu i ! tiramm Pihilrato ; nulladimroa'Strabo-
nc ne da l'onoread Aníf t-le . Quilla di Pifi-
ílrato tu trafportara da Strft nella Pti íia i e 
poícia da SeleucSD Nicanore nportata in'A t á -
ne ; lungo tempo dopo ella fa tneífa a facco ed 
a rubba da Silla, e rülorata da Adriano . —. 
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Plutarco dice, che, íotto Eumene, v'era 
Asna Biblicteca a Per gamo , la quale con te
nca zao , poo l i b r i . —Tyranmone , cele
bre Gramrnatico cootemporaaeo di Pompeo * 
aveva una Biblicteca di 3000 V o l u m i . — 
Quella di Tolomeo Filadelfo , fecondo A . 
Gellio , ne contcnea 700, 000 , tutti i ro-
.IpU;, abbruciata .poi dai Soldán di Cefare: 
— Coílantino , ed i fuoi fucceirori n' ereíTe* 
ro una magnifica ia Coílantinopoli ; laqua-
Je nell' ottavo Secólo conteneva 300 , 000 
Volumi t u t t i , abbruciati per ordine di Leo-
nelfaurico: e , tra gli a l í r i , uno ne! quale 
e T lliade) Odiffea sxmo {cñ i t t m lettere 
d 'oro, iopra le mmugia di un fcrpente . 

Le Biblioteche piíi celebri di Roma anti-
ca furono la Ulpia , e la Palatina,. Sonó 
anche vantate grandemente le Librerie di 
Paolo Emilio, ,che vinfe Perfeo; di Luci-
lio Lucullo, di Aíinio Pollione, d i A t t i c o , 
di Giulio Severo, ^ i Domiziano, di Seve
r o , di Pamfilo Martire ^ e degli Impera-
tori Gqrdian© e Trajano.. 

Anticamcnte ogni Chiefa grande aveala 
fuá Biblioteca; come appare dagii Scritti di 
S. Girolamo, di Anaftafio , e d' alíri . I I 
Papa Nicolb gittb i l primo fondamento di 
quelía del Vaticano nel 1450. che fu diílrut-
ta dal Conteftabiic Bourbon nel facco di Ro
ma, e riílorata da Papa Siflo V . ed é ítata 
confidcrabümente arricchita cogli avanzi e 
ruine di quel'a d' Eidelberga , faccheggiata 
dal Conté T i l l y nel IÓZZ. 

Una dtlle pm complete Biblioteche in Eu
ropa , dicefi eíTere quella ereíta ín Firenze 
da Cofnio de Mediéis ; Xopra la porta del-
la quale h. fcriíto , labor abfquelabore. Ben-
ché ella fía ora fuperata da quella del Re 
di Francia ch' ebbe principio fotto France-
fco I . e fu accreíciuta dal Cardinale R i -
chelieu , /« compiuta da M . Colbert. La 
Bibliotheca del i1 Imperatore a Vienna , fc^ 
condo Larabecio , ,é compofta di 80000. 
Volumi , e di 15940. xuriofe medaglie. 

La Biblioteca Bodleiana in Oxford , fab-
bricata ful fondo di quella del Daca Hum-
frcy ) forpaíía quelle di qualunque Univcr-
fita d' Europa, eccettuatene quelle deil' I m 
peratore , e del Re di Francia , le quali 
fono, ciafcuna , piíi vecchic d' un Secólo . 
«—Ella fu prima aperta nel i<5o2, ed ha di 
poi trovato gran numero di benefattori ; 
particoiarmente ilSignor Roberto Cotton > i l 

B I C 
Signor H . Savilio, 1'Arcivefcovo Laúd , i l 
Signor Kenelm Digby , M . AÜen , i l Dot-
tor Pocock, M . Sddcno,,, xá a l t r i . La Va
ticana , la Mcdicea, quelía di .EeíTanone, 
0 di San Marco a Venezia; c le aitrepoc' 
anzi mentovate , fuperano la Bodleiana ne' 
Manofcritti Greci, ma elia le fopravania ia 
Mis. Orientali . 

I n quanto á 'Libri üampa t i , T Ambrofia-
na in Mi lano , e quella di Wolfembuttle , 
fono due delle pi6 faaiofe, mapure inferio-
r i alia Bodleiana,. 

La Biblioteca ¡Cottoniana confiñe aífatto 
in Mfs, particoiarmente que I i che han re-
lazione alia Storia cd alie Antichita d' I n -
ghilterra; i quali , come adeífo fono lega-
t i , afeendono a circa 1000. Vo lumi . 

BICEPS., in Notomia, é un fome corau-
ne a diveríi muícoii cosí detti per li due 
capi ch' eglino hanno. Tale é i l 

BÍCEPS cubitt a oá humeri, rmufcolo del 
braccio , uno de' cui capi fpunta dall' orlo 
fuperiore della cavita deli 'eííremo dclla fca-
pola; ed é rotondo e tendinofo, ed Inchiu-
fo nel canale ch' é nel capo deli' omero : 
l 'altro capo di queño raufeolo , che fpun
ta dal proceííb coraco¡de, é largo e tendi
nofo ; ed ambedue fi uniCcoiio verfo i l 
mezzo, ^ la parte davanti del braccio , c 
f in no un bellico, o ventricolo, che s' infe
rí ice mercé d'un tendine forte e rotonda 
nella tuberofíta, aU'eOremita fuperiore del 
radio . Vedi Ta^. Anat, ( M y o l . ) fig. 1. 
». 24. fig.l* n.zo. fig, 6. n. 15. 

Alcunc.fibre del tendine formano una gran
de e fottile aponeuroü , che cuopre tut t i 
1 mufeoli del radio e delle dita eterna
mente. Si deve avvertire , nel cavar fan-
gue, di non tagliare attraverfo, ma fecon
do la lunghezza delle fíbre di quefta apo-
neurofi . — Quefto mufeolo , rcol brachiarus 
jnternus, piega il braccio. 

BÍCEPS m c r « « / , chiamat® ¡>ategemelluf, 
Vedi GEMELLUS . 

BÍCEPS T / ^ , o Femorts , é un mufeolo 
dclla gamba con due capi : i'un che viene 
dalla tuberofíta deil' ifchio , e l 'altro dalla 
parte piíi baífa del femore : ambedue i qua-
ji fi unifeono infieme, e s'inferifeono per 
mezzo d' un tendine nella parte fuperiore ed 
eílerna della peroné . <—Il fuoufo é ajutare 
a plegar la t ib ia , edé parimente impiegato 
nel voltare o girare la gamba , infieme col 

pie-
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pkde, e colle dita groííe, ¡n fuori , qusn-
dofediamo. VtáxTab .Ana t . i U y o l ) f i g . 6 . 
n. 40. 

BIDELLOs BEDELLUS , fignifica un mef-
faggkre , ciufore , od appartitore d1 una 
Corte, ü quale cita le perfone a compa-
rire e rifponderc. 

BIDELLO , s'ufa parimenti per di nota re 
un ufi/iale nelle Univerfíta , i ! cui poílo 
é andaré inmnzi ai raaeflri ín tulte le pub-
bÜche proccíTioni &c. con una maiza, 

A leu ni dkono che fon chiaraati ¿edelli, 
da una corruzione della voce pedelU , pe-
rocché fervono e corrono su e giü a pie-
di. A l t r i , ¿a pedo , feu báculo, qu 'ta virga 
utebantur ; formando pedt:HUÍ da pedum ch' 
é una fpezie di bacchetta o verga , ch' é 
ü loro fimbolo j e da pedelluí , bedellus . 
Altrí deriva no ia parola daií' Ebreo ^13 
bsdal, ordinare, fchierare, difporre. 

Spelmano, Voffio, e Sommer, derivano 
la voce beadle Inglefe dal Saííone bidel, pub-
blico ür ída tore ; nel qual fenfo i Ve feo vi , 
in alcuni antichi Mis. Saflbnici, fono chia-
mati bcadles of God, Dei bedelli. — I ! tra-
duttore del N . T . Saflbnico, volta exaBor 
per bydele3 e la parola é ufara nel mede-
íimo fenfo nelle Leggi della Scozia, 

BIDELLO , corrifpondcr potrebbe ancora 
all ' ufixio di un altro mioiftro de'magiflraíi 
civiíi &c . che gl ' Ingicfí chiamano porter < 
Vedi PORTER . 

B I D E N T A L E S , Sacerdotí appreííb glf 
antichi Román i , inílituiti perché adempif-
fero alie cerimonie d' un bidemal , luogo 
colpito da fulmine, efpiato , e confacrato 
¿kc. 

I Bidentali coílituivano un collegio o fía 
decuria , che fi deílinava alP interpretazio-
ne de' Tuon i} de' Fu lmin i , &c. Vedi FUL
MINE Scc. 

La prima e principal parce deí loro ufi-
cio era di facrificare una pécora di due 
anni , che nel lor linguaggio chiaraavafi, 
bidms, perché avea folamente due denti , 
uno da ciafcuna parte \ o piu toílo da bien-
nis, o bidennis, come anticaraente ferive-
vafi , vecchia di due anni. 

B íGA * , carro per l i corfi , tirato da 
due cavaili di fronte, o i ' un a fianco dell' 
altro. 

* La parola dovrebbe piuttoflo feriverfi 
b i g ^ , nel pluralc , a. «. feijugse , due 
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cavalU unit 'i ¿njfteme per mezzo un 

Bigce é termine che fí contradülinguc 
da tr'tgx, quadrigjc, &c. Vedi TRIGA , e 
QUADRIGA . 

Queíli carri fono d' ufo antichifTimo ' lut-
ti gli Eroi , appreííb Omero, Efiodo, V i r 
gilio &c. corabattevano fopra d' e f l i . 

B I G A M I A , doppio matrimonio , ovve-
ro i l poffeder due mogli nel medefimo tem» 
po . Vedi MATRIMONIO. 

Tra gl i antichi Romani , coloro ch' era-
no convinti di bigamia , venivano diffama-
tí con nota d1 ignominia: ed in Francia , 
anticamente i l loro gaíiigo era la morte . 
Vedi POLIGAMIA . 

BIGAMIA, nella Legge Canónica , é pa-
r iment i , quando uno íi marita o s'unifcea 
due mogl i , fucceíTivamentei ovver ne pren
de una ch' era (lata prima maritata. L ' u n 
e I ' altro tra i Canonifli fi conta per im
pedimento deí clericato, e del tener un Ve-
fcovado, fe non fe v' intervenga la difpen-
fa: punto di difciplina fondato ful teño di 
S. Paolo Eptfcopum - - - uniut uxms virum , 
i .Tim. 3. 2. A poli. Confl. 17. 18. 

Della Bigamia fi fanno due fpezie , rea-
l e , cioé quando uno fí marita anualmente 
due volte *, ed interpretativa , quando uno 
prende per mogiie una vedova « od una 
donna innanzi corrotta , lo che é ílimato 
una fpezie di fecondo matrimonio. 

Quivi diíb'ngue ed oflíerva 11 P. Douci-
ne , che Ireneo effendo ñata ammogliato 
due volte, debbe in queílo fenfo cfTcrcfla
to reo di bigamia , e che percib farcbbe 
flato fatto Vefcovo di T i r o , con tro i Ca
non i . Pcnfa dunque con S. Girolamo, &c . 
che quelii fo!tanca i quals prendono due 
mogli dopo i l battefimo, foggiacciono all' 
incapacita , o irregolarita della bigamia : 
Ma S. Ambrogio , S. Agoílino , gcc.efpref-
famente dicono che anche fempre é biga
mia , o che abbia avuto la prima mogiie 
avanti i l battefimo, o dopo. 

I CanomíH Romani fanno una terza fpe
zie di bigamia , detta per interpretazione : 
cioé quando uno ch' h negü ordini Sacri, 
o che s'é aferitío a qualche ordine mona-
fíico , íi ammoglia. Pub da quefta difpenfare 
i l Vefcovo, almeno in alcune occafioni 

Un ' aítra fpezie é detta Bigamia fphi-
tuale: cioé quando uno tiene due Beneü-

L 2 2] 
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*ij incompatibiü , v.gr. OJC Vefcovati, due 
Vicariati , doe Canonicati fué) codem te~ 

B I G E L L O , drappo .groíTo di lana . Ve
di FarzE. 

B I G I O , o grigio, colore mido , che par-
tecipa del due eíiremi , ñero e bianco 1 
Vedi ÑERO , BIANCO íkc. 

Neí maoeggio , o neüa fcuola del Caval-
l o j fi dan varíe forte di bigi : come il bigio 
fcuro , i l bigio macchiato , che ha macchie 
aífatto nc re, qua e la fparfe. Bigio ombra-
H í che ha macchie di color piü ícuroche 
i l refto dei corpo. Ií bigio di ferro, che ha 
íb 'am.nre una piccola mi (lora di banco . 
í d ti brunetto, o ccntr<>gnolo , in cui vi 

Nfono de' peli bni mrfcolati co' n e r i V e d i 
CAVALLO T COLORE &C. 

B I G L Í E T T O , in le>',ge > dinota utxa íi-
curezza per íomma di drnaro, di pugno e 
tal^olta col figillo del d«bitore, fenza alca
na condizionc,. o fequdlro, o fiíco , &c. tn 
cafo di non porlo ad eítcuzione . Nel che 
«gli é diftinto da un obblígo. Vedi OBBXI-
« o , od OBBLIGAZIONE . 

BIGLÍETTO di cambio . Vedi LETTERA di 
cambio. 

BIGLÍETTO , l i l l a , néV Araldica , una 
pezxa opar íe deTarme , che ha la forma ¿\ un 
quadrato lungo. Vedi Tav. Jlrald. fig. 9. 

I biglistti íi dicono coread , o iovcrfi , 
quando ü ioro lato piu luego é paraüeio al
ia íommita delio feudo , ed i l piu corto é 
perpcndicolare. Si crede che rappreíentino 
fe? 7. i di drappo d' oro, o d' argento, piu lun-
ghi che larghi, collocati in diüanza 5 per ma-
niera di oroamenio, fopra ¡e veí i i , e poi tras-
feriti nell' arme di colui, che purtava tai ve-
ü \ . Benché Guil l im voglia che i l biilet rap-

^refenti una lettera íigiílata. 
DiceO che una corta d'amie lia bigliettata , 

quando é carica di biglietti. Cosí díctamo, 
cgli porta argem bdlette y e una croce grae-
lata roffa , fotto i ! nome di heath . Bioom di
ce , che ií numero de' biglietti debbe e fíe re 
cfprefifo, quando non eccedono dieci. 

E I G O T * , una prrfona pazzamente ofti-
Táaía , o perveríamente incapricciata d' una 
opinione. 

* La parola viene dal Germánico bey , e 
Got t , o d ' i l f ingle fe by God. 

Riferiíce i ! Camdcno, che i Normanni 
furono p i im i chiap^í 1 frigots, a mjtivo 4i 
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llollone loro Duca , i l quale , prendendo 
per mogüe Giíía figliuoia del Re Cario , 
e con leí 1' invcílitura del Ducato, ntgb 
di voler baciare i l piede del Re , in con-
trafegno di f o g g c z i o n e f e quegü non lo 
fpergeva e. tcneva in fuori a tal fine i e 
venendovi fpituo e prcífato da color 1 th ' 
erano prefenti, fu hit o rifpofe, No by God ̂  
no per D i o ; per lo che i l R e voftátofi ar-
torno, lo chiamb bigoc ,»il qual nome paf-
sb da luí nel fuo popólo. 

B I L A N C Í A , l ibra, una dt-lle fe i poten-
ze femplici della meccanica, adoprata prin
cipalmente per determinare l'eguahta , o 
difFt-renza de' ptfi ne' corpi gravi , e per 
coníeguenza le loro maffe o quantiía di 
materia. 

La bilancin, o 1c bilancie , fono di due fpc-
zie; cioé V antica, e ia moderna. 

L1 Antica , ó Romma, chiamata puré jla* 
tera Komana % la jiadera , é compofia d'una 
iieva , o d' una ñanga movibile fopra un 
centro, e íofptfa vicioo ad uno de' fuo i eñrc-
mi o cap; : da una parte , eioé fotto H 
ceníro applicanfi 1 corpi che s' hanno da 
peíare, ed i i lero pefo fi mifura mercé la 
divifione fegnata ful fuño , dali' altra par
te un pefo detto i l Romano, o piombiHO 
movibile luogo eífo fuflo , tiene ía bilan-
cía in equilibrio. 

La bilanaa moderna , che ordinariamen
te oggidi s' ufa , con fi fíe d' una leva , o 
ñanga fofpefa , puntualmente nel mezzo ; • 
alie cui eftremita ionu auaceaíi e penden-
t i de' piatteli i , o bacini. 

I n ciafcun cafo, la ftanga , o traverfa , 
é chiamata Jugum , e le due meta di ef-
fa , dali'una e dall' altra parte dell' afíe , le 
braccia, brachia '. t é i l manubrio con cui 
ella é tenuta , trutina ; la linea su cui fi 
regge o volge la ñanga , o che divide le 
fue braccia , chiamafi axis , e quando é 
coníiderata in riguardo alia lunghezza del-
le braccia , non fi reputa che come un 
punto, e chiamafi i l centro foWz bilancia; 
ed i luoghi , ove fon appbcati i peíi , i 
punti di jojpenfwne , oá applicazione . Quel-
Ja fot t i l parte, ch 'é perpcndicolare al gio-
go, e la quale addita o 1'equilibrio , o 1' 
eccefo di pefo de'corpi , chiamafi la /m-
guella della bilancia. 

Nel la Bilancia Romana adunque, i l pefo 
l á P P f l ^ ?€r fientjsppefo é 1' iftcífo , roa i 

s pURti 
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funíid 'applicailone fon varj; nella bllaneia 
comun«, i l contrapprfo é vario , cd i l punto 
d' appiicazione l ' iiklTo, 

I I principio, íopra cui ciafcuna é íonda-
t a , é io Ütiro, c pub concepirfi da quel che 
íegue. 

Domina della BiLANCIA . La ftanga o 
traverfa Uí igum) AB { Tab, Mechan.fig. 9.) 
ch ' é la parte pnriCipaie át\\-Ab¡lancia , e una 
leva dclía pnmafpezje, la quaie ( i n luogo 
di pofare su di un appoggio (fulcrum) i n C , 
fuo centro di moto ) é fofpefa per mczzo di 
non so che r attaccato a C , fuo centro di 
moto . D i maniera che li raeccanismo della 
hilancia dipende dallo ftefíb teorema , che 
quel deiia Leva .; Vedi LEV A . 

Edi qui é che come íla il pefo noto ver-
fo i l pefo ignoto , cqsi fta la dirtanza del 
peío ignoto dal centro di movimento ? alia 
diftanza del pefo noto, quaiorá i due peíi íi 
faranno equilibrio l'un l'.thro j corjfeguetite-
n i tn íe i pefi noti moitrano ia quanma de-
gl ' ignoti . 

Ovveto cosí: I ' azione di un peío per mo
veré una búancia , é di tanto piu grande 1 
quanto i l punto premuto da! pefo é pía di-
ílaote dal centro della b'ilanaa ; e que(V 
szione fegue la proporzione de;la diít-ariZa 
del detto punto da coiefto centro. Quando 
la bilancia fi raove attorno i l fuo centro, 
i l punto B deferí ve 1' arco B ¿ ( Fig. 10 . ) 
mentre i ! punto A deferive 1' arco A a y che 
é delli due il piu grande : percib nel moto 
deiia bilancia j T azione delí' iíieíío pefo é 
differente, fecondo i l punto a cui é applica-
t o : di qua fegue, che la proporzione de lio 
fpazio percorfo dal punto in A é come A a , 
€ in B come B b ; ma quelü archi fono i'un 
verfo l'altro come C B , C A . 

Varietadi neíí appiicazione deiia BILANCIA , 
Se le braccia di una bilancia fien di vi fe m 
pard eguaü y un'oncia appiicata alia nona di-
vifione lungi dal centro, equiponderera coa 
íre oncie nelia terza d m í i o n e ; edueoacie 
nella k f t a , opereranno con tanta forza co
me tre oncie nella quarta &c. 

D* qui fegue, che 1'azione di una po
tenza per moveré la bilancia , e in ragiune 
compoda della potenza licíía , e della fuá 
diñanza dal centro: perocché queftadiíhn-
za. t come lo ipazio percorfo nel moto del
la bi lancia. 

Si pub t^ul oítervare, cKe i l p&ío egu&í-
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mente preme i ! punto di fofpenfione , a qu v* 
hinque altezza ch'egli penda da eí ío, enei-
la ílefla maniera che fe foífe applicato al pun
to medefimo; imperocché i l pefo a tutic !« 
altezze egualraente diílendc la corda , per 
cui ña appefo. ^ 

Úna bilancia allora dseeíi che fia in eqwr 
librio, quando le azioni de' pefi su le brac
cia per moveré la bilancia , fono eguali , 
coíicché fcarabievoltuente fi diftruggono V 
una i'altra. Quando una hilancia é in equi
librio , i pefi da ciafcuna parte fi dicon> 
equiponderare : anche i pefi ineguali poíío-
no equiponderare j ma allora le diüanze daí 
centro debbono eífere reciprocamente come 
i pefi'. Nel qua! cafo, fe cadaun pefo venga 
moltipiicato per la fuá difianza, i prodotti 
f aran no eguali; lo che é i l fundamento del
la fiadora. X/edi STADERA . 

Cosí in una bilancia, le cui braccia fo
no moho ineguali, (lando pendente un piat-
tello dal braocio piu corto , ed effendo i l 
piíi lungo divifo in parti eguali : fe vi fi. 
applichera un tal pefo,. i ! quale nella priaia 
divifione equiponderi con un'oncia neí piat-
tfJíp i ed i l corpo da pefarfi raettafi nd piat-
t c ü o , cd i l fopramentovato pefo fia moffo 
ful braccio piu lungo, finché troviíi i'equili-
brio , i l numero delie divifioni tra i l corpa 
ed i l centro mofirera i l numero de!!'oncie 
che i l corpo peía T e le fuddivifioni moííre-
ranno le parti di un' oncia . Sulio fteíTo pria-
cipio parimenti éfondata la bilancia fallace 7 
la quale inganna per 1'ineguaglianza dellc 
braccia : eíempigrazia , fi prendano due piat-
telii di pefi ineguali, nella proporzione di 
g z 10 y e fi fofpenda uno di eííi nelia deci
ma div i fione deiia bilanc ia fopra deferitta §> 
e l 'aítro nella nona divifione, cosí che vi 
fia equilibrio ; fe allora voi prenderete de' 
pefi, l 'un de'quali fia all' altro come 9 a 
1 0 , e metteretc 11 primo nel primo piattello , 
cd i l fecondo neli' altro piatello, eghno equi-
pondereranno. 

Diverfi pefi pendenti a dlverfe diftanze 
da una parte, poíTono equiponderare con un 
femphee pefo dali'altra parte j per far que
do , fi richiede che i l prodotto di coteíto 
pefo per lafuadiftanza dal centro, fia egua-
le alia fomma de'prodotti di tutt i gli altri 
pefi, moltipiicato ciafeuno per la fuá diftan-
za dal centro, 

A dimoílrar la qual cofa, appicchiníi tre 
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f t ñ y di un'oncia cadauno, nella fcconda , 
nclla tena e nella quinta divifioni lontano 
dal centro , ed cquipondereranno col pefo 
di una foia oncia applicato nella décima di-
viíione dell'akro braccio; ed il pefo di un' 
oncia nella fefta divifione , cd un altro di 
tre oncie nella quarta divifione , cquipon
dereranno cea un pefo di due oncie dall' al-
tra parte nella nona divifione. 

Diverfi pefi ineguali in numero dall'una 
o daH'altra parte , cquipondereranno : in que-
Üo cafo , k ciaícun d' cíTi fia moltiplicato 
per la fuá diñanza dal centro , le fomme del 
prodoíto su 1' una parte o su 1' alera , faran-
no cguali; e fe qu<lle fomme fono eguali , 
v i fara equilibrio. 

Ver provar la qual cofa , fofpendi na pefo 
di^ due oncie nella quinta divifione; cd al-
t r idue , cialcuo di una oncia, nella fccon
da e fertima: e daH' altra parte fofpendi due 
pefi, ciafcuoo puré di una oncia, nella no
na e decima divif ioni: e queñi due cquipon
dereranno con quei t re . 

Alia cfattczza di una bilancia richiedefi , 
clie i punti di fofpenficne lleno puntualmen
te neir iftcffa linea che i l centro della bi
lancia ; che fieno precifamente cquidiftanti 
da quel puHto , neir una c ncll'altra parte, 
chelebraccia íieno lucgbe quantoeffer pof-
fono convenientemente ; che vi fía mi ñor 
a t t r i to , o sfregaraento che íia poífibile nel 
moto del fuflo , e de' piattelli \ e final
mente , che i l centro di gravita del fu-
ílo , íia collocato un poco ai di fotto del 
centro di moto ; Vedi MOTO , MECC A NI
CA , &c . 

BILANCIA , od equilibrio deir aria , s'ufa 
per diaotare i l pefo di queÜo fluido , con 
che fecondo la fuá noia proprieta , egli 
preme dove trova la menoma refiflenza , 
fin che fia egualrnente affefiato in tutte le 
parti . Vedi ARIA , GRAVITA* , c BARÓ
METRO . 

BILANCIA Idroflatica, é una macchina , 
per determinare le gravita fpecifiche de'cor-
p i . Vedi IDJIOSTATICA . 

BILANCIA fallace , detta dagl' Inglefi 
AvxCEL-í'Feight é una fpczie di bilancia an-
tica , che era comporta di piattelli penden t i 
da uncini , attaccati a ciaícuna eflremíta di 
un fufto, o baftooe, che da un uomo s al
za su colla mano, o col dito Índice , e íi 
difeuopre l ' egualita o diíFerenza fra il pefo , 
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e la cofa pefata. Vedi BILANCIA nell 'arti-
colo precedente. 

Effendo che fí praticavano de'grandi in-
ganni in coteili pefi , furono proibiti con va-
rj fiatuti; e la bilancia eguale fu folamente 
ordinata, Vedi PESO, e MISURA. 

La parola ancora é ufara ta alcune partí 
dell' Inghilterra, per dinotar carne venduta 
pefandola nelle m a n í , fenza mctterla ne'piat-
telli delia bilancia. 

BILANCIA del commercioj dinota un'egua-
litk tra la valuta ddle derrate , o mere i com-
perate da foraftieri , e la valuta delle produ-
zioni native o del proprio paefe trafportate 
appreffo al tre Nazioni . 

E ' neceflario , che quefia bilancia man
ten gafi oeUe Nazioni traíficanti, e fe non 
fe ne pub venir a capo col mezzo delle 
derrate , o prodotti , la fi dee ottenere in 
fpezie. 

D i qul é donde poflíarao conofeere fe una 
Názróne guadigna o perdecol traffico foreftic-
ro , o con qrualfivoglia ramo o parte di efíb : 
e per confeguenza, fe talNazione diventa 
piír ricca o piu povera. 

V i fono diverfi metodi di arrivare a que' 
¡ la cognizione. 

IO. 11 pib rícevuto é quefii, di fare una 
rigorofa indagine in qual proporzione ftia ía 
vajuta delle derrate od effetti portati fuor i , 
con quelli che vengono introdofti o dentro 
portati , Se i'efportazioni eccedono le ia -
troduzioni , fi canchiude che la Nazionc do-
ve cib fuccede é su la ftrada di guadagna-
re , fupponendo che i l foprappiu fia portato 
entro in argento od oro, e si accrefea l'era-
rio dellaNazione. Ma quefio método é in-
certo: a cagione della difficolta di ottenere 
un vero e fincero contó o dettaglio delle ef
portazioni , o delle introduzioni . ( r . ) I 
Libri de' Magiftrati de' Dazj o gabelle non 
daono regola in queíío cafo; a caufa dello 
feorrere íeoza regifiro, di molti bei capi , 
di picciola maífa, ma di gran valore: co
me punti in aria , merlarai, nafirí, fettuc-
cie, fete, gioie , tele fine, &c. come an
co v i n i , acqueviti , thé , e fimilr. ( 2, ) Aí 
che aggiugnete varj accidenti che aífettano 
la valuta del capitale mandato fuori , o por
tato entro ; come perdite in Mare , nelle Fie-
re , iFa l l iment i , iScqueítri &c. ( 3 . ) P 0 ' > 
in riguardo a traffichi particolari , vi fono 
diverfi paefi, le manifatiurc da noi mánda

te 
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te ai quali fono di poca confideraziónc, e 
all' incontro i beni che di la por ti amo f i l 
t r o , fono «eceíTarj adavanzare e promoveré 
il íioftro corcmercio ín genérale , come i l 
commercio noílro in Norvegia, &c. per ave-
re legni , e fupeliettili Navali . Parimenti 
ja Compagnia dell' Indie Orientali, le cui 
Merci pórtate a noi molto eccedono l'efpor-
tate, e non olíante il íuo traffico é eftre-
mamente vaniaggiofo alia Nazione : perché 
noi veodiarijo molía parte di cotefte merci 
portateci, a forafticri , e ne riportiamo dell' 
altre, e. gr. tele di bambagia, o Indiane e 
fcte in vece di tele di l ino, e in luogo di 
fete da al tr i Paefi, che ci coftcrebbono piu 
care. 

2o. I I fecondo método , c quello d*oífer-
vare il corfo de! cambio \ che fe general
mente va al di íbpra o fu pera 1' intrinfeco 
valore o 1'eguaglianza deilc monete de'paeíi 
foreftieri, non iolamente noi perdía rao con 
tali cambj, ma queft'iíleíía é una prova che 
perdiamo nel corfo genérale del noílro Com-
mcrcio . Ma quefto método é imperfetto ; 
poiché noi traffichiamo con molti paefi , 
co' quali non vi é corfo ftabilito di cam
bio. 

3o. I I terzo método (che é del S'g. Jof. 
Child ) prendefi dali' accrefcimcnto , ó di-
minuzione del ncílro t raff ico, e de'Vafcelli 
trafficanti, in genérale : imperocché fe que
fir í tem ano , qualunque profitto o guadagno 
paríicolare che íar fi poíTa, ia Nazmne per-
de : e vice vería , Egli pone per regola in-
faUibilc r che in tutte le partí de! Mondo , 
dovunque i l traffico é grande , e si conti
nua v c íempre piu fi fa maggiore, e erefee 
il numero delle Na vi Mercantili nel decor-
fo deile ctk; ragionevoimente effer vi deb-
be il traffico profittevole. Anche nel cafo 
di un Mercante, che coü'incalzare un gran 
traffico fi rovina j quantunque egli perde , 
quant'é la mokitudine di coloro , che per 
per mezzo fuo guadagnano ? come il Re , e 
i miniñri delle Cabelle j oltre i fabbricato-
ri de'vafcelli , i maceilaj o vivandicri ; i 
fornaj, i lavoratori della birra, i cordajuo-
1J » i baftaggi, i carrettieri, i manifatturie-
11 i i marina] &c. 

4o. Un quarto método , é quello d'of-
lervare 1' aumento e la diminuzione della 
noüra moncta, e del noftro argento edoro 
in malta . Ma que fio é il men ovvio e pal-
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pabile di tutti i ¡mpemcehe la moneta pa
re ag!i occhi del voigo abbondantiífima f 
quando ve n' é roeno bifogno ed ufo ; e 
piu fcarfa , fecondo che le occafioni d*imi;-
piegarla fono piii numerofe e profittevoli : 
per lo che e' pare che abbiamo piíi diñara 
che mai , quando abbiam meno traffico . 
Cosí e. gr. quando la Compagnia de IT In 
die Orientali ha una gran vendiia da fare, 
generalmente trovafi che la moneta fearfeg-
gia in Londra ; perché roccafione obbiiga la 
gente di negozio adimpiegarne quantita, che 
avean per tal uopo porta in ferbo . Cosí una 
mi fu ra alta d' intereíTe , fara parere fcarfa la 
moneta, perché ogni uomo, fubsto che ha 
potuto uniré una píceo la fomma, la manda 
all ' orefice per e fie re irapiegata . Child, Difc. 
on Trade c. 9. 

BiLANCÍ A J?un crologio, o cHuna moflra, 
é quella parte o dell 'un, o deli 'altra, che 
col fuo moto regola re determina i battimen-
t i . — L a parte circolare di cífa , éch iama-
ta 1' orlo, o la fpenda, ed 11 fuo fufo 5 la 
verga : a leí appartengono puré due pallot-
tole y o nocí > che giocano o íi raovono pe* 
den t i della ruota a corona : nclle tnofire da 
faccoccia , que! chiovetto forte ia cui fi 
move i l ptís bailo perno della verga, e nel 
di cui mezzó feorre un perno della ruota a 
corona é vhiamato liforchetta : i l pezzo la-
vorato che copre la bilancia , e nel quale i l 
perno fu pe rio re della bilancia muoveí i , é i l 
gallo; la piecola molla nei nuovi orologj da 
tafea , é chiamtía regolatore . 

B I L A R I U S poms, poro BILARIO , o dut-
to epatico, appcndice coníidcrabile del fega-
to, formata dal copcorfo di una gran molt i -
tudine di piccole ramificazioni, chegermi-
nano o fpuotano dalle glaodule del fe gato, 
che fi unifeono in diverfi tronchi eguali nel-
la magmtudinc co' rami delle arterie epati-
che i e li accompagnano ramo per ramo , 
per mezzo a tutta la íufiauza del fegato ; 
ravvolte nell ' i íkifa capfula con la vena por
ta . — Vedi Tab.Anat. (Splanch. ) fig. 5. 
l i t , ff. Vedi anco PORÜS. 

Quefti rami hanno in circa la mole della 
paglia di formento; i l piu groífo é grande 
abbaftanza da potervi entrare il dito migno-
lo i e fono diftinguibili dalla Porta, per U 
lor contenuto, eífendo fempre ripien i di hi
le . Oltre lacapfula comune a quefii ed ai-
la porta, ciafeuno ha una denfa bianca tú

nica 
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.r.ica íua •propria, tome ia túnica nujícoiofa 
.di un' arteria. 

Nella parte concava del Fegato It diverfe 
ramifitazioni s'adunanoe incontrano , for-
ínando un tronco, ocanale, propriamcnte 
chiamñtü i ! poro bihario, incirca dclla gruflcz-
za di una penna d'oca, che difcendendo in
terno a due poilici, mette capo nel duíto 
cyQico, e iníicme con efio forma quel che 
noi chiamiamo duüus communis, che diícen-
dendo in linea retta, circa quattro pollici , 
fi (carica nel duodeno, mercé di un'infer-
zione obüqua , ípeííiíTimo ail'iñeíTa apertura 
del duíto pancreático. 

I I poro bilario comunica colla veícica fellea 
per un condotío priraicrameníe deícrifío dal 
Dottor Gliiíon 5 e pofeia da Blafio , e da Per-
raul t , che gli diedero i l nome di dutto cyji-
hepatUo. Verheyen , trovb due , t re, e fin 
quattro di quefli dutti cy¡i hepatici, ne' buoi; 
e lo üeíTo e flato oflervato in un cañe , e in un 
uomo. Vedi CYST HEPÁTICO rf«íío. 

B I L E * BILIS , un fugo od urnore giallo 
amaro, che fi fe para dal fangue nel fegato , 
fi raccoglie nel porro bilario, e neila vefei-
ca fellea , e di la é (caricato per lo dutto co-
mune nel duodeno. Vedi FEGATO, &c. 

* La parola hile viene dal Latino bilis , che 
alev/ni dirivano dal greco /?/oe, vtolenza ; 
perche i bilioft fono incl 'tnati alia collera 
altri la dirivano dal latino ̂  .bulliré , bol-
Ure. 

La Bile é di due fpezie, hepática, e cj/fll-
ca. •—La prima , piu propri^mente chismata 
hile^ é feparata immediataa^nte dalle glan-
dule del fegato nel poro bilario . — L a ice on
da , prop ñamen te ora chiamata ficle , c lepa
ra ta panmenti dalle glandule del fegato nella 
vefcica feilea , per le radie! o dutti fuoi proprj. 
Vedi FÍELE, PORO, Src. 

La hile cyjiica é piu denfa , di un giallo piu 
profondo, e piu amarí j non di continuo é-
vacuata , malo i amen te quandoi! fuo ncetta-
coló é ftrapicno ; nel qual cafo la ccntrav.ione 
delle fibre irritare la protrude c foípigne nel 
duodeno . —- La bile hepática é piu verde., piu 
íbt t i le , piu dolce, e peílucida, e continua
mente va ÍHIlandofuori, eíTendo efpulfa dalia 
fo!a azione delle parti confinanti. La bile cy
jiica reíiile agli acidi, e , meícolata con altri 
f lu id i , da loro la medefima proprieta ; ell'a-
íicrge come il fapone, e rende gli olj ca paci di 
piefchiarfi coli'acqua j rifolve ea t í enua lere-

í ine , legomme, ed altri corpí tensci, r c # 
omogcnei a íe ileíi* . Noti é né ir'Cdlí'* 

na r é acida \ ma fembra líferc una cé^r^eiíó-
ne d 'o l io , di (ale, fcdi fptriti íciolti odilut i 
con l'acqua . -— Per mezzo di un'analifi vlnmi
ca il Dottor Urake oíítrva , che ella da qual-
che peco di folio, cdol io , alquanto fale vo-
lat¡!e , buona parte di fale filio, ( ne'la qual 
particolanta dvffcrifce da tutt i gli altri liquori 
animali ) ed una moderata quantita di caput 
mortuura , o dt terra r la ba c é la flemma . 

L ' ufo e i'efítíio di quefta bile é , di attenua-
re , mefcolandofi col chilo e colic íeci, di r i -
foivcre , di aíU-rgere, e Üimohre L íibre rao-
trici dcgl' inceílini ; come anco di con fondera 
e uniré aíTieme cofe difieren ti ffime, di fchiac-
ciare, aenmaccarc, e fpuntare quclle che fo
no acute e faline ; dividere quelle che fono 
coagúlate, aprire i pafífggi peí chilo , eccita-
re 1' appetito , far la parte di un fermento , e 
affimilarc le cofe crude alie concotte . •— Que-
üi eifctíi l i fa la biiccyftica ra un grado mag-
giore, e V hepática in grado minore. 

11 Dottor Quincy giudica che i'ufo princi
pal d' ambedue le forte di bile fia invaginare , 
e fpuntare gli acidi del chilo, involgendolí e 
inviluppandoli colfuo zolfo, si che prevenga 
i l loro fufficiente feioglimento col mezzo del 
fugo pancreático, per entrare nelle lattee : lo 
che par cojifermato di qua, che non o(fante la 
quantita grande di fali acidi neii'alimento del-
lo fío maco, non fe ne trova mai nel c h l o , de-
po che é paila to per i l duodeno, c s é impré
gnate i l chilo di continuo ftillante- da! poro bi-
ijario. Vedi ACIDO, CSANGUE. 

Borclli afferifee , che parte ádlu Sile fcarica-
ta negi' in í t í l in i , r i entra nelle vene mefarai-
che, e mefehiandofi col fangue della vena por
ta , viendinuovo percolato'per iHegato^ e 
Boerhaave par che tenga 1' ifteíía opinione 
ful qual piede , la bile ha la fuá circolazione, 
cosí bene come i l fangue. 

Alcuni vogliono che la bile cyjiica fia porta-
ta al fuo ricettacolo per tre vie differenti; e 
che in oltre ella fia eompoftadi tre differenti 
fpezie di bile, onde pullulano le fue differenti 
proprieta. — Benché Boerhaave creda , che 
talí proprieta rifultino piu tofto dal fuo ílagna-
re nella vefeica fellea , e , col Malpighio , giu
dica chela parte amara probabilmente diventi 
tale nelle glandule che fon tra le tuniche della 
vefeica fellea , le quali vengono appreílate 
dalle arterie ciíiiche j donde va poi innanzi coi 
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fapor di amara, e ü mefehia col reílo ncfíá 
vtfcicg. 

/ La ¿He é un fugo di grande importanza in 
riguardo alia buona, o mala abitudíne dc!f 
anímale . I I Dr. Woodward ha rintracciati 
e feguiti i fuoi cífetti per tutto il corpo mol-
to minutamente , e non fi fa fcrupolo di 
afcrivere ia maggior parte delle malattie di 
eflb a quaiche Iconcerto della¿/7e. Egli tie
ne, che fia la ¿He l'ingegno principale di 
quanti compongono la raacchina anímale, e 
con eíía rende ragione della maggior parte 
de'fenomeni d'un corpo o fano, o infermo : 
E puré gli antichi generalmente penfavano 
ch' ella non foffe altro piíi, che un efcre-
mento, del quale nongiunfero a trovare at-
cun ufo. 

Molti ¿ t moderni, dalla pícciola quanti-
di bile che fi cerne o fi fepara , fono 

üati indotti in un errore , credendo che 
queña fecretione non fia il folo fine di 
una vifeera cosí notabile , come il fegato. 
I I Dr. Keil oíferva, che in un cañe, il cui 
dutto comune era a un dípreífo delF iílef-
fo diámetro che quello d' un uomo, ci nc 
raccolfe in ragione di circa due dramme 
per ora; benché in un corpo umano, fievi 
ragion di credere che la quantita che fi fe-
para fia maggiore . 

La ¿ile é una parte che trovafi in tutti 
gli ammali: anche ne'colombi &c. i qua-
li non hanno vefcica fellea, mapurhanno 
¿/7f; trovandofi eífere molto amaro il loro 
fegato. M. Tauvry oííerva, che la bile di
venta una delle caufe principali della fe-
te , col milchiarfi all'umor lalivale. Vedi 
SETE . 

Quaiche volta la 6ile di gialla diventa 
verdiccia, come il verde rame , e fpeífo palr 
lida, come i tuorli dell'uova, e cío fenza 
alcun'altra cagione apparente , fuorebé un 
picciolo moto, una convulfíone, od una paf-
íione gagliarda dell'animo. Cih da occafio-
ne a molte e terribili malattie, come alie nau-
fce, all'abborrimento del cibo, aH'anfieta 
od oppreffione di cuore, al fofpirare , alie 
cardialgie, a'flati, alie diarree, alie dífen-
terie, a5 morbi acuti, alie fcbbri , ed alie 
convulfioni. 

Quaiche volta ella diventa ñera, e pren
de il nomc di c^o/em: in quefio cafo ha ta-
ior il fapore fimigliante ad un afpríffimo 
aceto; talor, come fangue putrefatto, ro-
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deudo, bruciando , feioglie , con fu na a; ca-
giona infiamtmzioní, gangrene, mortifica-
2Íoni, dolori víoienti, e terribili fermenta-
zioni. 

Tre fpezie di atra hil i t , di biie ñera , 
dífiinguonfi dal Bocrhaavio: IA. la psii be
nigna o piu mite, chefarge dalla materi» 
del fangue , meífo in foverchio mato , c 
che di qua prende il nome di adufia : la 
2a. é un aggravamento della prima, e che 
proviene dalla cagione medefima, raaefal-
tata : la 3a. é una ¿He corrotta , mezzo 
bruciata o fecca, che fe é nata dalia bilc 
di genere verdiccio o palíido, é ancor peg-
giore. 

Un'evacuazione troppo grande della ¿/VÍ, 
o per di fopra o per di fotto , toglie alia 
chylefazione il fuo grande e potiffima ftru-
mento; quindi ella impedifee ladigeñionc, 
la fecrezionc, l'efcrezione delle feci; pro
duce una temperatura acida , del freddo 9 
della debolezza , del pallóte , de' deiiquj , 
&c. Se la ¿He y quand' é preparara , ven
ga impedirá e trattenuta dal fuo difearico 
negl' inteftini, produce i' it terizia. Vedi IT-
TERIZIA . 

Secrezione della BILE . — Circa la ma
niera , onde la bile é feparsta nel fegato, 
vi fono varié opinioni. — Alcuni íengono, 
che i pori delle ghiandole fecrctorie del fe-
gato , hanno una certa configurazione e 
magnitudíne , a cui le particelle della bi
ie ̂  fíuttuanti nel fangue, effendo appuntí-
nocornípondenti, si nella mole, comenel-
la figura, vi fon entro ammeífe, e tutto'i 
relio ne riman efelufo . — A l t r i , con Sil
vio eLífter , non ammettendo alcuna dif-
ferenza nella configurazione, perché fanno 
che i pori di tutti i vaíi fono circolari, e 
che le particelie di tutte le fpezie introdur 
vi fi poífono, quando fono abbafianza pic-
cole; ricorrono ad un fermento , che fup-
pongono ftazionario nel fegato , col mez
zo di cui le particelie del fangue, ne! lor 
paííaggio per li dutti fecretorj , aífumono 
la forma di bile . Ma eífendo cib poco al
tro piu che fupporre quel ch' é in que-
ífione , altri fono ricorfi ad un' altra ipo-
tefi; e raantengono, che i fluidi contenu-
ti nel fangue della vena porta , mentreque-
fti entra nella foftanza del fegato nel fuo 
viaggio verfo le efiremita della vena cava, 
indiíferentemente s applícano alie aperture 
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^e' tubi fecreíorj, contigui sgli eílreml ra-
m l á t l h porta che ítmo aífai capaci, cd.al-
le radici della cava , che non fono capaci 

te vaík abbaíhnza per /keycr l i ; col qual 
mezzo eíTendo ftparasi dalla íochú. ,e ,dal 
moto inteflino deii'altra ,ed .eíTeazial parte 
del íangue, tt npn.cíTt:ndo piü agitati dall\a-
zione vítale deVvafi íai iguigni , e divenendo 
efpofti alie azioni ác vz í iMarJ , coftituifco-
no un nuovo umore difti/ito^dal.íangue, chia-
rnato hile &c. 11 Dr. Keil s'avvifa di jpie-
gare la fcciezione della ¿Jle , mediante la 
forte attrazione ira le partipelíe, ond1 ella 
é compoíla . í g l i oíTerva , xhe cííendo i l 
cuore ed i l fegato cosí vicini 1' .un all'al-
tro , fe 1' arteria celiaca a ve fíe da pórta
le tutto il fangue al fegato, coníiderata la 
velocita del íangue , una fecrezione cosí 
vifeida come la hile non fi effettuerebbe 
giammai. Percib la natura forma una vena 
a tal uopo, jeioé ja porta, e per efía .man
da i l fangue dai rami deli'arterie mefeníe-
l i c a , e celiaca al fegato; con che il fangue 
fa grandi e lunghi giri , paííando pcgl'in-
tef t in i , per lo flomaco, perla miiza, cd i l 
páncreas, prima che arrivi al fegato; e co-
ú la fuá velocita é eñremamente dimiaui-
ta , ,e le particelle che hanno da formare la 
fiiíe, hanno .tempo fufficiente da attrarfí 1' 
una i1 altra, ed accozzarfi prima che ven-
gano ai loro vafi fecernenti . Ma , come 
fe quefta diminuzione di velocita per l'uo-
po intero^ non bañafle, é ita la natura piu 
in la ; avendo fatto crefee/e le cavita di 
tutte le arterie fecondo che fi dividono 
cosí la fomma dei rami provegnen.ti dall ' 
aorta , é alP aorta Üeffa , jcome 102740 a 
100000. E ancora, come fe queda propor-
zione foífe troppo piccola per il bifogno 
preíente , ha qui fatto la natura ua altro 
paífo, ed ha accrefeiuti i rami , che fpua-
tano o nafeono dall'arteria mefentenca, in 
una ragione o proporzione maggiore. C o s í , 
í n u n c o r p o ^ cui eífoDr. Keil haefaminato, 
trovo la fomma de' rami piu che doppia di 
queíia del tronco i e perb la velocita del 
fangue ne' primi , debb' cifer minore che 
la meta di quella del)'.ultimo. Inol trc cgli 
modra, dopo un giufto calcólo , che il tem
po fpefo dal fangue nel fuo paífaggio dall' 
aorta al fegato, é almeno di venti fei m i -
nuti: laddove, fe un'arteria foífe ita diret-
íamente dall' aorta al fegato, vi farcbbe paf-
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íato in poco piu che .merzo fecondo 
.iu 2457 ,yolte lo tpazio , ch'.egü fpet̂ de .ngl 
ifuo •paílíggio.. Doiide apparc , .che .ií.fangue 
flon farcbbe in irtato opportuno per daré da 
sé la J/íle} fe foffe ^ndato dit-ettamentí Áil% 
aorta al fegato; ,e xhe un piu lungOitempo, 
ed un pib ianguido mo.to, crano neceífarj, 
perché le particelle Mtofe ffofferó pronte e 
.difpofle a fe parar í l . Egli aggiugne,, che fe 
.gli .ymqri cfíiieffero nelleglandulegli ftelTi, 
quali fi trovano dopo la fecrezione, la natu
ra .non farebbefi in .tale occaíionc cotanío 
adoperata per aritardare ja ívelacú^ del Ian
gue; okre che Iz hile ha un ai.tro vaníaggio , 
.daU' ufo della vena pojta; ¡mperciocché, eol
io feorrere per tan te parti , innanzi ch' ella 
metta capo nel /egato , lafeia dietro a sé 
grandiffima parte della fuá linfa ; colqual 
mezzo le particelle ravvicinandofi piu cpiíi 
Tuna a!l\a¡tra, fono, mediante la loro mu-
,tua attr,azione, piü prefío unite. Vedi SE-
CREZIONE. 

B I L I N G U I S , nella Legge , é una dino-
minazione che da a' Giurati ( Compagnia 
a uomini) ,12 o 24 di numero, fcelti per g iw 
dicar di un fatto) su la depofizione de1 Te/i i-
•monj ; ed ai quali fi fa dar giuramento a tal 
uopo : tal compagnia ,m Inglefe } detta JURY ) 
che hanno a dar gtudizio fopra qualche fat
to tra un Inglefe ed u n E í k a n e o ; una meta 
de'quali debb'eííer Nazionale, e i'altra Eílc-
r a ; fe cib venga ricercato. Vedi GIURATI , 
ve MEDIETAS . 

BILIOSA Compkjfione , Vedi COMPLES-
SIONE ^ T E M P E R A M E N T O , C O L E R I -
«c o &c. 

BILIOSA Cólica. Vedi rarticolo CÓLICA . 
B I L L , é voce Inglefe, e fi piglia in di-

verfi fenfi; generalmente fignifica cedola , 
fcrittura, lettera , decreto , lifta, od altra 
privata o pubblica carta, Óroraento &.c. 

B I L L , nel Parlamento, dinota una carta , 
%che contiene propofizioni efibite alie Cafe, 
,0 Camere, alta e baífa , acciocché paffino 
ÍCO'voti di eíTe, equindi fieno prefentate al 
R e , per regiftrarle in atto, e farne Legge . 
Vedi PARLAMENTO, 

BILL dinota puré una dichiarazione in 
ifcritto, ch'efprime undanno, o grávame , 
che colui che fe ne lamenta, ha fofferto dal
la parte querelata ; ovvero qualche torto 
commeíío contra qualche Legge o Statuto 
del Regno . 

Que-
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(Jueflo b i l í comuncmentc s' indirizza ai 

Lord Canceiliere; ípezialmente per raali o 
ingiurie ftt íc cootro la gíuftizia, e talvolta a 
queÜi i quaíi haonogiurisdizione, fecondo 
ch' é ordinato dalla Legge, su cui fi fonda-
no. Connene ¡1 fatto di cui un fi lamenta s 
i danni foííenutí, e la péeizione, che pro-
cedafí coritro ti reo , per nfarcimeoto. Vedi 
CANCELLIER^. 

BILL of appeal. Vedi ÁPPELLaziONE . 
Notare un BILL . Vedi i'articolo N o-

T A . 
Proteflare ua BÍLL, o lettera di cambio. 

Vedi PROTESTARE. 
BrLL of pareéis, é un contó ó dettaglio 

delfe forte partieoíari Í e de'p ezzi de'Beni 
comperati, che fi dk da! venditore al com
pra to re. 

BiLtof landig. . Vedi POLLIZZ A di canco e 
BÍLLS of mortality , Liüa de' mort i &c. 

Vedi M O R T A L I T I ' . 
BIL£ óf entry. Vedi ENTRATA ^ DAZIO , 

CABELLA, DOGANA &C. 
BÍLL of flore, una fpezie di licenza aceor-

dafa nella Dogana ai Mercaoti, di portare 
quegli arneí i , provifioni, ed altre cofe ne-
ceíTane pef i i loro viaggi, i l tutto netto da 
gabeííe. 

BILL o f f u f f e r a n c é , una lícenta accordara 
nelia Dogana, ad un Mercante, onde g!i fí 
permttte di trafficare da un Porto Inglefe 
ail 'aitro^ fenza oagar dazío . 

B I L L A V E R A , ií bilí ¿ vero. I I gran 
Magilirato de' Giurati ferivenda ful rovefeia 
d'uit bilí , col q.jale é lor prefentato qual-
che delítto punibríe nella lor Corte , le pa
role ¿Uta vera, vogiiono diré s che il prefert-
tatore ha munita con prove accettevoli la 
fuá prefentazione , cd é degno di avervifi 
confiderazione \ Con che la parte denunziata 
dicefí caduta rteli'accafa del de l í t to , ed ob-
bligats a fender c o n t ó , o confeífando, od 
opponertdofi all' aecufa , Vedi GIURATÍ , 
AccusA , &c. 

Se il delítto tocca ía fuá vita , viene an
cor riportato ad un'altra Inchiefla, od In-
qurfiziooe, chiamata the hqueji of Ufe, and 
death \ per c b le é convn>to reo , viencon-
dannato dal Gfudice . Vedi CONVINCIMEN-
TO , GlUDíZíO &c. 

B I L L I O , billón*) nella Zecca, o in ma-
tena di raonete , é una fpezie di metallo 
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baíTo d'oro o d'argento, nella cul mirtura 
predomina i l rame. . 

* La parola e Francefe, formato, fecondo 
i l Menagio-, dal Latino huWz , o bul lo, 
bullion . Non e voce trd m i ricevuta / 
ma la neceffita di doverla fpeffo adoprare 
nel corfo di quefí opera ¿ eftgeva che noi 
la fpiega ffi mo „' 

Secondo JVI. Bouttcroue, billón d'or, é un 
oro che dicade dalla finezza, o grado pre-
feritto, o dai z i . ca ra t t i ; e billón d'argent? 
tutto rargento ch'é al di fotto di dieci da
ñan di ptfo . Ma , fecondo a l t r i , etraque-
f t i , M . Boizard , Toro e T argento al di fot-
to del gtuño grado, fino a dodici caratti, e 
fei dinari di peíb, fono propriamente oro e 
argento baffo, e tutt i fotto di quefti , fono 
billón dü or, billón $ argenta perché i l rame é 
i l metallo che v i prevale. 

B I M E D I O , o BÍMEDIALE in Matemáti
ca. Quando due linee medie, come A B e 
B C , commenfurabili in potenza, econté-
nentr un retfangolo ra-
zionalc, fono compoíle; B C 
1' intero A C fara irra- A ¡ — — — 1 — — | 
íionale, e chiamafi una//-
ttea prima bimedia. EucL L i ó . prop.^%. 

B I N A R I A Aritmética , é un método di 
computazione, propofto primieramenre dal 
Sig. Leibnitz; * nel quale, in luogo dclle 
dieci Figure neH'Aritmctica comune , e delía 
progreffionc da 10 in 10 , egli ha folamen-
te due figure, e adopra la femplice progreíTio-
neda due a due . Vedi ARITMÉTICA ,SERIE, 
PROGRESSIOME , &C. 

* Jof. Pelicano di Praga ha piü dÍjíefame7fr 
te fpiegati i principj e la pratica dalV 
Aritmética binaria, in un libro imitóla-
to : Arithmeticus perfedus qui tria nu
merare ñefeit. 1712. 

T u t t i i fuoi caratteri ufati in queíla Ar i t r 
metica fono d cd 1 : e la cifra vi moltipli-
ca ogni cofa per 2 , come nell 'Aritmética 
comune per 10. Cosí 1 é uno; i o r d u e j 
I I , t rej i O ó , q u a t t r o ; i o i , c i n q u e ; 110, 
fe i ; n i , fette ; i o o o , o t t o ; 1001 , nove; 
i c i o dieci, &c. lo che é fabbricat.) su gl i 
ñeffi principj delf Aritmética comune. 

Di qui immediatamente appare la ragio-
ne una decantata proprieta della propor-
zione dupiieata geométrica in tut t i i nu
m e n , cioé che avuto un numero di cia-

M 2 fe un 



n i 1 7 

B I N 
fcun grado , poffiamo indi comporre tut t i 
gli akri numeri mteri , al di fopra del dop-
pio del, piü alto grado. Ef íendoqui , V.gr. 

come fe imo diceíTe, m , é 
í a í o n i m a d ¡ 4 , 2 , 6 1 . la qual 
proprieta puh fervire a' faggia-
t o r i , per pefare tutte le ípezie 
di maííe con un piccolopeíb; 
e fi pub fervirfene nelle rao-
ncte, per daré diverfe valute 
con piccoli pe iz i . 

Quefto método di efprimere numeri una 
volta ftabiüto che íia , tutte le operazioni fa-
rsnno fací 11: nella moltiplicazione partkolar-
mente , non v i fara d'uopo di tavola, nédí 
mandar niente a memoria . 

UAutore tuttavolta non raccomanda ne lo-
da queño método per Tufo comune , a cagío-
r>e del gran numero di figure , che fi nchie-
dono per efprimere un numero; aggiugnen-
do, che fe la progreífione comune folie da 
12 a 12, o da xó a i d , farebbe ancora pna 
cfpedito: ma i l fuo ufo é propriamente nel 
diícoprire le propricta de' numeri , nel co-
ftruir tavole, &c. 

Quello che fa 1' Aritmética binaria piu 
cenfiderabile y fié che appar eífer ella Ha ta 
ía íUífa , che quella ufata gi^ da4oooanni 
ira i Chinefi , e lafcista in enigma daFohi, 
fondaíore del loro Impero , e delle loro 
Scienze. 

M r . Lagni ha propofto un nuovo fiílcma 
di logaritmi, fu! piede d'Aritmetica ¿/V^jr/^ ; 
che da !ui credefi psü corto, piíi facile, e 
natura le , che i metodi comuni. 

BINARIA-w//«r¿r, in muíka , é quella che 
e battuta cgual-mente, e dove il tempo di an
dar su é cguale a quello deiia caduta* Vedi 
TEMPO , e MISURA . 

B I N A R I O nume-tO , che ¿ compoflodi due 
unita. Vedi NUMERO. 

B í N O C U L A R E T e / ^ / o , quello al qua-
)e ambeduc g!i occhi fi políono applicare, e 

-iconfeguentcmente T ifttffo oggetto efíerc of-
fervato neli' ifteíTo tempo da tutt i e due . Ve
di TELESCOPIO . 

Con (irte di due tub i , con due maní di ve-
t r i del!' iñcíío potere , ed aggjuíiati al medefi-
mo a í íe ; fí é prctefo ch' ei rapprefenti gli 
oggetíi molto piu grandi e piü chiari , che 
Cn monoculare. 

B I N O M I N A L E , o BINOMIO , in alge-
fera, é una radice stropofla di due partí , 
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o membri, conneiTi col fegno-f-, oppur —^ 
Vedi MONOMIO . 

Cosí # -f- í", e 5 — J j fono b inomi l , confi-
flenti delle fomme , e deiia diíFercnza di 
quelle quantita. 

Se una radice ha tre par t i , come ¿r-f-¿ + F: J 
ell' é chiamata t r inomia ; fe piíi, multinowia , 
Vedi TRINOMIO, RADICE, &C. 

BIOGRAFO *é un Autore ehe ferive 1* 
ftoria o l i vita d'una o piu períone. Ta i i 
fono Plutarco, Cora. Nepote, &c. 

* Lavoce e formara dal Greco ¡Si®', vita y 
e ypaQü), feribo , io deícrivo, 

B I Q U A D R A T O , o BIQUADRÁTICO, é 
la potenza che viene immediate al di fopra del 
cubo , o del quadrato di una radice cuba . Vê -
di POTENZA , RADICE QUADRATO QÜA-
DRATUM , &c . 

B I Q U I N T I L E , é un afpstto de' piane-
t i y allorché eglino fono 144 gradi dift^níi 
Tuno da!!' aitro . Vedi ASPETTO. 

BIRRA * , bevanda popajare , preparara 
o compoífa colTorzo e co'luppoli . L'orzo 
prtparato in maniera , che ferva a queda com-
pofiziong, é detto in Inglefe Mal t . Vedi 
M A L T . 

* B i r a , bcer i n Inglefe , ¿ vsce Saffo* 
nica , fermata dal germánico b'er, del 
latino bibere , feritto talor per apócope 
biber. 

Mattiolo vuole ehe i l zj/thum ed i l curmi 
degíi antichi foífero la fíefla cofa che la 
b ina de'noftri d i ; e crede ehe la fola dif-
ferenza tra zythum , e cmmi confillefle i t i 
alcune clrcoüanze deiia preparazione , lequa-
lí rendevano Tuno forte piu che l'altro . Ve
di CERVOGIA, 

T á c i t o , nel parlare degíí antichi Germa-
ni , come puré Diofeoride , Galeno , &c . 
condannano la birra^ come pregmdiziale al 
capo, ai nervi , ed alie parti merabranofe, 
come quella che cagions un' ubbnacbezza 
piu durevole ^ e piu incomoda, che il v ino , 
e promove la fupprtííione d'oriaa, e qual-
che volta la lebbra. 

I Sigg. Perrault , Rainffani , ed altri , 
diíendono la birra moderna; allegando, che 
i luppoii uíati da noi e che dagli antichi 
non fi conoícevano , avendo una certa ta-
colta di purificare i l fangue, e di rimove-
re le oftruziooi , fervono di correttivo, e 
tolgoao a quefta bevanda quegl' inconve-
nieat i , che portava icco quella degii aut-chi, 
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í n quanto alia mAniera di preparare ía 

bina, vedi CERVOGIA . Ddle íue quaü t^ , 
vedi rar t icoIoMALT-X/f«or . 

La BIRRA ¿0(6* 0 acida •> é ufata da-
glj Ramoatori di tele d' India , da' Chicni-
ci , da'Lapidarj , da'Tintori in íearlato , 
da'Mercanti d'aceto , da'Fabbricaíori del-
la biacca &G. 

Mtfura cU BIRRA . Vedi rarticolo ME
SURA.. 

dceto di BIRRA . Vedi ACETO. 
B I S A N T E , BEZANT o Byzantino , un í 

foría di nioneta baítuta in Bi/anUo, 0C0-
fbmiinopoíí, aí tempo degl1 ítnperatori Cr i -
ftiani. Vedi MONSTA . 

I I Bifante era oro paro , o fino di 24 ca-
r a t t i ; ma del fu o valore non fon gli Au-
tori d'accordo. 

D i qua Toro che viene offcrto dalReall* 
altare, neí leFeí le , é tuttavia chiamato be-
Jant, o hifant. 

BrsANTE , neíi' Araídica , é un peizo 
platto, e roíon.io d' argento , fenza alcuna 
impronta; ma per dir cosí , bell' e prepá
ralo per nceverla * Gl'Ingiefi fi fervono del-
la voce píate per elpnmere la medefima co
fa. Ma !e aitre Nazioni ufano queílo no-
me di hifanti. 

B I S C O T T Í N O * , é una fpeiie piíi deíí-
cata e pía gentiie di pane , che preparad 
da' Confettufieri, di fino fior di fariña, d* 
ova, e di zucchero, é con acqua di roíe , 
o di arando; ovvero di fior di fariña , d' 
ova, e di zucchero, con anici e fcorza di 
eedro ; cotto piü vo'te nel forno, in for
me di fiagno, o latta . 

* La parola viene dal Latino bis, due vol-
tCj e cofiius, sucinato. 

Trovan fí di ver fe forte di taíi bifcottini i 
come i bifcottini con femenze, quelli con 
fruttá ; de' bifcottini íunghi , de' rotondi, 
de' fp»gnofi &c. 

B I S C O T T O , o pan 4í mare, é una fat^ 
ta di pane moíso rafciugato , coi paífare peí 
forno due voi te , acciocché poífa piu a lan-
go confervaríl , iti ufo de" marínari . Per 
Iunghi viaggi fe ne píovede di quello, ch' 
é Üato nei forno 4 volíe j e fi prepara fei 
mefi avanti i l íempü dell imbarco; dure-
ra buono per un anno intero * 

BISESTILÉ , ovvero in lingua Ingíefc 
kap-year, anno di falto, In Cronología , é 
un anno che coila di giorní 366 , e fucce-
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de una volta ogni quattr'anni , per 1'ag-
giunta d'un giorno nel mefe di Febbrajo 9 
affine di raccorre le fei ore, che i l Solé 
mette nel fuo corfo ogni aono, di piu dei 
3^5 giorni ordinariamente aífegnatigli, 
Vedi ANNÓ. 

I I giorno cosí aggiuntó t h detto anch5 
egli bifefiile ; avendo Cefare voluto ch' cgÜ 
fbífe i l di che precede íi 24 di Febbrajo , 
che appreífo i Romani era i l fefto dtlle Ca
lende di Marzo quafi bis fexto K a l . Impe-
rocché i l feíío delle Calende di Marzo é in 
coteft'anno , contato due volte; ed iqu l fo
no entratnbi chiamati col nome di bifejh e 
ií giorno intercalare, e l'anno in cui fue-
cede . Per lo ílatuto de anno bifextiíi, 21 . 
H e n . í I I . affine di ovviare a degii abbagli , 
e falfe interpretazioni , i l giorno intercala
re i e quello che gli viene inoanzi , s' han 
da contare come un folo giorno. Vedi IN-
TEICALARE -

Gli Afürónomt, dCcupati a riformare i l 
Calendario,perordinedi Papa Gregor ioXIIL 
offervando che \\ Éifeflile in quattr'anni ag-
giugneva40 m i n u t i , piu di quel che i l So
lé mette per ritornare al medelimo punto 
del Zodiaco, e computando, chequefti m i 
nuti fop ra numerar) in 135. anni formereb-
bono un giorno j per tener lungi ogni mu-
tazione, che cosí a poco a poco introdotta 
farebbefi nelle fias iorfi , dellinarono, che 
nel eorfo di 400. anni , íi toglieífero via tre 
anni btfeftili: t pero, nell3 anno 1700. non 
v i fu Btfeftile per quefta ragione. 

B I S M U T O , é un corpo minerale, mez-
zd metaliico, comporto delia prima mate
ria dello ftagno, quaná 'é ancora imperfec
to ^ e che trova íi per lo piu nelle minie-
re di ílagno 5 qualche volta ancora nell& 
mlniere d' argento, Vedi STAGNO. 

La fuá foítanza é dura , pefante, frangi-
bi le , di granituragroífa, l uñ ra , bianca, e 
rifplendentc. Égli é pur chiamato in Ingle-
fe tin glaff, quafi vetro di ííagno j percha 
quándo é rot to , da un gran numero di la-
minette lifcie, come il vetro : é chiamato 
ancora marchefua, per eccellenza , perché 
egli fupera fuíte le aitre nel la bianchezza 
e nelia bellezza. Vedi MARCHESITA. 

I I Bijmuth contiene, un fale arfenicafc «, 
pericolofifíimo, prendendolo per bocea . I I 
fuo precipitato fa un magiftero bianchiffimo, 
che íi mefcola con delle acque , e mantec-
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che , o pommate, per coraporre un beílet-
to da far bcüo il colore della pelle, e con-
fvr ,arla. V i fono puré de' fiori , coa effo 
prtparati, che levano via le macchie dal
la íaccia. Vedine lacompofizione apprcíTo 
il Dottor Quincy . 

Abbiamo in oltre un bismuth anifiziá-
le, che é quello che d' ordinario fi trova 
nellc ofFicíne 5 il quale é fatto con ridur 
lo ílagno in laoiine o piaftrette CoVtíK , e 
ccmeníaodole od uoendole con una mifu-
ra di tártaro blanco , faínitro , ed arfeni-
co, poííe a ftrati in un crogiuolo fopra il na
do fuoco . II medefimo íi fa puré di un mine-
rale chiafnato zink, adoprando piortibo in 
vece di íiagr»o , ed un poco di calaaaiua 

B I S S E Z I O N E , in geomerria, é la divi-
ílone di qualche quantitk in due parti cgua-
l i , altramefite detta, bipanitio\ Vedi Dr-
VISIONE. 

B I S T I C C I O s un gioco di parole, che 
non ha al tro d' ingegnofo , o di lepi-
do, fe non fe quanto pub nafceroe dalla 
fomigiianza tra i fuoni o le CUabe di due 
parole, che hanno diverfe, e forfe contra
rié fignificazioni, Vedi INGEGNO , SPIRI-
TO , e FACEZIA ^ 

Tal i fono: Cañe ele cañe. Far mole mole 
mola . Lex Dei lux Diei . Sen tu pwzxi d i 
pazzo ch'e un pezzo &c. Bift. Ital.^á// bou-
fes a u ales houfes, BiÜ. Ingl. L ordre t hédu 
defordre, cu defordre ordonné , é il titolo di 
un Libro Franccfe. 

I biflicci, quando vengono con facilita y 
e fono moho ingegnofi , pungenti , c ac-
comodatr, fono permefli nella converfazio-
ne, nelle lettere, negli epígrammi, ne1 ma-
drigalí , e (Imili compufizioni ; ma fono 
sbanditi aífolutamente dalle gravi , ferie y 
c fublimi , perché indcboliícono la loro 
forza , e ne diminuifeono la bellezza, che 
confifle in quaiche cofa di grande e folle-
vato. I Greci , ed i Romaoi, évero , eb-
bero della connivenza a firoiü giochi, e li pra-
ticavano comeornamenti, anche ne* difeorfí 
ferj 'y ma il genio pi5 fcvero c filofofico del no-
ftro fecolo , non srappaga per nicnte della 
füperfizie, o deii'eíierna apparenza dr inge
gno di fimil forta. Le Divife, i Simboli y 
i Moiti , i Rebus &c. foao la propria sfe-
ra dc'Bifticci, dove piu brillano e fanno piü 
bella moítra. Vedi DIVISE , REBUS , &:c» 

Si pub riferirc a' bifiieci quello che gl' I n -
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glefi chiamano Affonance dal verbo Latino 
adfono: fpezie di figure in rettonca e poe-
fia ,] che ivi fi trovano dove le parole di 
una frafe o di un verfo, hanno il medefi
mo fuono , o la medefima terminazu ne , 
benché non facciano vera rima . Vedi RÍMA . 

Seno comunemente vizioíl e hcll' Ingle-
fe, e nell5 Italiano , quantunque i Romani 
alie volte li uíaflfero con eleganza ; come, 
MUitem comparavit s exercitum ordinavif 9 
at'tem lujlravit * 

I Latini chiamano quefta figuía fimili-
ter definens'y ed i Greci GIIOIOTÍKÍUTOV . Ve
ri i HoMOIOTE LEUTON * 

B I T U M E , in un fenfo genérale , é urí 
umore o fugo craflfo , tenace, minerale , 
molto infiammabile : ovvero un corpo fof-
file che prefto prende fuoco,- da da sé olio, 
cd é folubile nell'acqua . Vedi foss íLE . 

I Naturalifli diñinguono tre ípez)edi¿¿-
fumi , du r i , moll i , e liqutdt , od oleofi; cia-
feuno de'quali fi fuddivide irt diverfi altri. 

Tra i bitumi duri ^ fi annoverano F am-
bra gialla , alcune volte rambragrigía , 
T asfalto , o la pece piudea , i l ptífas-
falto , il carbone di mintera , la pietra 
ñera , ed i folft . I bitumi molli fono, la 
maltha, il bitumen di Colao, di Surinam , 
c Copal.r Finalmente, la naphta d'Ttaiia, 
ed il petróleo, íi contano tra i bitumi l i -
quidi , a' quali íi puo aggiagnere il za-
cinthius . Vedi AMERA &C. 

De' bitumi i altri di nuovo fono foffili , 
altri fi trovano galíeggiantr su la fuperfi-
cie di ceríi Laghi, ed altri fprizzano o for-
gono dalla térra , quafi fontane 5; come s 
Pitchford , nella Conrea di Shrop, &c. 
Alcuni bitumi fono- cosí duri, che íi ufa
no nelie fucinc, in luogo di carbone : al
tri cosí gíutinoíi, che fervono ínt luogo di 
cemento, o calcina nelle fabbnche , della 
qual fpezie , le mura famofe di Babilonia 
furono edifícate: ed altri cosí Ihjuidr, che 
fi abbruciano nelle lanipane in vece dT olio „ 

W b i t u m e ú i h in maggiore ftima, équel-
lo della Giudea . Vedi ASPHALTUM , ePis-
SASPHALTUM. 

B I V A L V O , o BIVAIVÜXARE, é termi
ne ufató dagli Scrittori della Storia natu
rales per dinotar que,f pefei oftreacer , che 
hanno due gufci; come i mutoli, le telli-
nc , l'oftnche &c. che íi dicono eífere del
la fpezie bivalvulare. Vedi CONCA . 

Una 
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Una cenca Bivalva , clie é uno fpondüo 

grande roíTo come íangue ndla galleria Bu-
coniana, dice i l Dr. Liñer ch'é í i a u com-
prata dal Duca d' Orleans per poohrc , che 
é pi-ti di 50. L . flerline. L ' iftcíTo Principe 
offed ad un Parigino 11000 lire per 52 
conchigüe, e íi 'cbbe la í ipulfa. 

BIVALVO , fi applica puré alie filiquc ^ 
o baccelíi di alcune piante , che fi aprono 
per tutEo i l loro lungo, «c si fcartcano i lo
ro femi: tali fono i ceci , i fagiuoli, Scc. 
che i botaniíli dicono, avere una filiquai/-
valva, Q éivalvtílare, Vedi SILIQUA&C. 

B I V E N T R E , biventer, in Notomia , é 
un nome che .fi da al fefto mu feo lo della 
mafcelia inferiore, e 1'ultimo diquelli che 
fe r veno a de primeria od aprirla : cosí chia-
mato, perché ha due ventri per le fuedue 
eñremi ta , ed un tendios nel mezzo . Vedi 
Tav. Anat. ( MyoL ) fig. 2. num. 2. Vedi an
co MÜSCOLO . 

I I biventer o digafiricQ ha la fuá origine 
da una fciíTura ch 'é tra i'oíTo occipitale e 
1' apophyfi maftoidale r donde facendo paífare 
i l fuo tendine per una buca nello ftylo hyoi-
deo e in un ligamento anulare dell'0ÍT0 hyoi-
de j pullulano certe fibre , che fí unifeono 
al fuo fecondo ventre : di la procedende car-
nofo, e ritoroando alT insu , é inferito nel 
mezzo deila parte inferiore della mafcelia 
piü baíTa. Mercé di queft1 artifizio, egü é 
tefo opportuno ed atto a tirare all 'ingiu la 
detta mafcelia. Vedi DIGASTRICUS. 

B L A T T A * Byzantia , in Fifiologia e 
farmacia , é un corpo teftaceo , che ferve 
di coperchio, o di cappelletto ad ungufcío 
o nicchio turbinato , i i pefee del quale da 
una tinta o un color di porpora . Vedi 
PORPORA . 

* Altramenté i chiamato blattium byzan-
t i u m , (HKoLT^m 0V^OÍÍ/TIOV . 

La blatta é difFerente dal huccinum , o 
purpura i nella figura ; quella eífendo bis-
íunga , e queft' al tra rotonda: ma nelle of-
ficine ordinariamente vengono coa fu fe , c 
vendute Tuna per i 'altra. 

La blatta byzantia parimeníi confondcfi 
dagli Speziali con 1' unguis odoratus , dal 
quale dovrebbe eífere diftinta , come ap-
partcnentc ad un' altra fpezie di pefee te
naceo . 

• ^ L P ^ •L,,fter crede clie la ílatta hzan' 
t ía abbia fucceduto all' unguis odoratus, e che 
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íía ftata porta ta nelle officíne in fuo luogo . 
A l tempo d i Diofcoride, la migliore veni-
va dal Mar roíTo , cioé la piíi pallida e 
piü groífa; la piü ñera e minore da Babi
lonia , o íia dai Golfo Perfico : ma pare 
che ne'tempi pofteriori íienfi contentati di 
quelle che fí trovano vicino a Coftantino-
p o l i ; da dove appunto la blatta oíficiaaic 

oggidi ebbe i l fuo nome . 
I I nome élat ta , che vuol dir tignuola, 

pare fia ñato dato a queüo coperchio, pee 
il fuo colore; eífendo egü appunto di un co-

J o r di pelo feuro, come é ia comnaeMat-
ta pijlinaria, tanto frequente in Londra. 

B L A S O N E * , neiraraldica , é Parte di 
diciferare Parmi delle Cafe nobili 4 o di 
nominare tutfe le parti ne' loro termioi 
proprj e particolari. Vedi ARMA edAaAL-
DICAN. 

* Varié etimologie f t danno alia z>oce b h -
fone; la piit probabile e quella sbeJafa 
venire dalTedefco blaefen , foffiare in un 
corno ; effendo i l cojlume di quelli che ¡i 
prefentavano nelle tifie peglt antichi Tor-
neamentiy d i fuonare i l torno , per far 
nota la loro venuta . I n appreffa fuonava-
no g l i araldi le loro trombe , e quindi 
blafonavano le armi di coloro cheprefen-
tavanfi, deferivendoli , o proelamandoli 
ad alta voce, e qualche volta difienden-
dofi nelle lodi e neW alte prodezze delle 
perfone che le portavano. 

V i é queña differeoza ira armi e hlafo-
ne, che le prime fono ia divifa, o le figu
re pórtate su la cotta, o su lo feudo , ed 
il blafone ia deferizion di eífe in parole» Ve
di A R M I c DIVISA . 

Le rególe del blafone fono 
Io. Nominare prima il metallo od il 

colore dello feudo: come oro , argento , a 
gole, cioé vermigtioy Scc. 

2o. Nominare la maniera o fatta di di-
yifioni dello feudo, per linee, fe rctteaU' 
ingiü, o a guifa di facia e per traverfo, e 
parimenti la differenza della linea, fe den-
tata , o accanalata, &c. 

30. Quindi nominare i p e z z i » o le fígm-
re» che ha lo feudo. 

4o. Dopo di a?er cosí crprcíTo !o feudo, 
cioé la diviíione, ed i pezzi ond^ carica
to, fe v i fono piü partí che una dello feu
do cecupate dai pezzi, íi ha da nominare 
prima la parte principale. 

5 o. Nan 
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5°. Non ufare di ripetizione di parole 

«el blafonare un' arme , o cotta , fpczial
téente delle particelie, d i , cvvero, <r, ÍO». 

ó9. Le tre forme di bUfone fono per rae-
tai i i e colon , per pietre preziofe , « per 
l i pianeti celetti: la prima e pe' gentiluomi-
ni pr ivat i ; la feconda per le perfone tiobt* 
lítate di t i t o l i , come Duchi , Coníi , &c . 
C la terza pegl' Imperatori, Re , e Princi-
p i . Quantunque quefta varieta di forma fía 
r i ge t tata da' Francefi , da' quali noi Inglefi 
cbbimo 1' araldica, e da tuí te le altre Na-
zloni , che non ufano fe non metalli , € 
colorí per tu t t i i gradi. 

7o. Che metallo foprs raetallo, e colore 
fopra colore é araldica faifa : lo che non 
aramette eccezione, falvoché nell'armi di 
Gerufalcmme s che fono, argento, una cre
ce a gruccia o forcuta tra quattro croci r i -
crocettate, oro. Aggíungafi , che quando 
ín un' arme ftanno de' iioni crett i , fonodet-
íi rawpanti; quando fono rapprefeníati in 
aria di moto o di paíío, paffanti \ quando 
v i guardano in faccia , Pajjanti guardanti: 
i n altre pofiture hanno altn termini , co
me [altante-> riguardante &c. I Lupi e gil 
Orfi vengono qualiñeati co* nomi de1 Iio
ni ; i griffi ( in vece di rampante , tnerpi
cante , o fáltame') íi chiamano aggraffantí; 
i l i o n i , i griff i , e l ' aquüe , fono pur det-
t t , colla lingua fuori, cd ármate j i C i g n i , 
membrati , o fia fm al ta t i , o miníati ne' 
piedi; gli avoltoi, o falconi, ntdiaci e fpun-
ta t i fuora , galli armati, crifiati, capitati : 
cioé quando le lingue, i roftri , e gli ar-
t ig l i di tali beftie trovanfi di colorí diffe-
renti dal corpo . Quando un anímale pro
cede dal fondo della divifa o del carico , 
¿ ch i amato iffuant , ufeente , che fpunta 
fuor i , quando é fopra qualche divifa, jef-
f a n t ; e fe procede dal mezzo della divifa 
comune, nafcente. 

B L E M M Y I , BLEMYES , * appreíío gli an-
tichi Gcografi, fono una certa favolofa raz-
za di popoli, che venivan credüti fenza te-
fía , cogí i occhi c la bocea nel petto , e 
che furon detti abitare parte deíl' Etiopia. 

* Bocharte deriva la parola Blemmyes da 
1^2 5 che inchiude negazione , e HID , 
cervello i nel qual fenfo i Blemtnyi¡areb-
bono Jiati un popólo fenza cervello . 

B L O C C O * , una fpezie di a (Tedio d'una 
pi^zza , che fi vuol prendere affaraandola. 
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Nel quale tut t i gl i adíti o paííaggi ven
gono oceupati e ierra ti , cosí che non v i 
poíTano eííere trafportati foccorfi né vive-
r i . Vedi ASSEDIO . 

* Viene dal Germánico Blochus, o block-
haufe, b aliñar do t oca/a di legno j o dal 
gal l ico bloca! , bar rica ta ; quantunque 
al t r i la derivino dal latino buculare , 
(hiudere , ot tur are un pajfaggio . 

I I ¿locco non é aííedio regoíare, ín quan-
to che non vi fono né attacchi né trincee« 
I hlocchi fi formano dalla Cavaiíeria . 

La parola blocco, o bloccata, é qualche vol-
ta ufata, parlando del principio di un affe-
d i o , quando vengono mándate delle Trup-
pe ad oceupare i paííi principali, dove gl i 
aíTedíatori deftinano di filiare i loro quar-
t i c r i . Vedi ASSEDIO. 

BOC A R D O , in Lógica, é i l quinto mo
do della terza figura de' fíilogismi, in cui 
la prima propofizione é particolare e nega
t iva ; la feconda univerfale , cd affermati-
va ; e la terza o fia la conclufione , parti
colare e negativa. Cosí 

BOC Qualche anímale non I uomo 
AR. Ogni Anímale ha un principio di 

fenfazione. 
0 O Dunque qualche cofa ha un prin

cipio di fenfazione , che non h 
uomo, 

BOCCA , in Notomia , una parte della 
faccia umana, che confia delle labbra , del
le gengive, dell'interno delle guancie, € 
del palato. Vedi FACCIA, LABURA &c. 

Tut te quede partí fono veílite o fodera-
te d'una túnica o membrana glandulofa , 
che continuafi per tutta T interna fupeifi-
cie della bocea , e per tutte le fue partí , 
eccetto che i denti . 

Dalle glandule di quefia membrana, per 
innumerabili piccioli dutti ele reto r j , fe pa
ra fi una fpecie di umoro fugo falivale, che 
ferve a mantenere la bocea, e tutte le fue 
par t í , umide, lubriche, eguali. Vedi SA
LIVA. 

Nella parte di dietro del palato per-
pendícolarmente su la rima o feífura del 
laringe , pende un corpo rotondo , mol-
le , e lifcio , come l'eftremita del dito 
di un fanciullo , formato dalla doppiatura 
della membrana del palato, e chiaraato i ' 
agola, che é mofifo da due mufeoli , chia-
mati fphenoftaphjtlinur, e pterj/gofiaphilinur ; 

e fo-
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c fofpefo con altrettanti ligamenti. Vedi 
UGOLA . 

Sotto la membrana del palato , vi é un 
gran numero di glandule , affatto cofpicue 
reila parte d1innanz¡, come grani di mí* 
g!io , i dutti efcretori delle quali penetran
do e trapaffando Ja membrana, mettonoca
po neila bocea; ma verfo la parte pofterio-
re o di dietro ígl ino s1 attrovano molto piu 
denfí , e fpeífi, e intorno alia radice delT 
ugola fono adunati cosí üret tamente Tuno 
culi 'al tro, che par che formino una gran
de conglomerata ghiandola : che per6 é 
chiamata appunto da Verheyen glándula 
conglomerata palatina. Vedi PAL ATO . 

Le gengive fono, per dir cosx, i ricet-
tacoli , le nicchie , ed i ligamenti de'den-
t i . Vedi DENTE. 

Okre le parti proprie della bocea, ve n* 
ha dentro d' efTa , e dintorno ad eíía dell' 
altre íommamente a lei giovevoli e necef-
farie : Tra le quali fono le glandule ; di 
quefte, le piu confiderabili fon le parotidi, 
k glándula maxtllarcs , le íublinguali, e le 
tonjillíe •> o amj/gdaU; vedile ciafeuna al fuo 
luogo.Vedi PAROTIDI, &c . 

Queíti fono gii organi falivali , donde 
fpriccia, e forge queiliquorc, chechiamia-
nio /puto , i l quale feorre nella bocea per 
i i dutti re ípet t ivi , dopo la fuá feparazione 
dal fangue ne' corpi delle glandule. Come 
Tefigenza e 1; uopo della faliva é raaggiore 
nelle az'oni della mafcella inferiore ; cioe 
nella mafticazione, deglutizione , nci par
lar molto , &c . cosí la difpofizione di que-
fii dutti faüvali favorifee e ajuta un tale 
difeanco o provento in i imi l i occafioni. 

I I Sig. Derrham oííerva che la bocea , 
Bfille fpezic diverfe d'anímali , é ftudiofa-
mente adaítata agli uíi di una tal parte: 
ch' ella ha quella grandezza e quella forma, 
che conviene5 per afFerrar la preda, perrac-
cogiiere e prendere il abo , per la forma
ción della parola , &c. I n alcuni animali 
ell ' é capace e larga , in altri picciola e 
fíreíta, in alcuni con una profonda incifu-
ra nella íefta, per meglio cogliere e rite-
nere la preda, e per lo pih facile íiritola-
mento del ciboduro, eftefo, ed incomodo; 
in altri. con una incifura o taglío piu cor
to, per raccorre e tenere i ! cibo erbaceo. 

Negh Infetti ell'é notabiJiffima: in al
cuni a gu1fa di forbicc, o direra quafi/or-

Tomo I L 
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cipata, per prendere, ritenere, e sbranare 
la preda i in altri aculeata od aguzza, pee 
ferire e trapaffare gli animali, e fucciare i l 
loro fangue; in altri fortemtnte catenata e 
fchierata con mafcelle e denti, .per rodere, 
e rafpare o fracaífare i l loro cibo, per por
tar peíi , per forare la tér ra , romperédurif-
fimi legni , e fin le pietre tteííe , per far 
cafe, e nidi ai loro palcini. 

N é meno oíTervabile é la bocea negli uc-
celü , ne'quali é formata diftintamente per 
fender 1'aria ; dura e cornea per fupplire al
ia mancanza de' denti; uncinata o adunca 
negli uccelli da rapiña , per cogliere e r i -
tenere la lor preda; lunga e íottiíe in quel-
l i che hanno da cavare i i loro cibo dal fon
do del l i m o , o delle terre paludofe ; e lar
ga e lunga in quelli , che lo cercano ne* 
luoghi fangofi e torbidi . 

BOCCA , é termine ancora ufato nelle Cor-
t i de' Principi, per que! che riguarda i l lo
ro mangiare e i l lorobere. D i q u a , fidice, 
un Uffiziale o minjjiro della bocca, Ojficer of 
i he moutb. Daviler definifee in queílo fen-
fo, la bocea, per un appartamento o quar-
to , comporto di diverfe í lanze, officine , 
difpenfe , cucine &c. dove le pictanze de-
flinatc per le prime tavole, fi preparanoda 
per sé . Alia Corte , queílo chiamaíi thc 
Ktngs mouth, la bocca del R e . 

BOCCA , nel maneggio de'Cavalli , dino
ta la fenfibilha o dilicato fenfo di un Ca-
vallo in cotcüa parte , dove s' applicano i 
morí i . Vedi MORSO. 

Elevature c folchi della bocea un Caval-
l o . Vedi CAVALLO. 

Aprire, o cbiudere la BOCCA di un Car-
dinale, é una cerimonia ufaía nel Concifto-
ro in Roma ; dove i l Papa chiude la boeca 
di un nuovamcnte eletto Cardinale, si che 
egli non par l i , eziandio fe i l Papa a lui par-
laífe ; ed egli fe ne fta ín queílo frattempo 
privo di ogni voce attiva e paííiva, fin al
ia raccolta d'un altro Conci í loro, quando i l 
Pontefice gl i apre la bocca di nuovo , facen-
do un piccolo difeorfo , per infegnargli i l 
modo di parlare , e diportarfi nel Conciílo
ro . Vedi CARDINALE. 

BOCCA cónica, o piramidata, fidice che 
1' ha un pezzo d' artiglieria , quand' egli ¿ 
piu fpaziofo e capace nella bocea, che verfo 
la braga . V . ARTIGLIERIA , ORDNANCE , &c. 

B O C C A L E . Vedi PINTA. 
N BOC-
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BOCCE, in botánica, h termine clie di-

tiota la parte cítima del fiore di una punta , 
che circonda o cigne i ! fogiiame. Vedi FIORE. 

Le Bocee fono comporte delle tre pañ i ge-
«eraii di tutte le piante, cioé dclla pelle, 
dt ' cotpi corticale , e icgnoío, ogni bocel a 
eíTendo ( o confli di uno, o di pm pezzi ) 
come urTaltra foglia , e deítinata a cuílo-
dire e fafeiare i l fiore, dov' egü -e dcbole 
c tencro: di maniera che quelle piante che 
hanno de'fiori , con bafe falda e forte, co
me i tu) i pan i , &c. non ha uno ¿occe , né lor 
ne fa meliieri . Vedi CÁLICE. 

BOGO M O L I , o BOGA.RMIT.E , fetta d' 
cret íci , ch'ebbe la fuá forgente dai Mani-
chc i , o psíi tofto dai Mafia ha ni , verfo i l 
fine de! I I . fecolo ; i l cui duce , Bafilio, 
fu abbruciato vivo per ordine de!!' Impcra-
core Aleflño Comncno . 

* Du Cange deriva i l nome da due voci 
della Lingua Bulgarica, bog, Deus , e 
mi ¡v i , miferere, abbi merce . 

I Bogo mil i negavano la T t in i t a ; foíie-
nendo che Dio aveva una forma umana , 
che i l Mondo fu creato dai cattiviangeli; 
e che fu l'Arcaogelo Gabricie, che s' mcar
ne) . Rigettavano i Libri di Mose , e folo 
zmmettevano fette Libr i di S. Scrittura : 
mantenevano che T oraziotre dominicale fof-
fe la ib la Eucarillia j che i l Battcfimo de' 
Cattolici €ra folo quello di S. Ciovanoi , 
c che i l lor Battcfimo «ra quello di Gcsu 
Cr i í lo ; e che tutei quei della lor fetta con-
cepivano la Parola, o fia i l Logos , come 
1' avea cor. ce pito la Vergine. Finalmente, 
che non v1 era altra reííurrczione, fuorché 
la Penitenia,. 

B O L I N A , termine ufato nel corfo od i -
rciione di un Vafcello . Cosi -bolinar su, é; 
erdinare di tenerfi piu da prcffo ai vento; 
bolinare a u n porto ^ é rtnfdrzar le vele per 
Ci t ra rv i , ferrandoíi íotto al vento. 

A BOLINA termine marsaareíco, che fí-
gaifica l ' i ík í ío , che tmets la voflra bolina ; 
cd é parola di comando , directa a colut 
che fla al timone, perché tenga i l Vafcel
lo vietno al vento, quando naviga a quar-
ta di vento, 

B O L L A * , bulla, negíiScrittori Eccícíia-
flici, dinefa un uirumwnto Ijjedito dalla Can-
celíana R .matja.coU'impronta fopra un lugcl-
lú di piombo ; che corrifponde agli edi t t i , alie 
pau tu i , alie proviíioni de' Principi Secolari. 

B O L 
* La parola bulla vien dai Latino , e f i -

gnifica figillo j bulla dinota ancora una 
goccia , o bollicola $ aitri la fan venire 
dai Greco ftaKu •> configlio j o come vuo-
le i l P, Pezron , dalla voce céltica 9 
bu i l , o bul , una boliuola . 

La Bolla é la terza fpezie di referitto ap-
poílolico , e la piu in ufo si ne' negozj 
di giuíiizia, come di grazia . Eli ' é ferina 
fopra un pergameno ; con che diílingueíi 
.da un Breve, o da una femplice ftgnatura, 
che fono su la carta. Una bolla é propria-
mente una ftgnatura ampliara: cib cheque-
fia .comprende in po.che parole., é dilatato 
e amplificato da ,quel¡a: non ofiante la ¿0/-
la non ha da abbracciare piu materia, o 
piu cofe, che la fignatura ; ma folamente 
da .ampliare lo fiile in claufoíe di cerimo-
nia. Vedi BREVE,. 

Nelle bolle, o lettere di grazia, i l piom-
bo é appefo con fili di feta : ma fe fono 
lettere di giuíiizia ed efecutorie, i l piombo 
ne pende da una cordicella di canapé . Tut 
te foao feritte in Leñera antica Romana 
Gottica, 

La bolla , quanío alia forma della fuá fpe-
dizione, é divífa in cinque psrt i , cioé la 
narrativa del fatto; i l fentimento , o con
certó ; la claufola ; la data , e il faluto, 
dove i l Papa affume la qualita di Jervus 
fervorum D c i . Vecii SERVO . 

Propnamente parlando, i l folo figillo, o 
piombo pendente é la bolla, poiché quefto 
le da il .titolo e rautorua. I I figillo hada 
una parte le te (te di S. Pi- ero e di S. Pao-
l o , daifalcra i l nome delPontefice, eTan-
no del fuo Pontificato. VediSiGiLLO. 

Con boile, fi concedono i Giubilei : fen-
za d'effe niun Vefcovo pub eííere confacra-
to . N t l í a S p a g n a , fono richteüe le ¿u/Ze per 
tutte le fpezie di Bencfizj; ma in Francia, 
&c. le femplici fígnature baífano; eccetto-
ché per l i Vefcovati, abbazie ^ dignita, e 
pnorati conventual!. Giulta le Itggi della 
Cínceliaria Romana , niun benefizio , i i 
quaie ec-eda 24 ducati d' oro per anno , fi 
pub conferiré fenza ÍM/Í? : Ma i Franceíinon 
fi fono fotíomeífi a qu . ih Rigola , falvoché 
per quei beaefizj, che íooo ta Hat! nel la Ca
mera Apportoiiea: q-iinto agli a¡tr¡ , nfer-
vaníi il unino d' dilfim slarc i l valore, ef-
ptHt&ñádfc in termuu generaii : Cujus & 
i l l i forfan annexorum fruftuí. 24 ducatorum 
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¿ur i , de camera fecundum communem ¿Jlima-
tionem, valorem annuum non excedunt . 

Le bolle pórtate m Francia , íono limí
tate e modérate dalle Legg! e dai cofiurai 
del pacfe, avanti che ficno regiílrate : né 
f¡ ammctte cofa alcuna , finché non fia ña
ta bcn tíarainata, e fiefi trovar o non con
tener ótenle di contrario alie liberta dtlla 
Chieía Gallicana: quelle parole proprio mo-
tu , in una bolla , fono fufficienti per far 
che il tutto rigettifi in Francia. 

Né gh Spagnuoli tampoco ricevono le 
bolle Poi.'tificali impUche; ma dono d'effere 
ñate efammatc daí Coníig'io Regio, feap-
par qualche ragione per non efeguirle , fe 
ne da Tavvifo al Poníefice per mezzo di 
una (upplica; e Xa. bella , cos í , reíía fenza 
effetto: método fimile di procederé con la 
Corte di Roma s' oíferva dal reílo de lie 
Corti d' Europa , che fono nella Comunio-
ne del PontefKe . 

La Bulla in Cccna Domini , é una Bolla 
che fi legge ogm Anno nel Giovedi San
t o , alia prefenza del Papa;, e contiene varié 
feomuniche, ed efec razio ni ,, con tro gli Ere-
tici , contro quelli che difubbidifcono alia 
S. Sede , che difturbano o combattono P efer-
cizio della Giunsdizione Ecclcfiaílica , & c . 
Vedi ANATHEMA , SCOMUNICA &C. 

Dopo la morte del Papa , non fi ípedi-
feono bulle fin che la Sede é vacante : per 
evitare pero ogni inganno ed abuío , fubi-
to che i ! Papa é morto, il vice cancellicre 
delta Chieía Romana prende i l fígillo-
delle bolle, e nelia prtfenza di diverfe per
lón e , ordma che fia erafo e fcancellato i l 
nome del Ponte fice morto; e copre i ' a'tra 
parte del íigiilo, íopra la quale fono le te-
íte di San Pietro ediS.Paolo, con un pan
no' l ino ; figiilandovelo su col figillo fuo pro-
pr io , e dándolo cosí ravvoiro e coperto al 
Ciambtrlano, acciocché fi preíervi, e con 
eflb non fi poli a no figillare bolle in que! 
frattempo. 

BOLLA dt oro*, é una denomínazíone da
ta pecuíiarmente a un Ordine , o Statuta 
fatto daíl 'Imperado re Cario I V . nel 1356, 
che dicefi eflere flato diifefo e feritto da 
quel celebre Gtureconfuito, Bartolo , eche 
tattavia fi reputa come la magna charta , 
o la legge fondamentale dell ' Impero, Ve
di IMPERO. 

* E eos) chiamata da un ftgillo $ oro at-
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taccatvvi , tale quale era adoperato da* v 
gl i Imperatori di Cojiantinopoii, annef-
fo ai loro editti . Spelmano parla ez.iart' 
dio di una bolla d'oro adoprata in un 
trattato d' alleinza1 tra i l nofíro Arrige 
V I I I . ' e Franc-ejco L Re di Francia , 

Sin alia pubblicazíone della bulla áurea t 
la f >rma ed i l cerimoniale dell'clezionedi 
un Imperatnre, era dubbiofa e indetermi-
nata ; ed il numero degii elettori non era 
fiííato, Quefto eduto folenne rególo le fun-
zioni , i diri t t i , i privilegj, e le premt-
nenze degli Elet tori , 

L'originale , c h ' é Latino , fopra fott i l 
pergamena , fi cuftodifce a Francfort. Ne l 
la parte di díetro fono diverfi gruppi o 
nodi di fe ta ñera e gialla r e ne pende un 
bollo, o figillo d'oro „, 

Quefta ordinazione Impcriale f cha con
tiene 30 articoli , fu approvata da tutt» i 
Principi dell' Impero , e refia ancora nella 
fuá ion-A . L ' clezione dell' Imperatore é con 
effa dichiarata appartenere a íeíte Elettori ; 
tre Ecclcfiaílici, cioé i ' Arcivcfcovo di Ma-
gonza , quello di Trever i , e quello di Co
lonia; e quattro lecolari, cioé il Redi Boe-
mia y i l Principe Palatino,, i l Daca di Saf-
fonia , td i l Marehefe di Brandenburgo . 
Vedi ELETTORE, IMPERATORE, &C, 

B O L L A N D I S T I , nella Storia Lcttera-
ria, é una dínorainázione data a certi Ge-
fuiti d 'Anvería , che fono ñat! per un tem-
po confiderabiie impiegati nel raccogliere le 
vite e gil acti de'Santi: cosí chiamati dal 
P. Bollando , uno de' primi , e principalí 
della compagnia, Vedi ATTO, e SANTO, 

Perb che noi incontriamo fpeííe volte 
occafione di citare queíl' erudito corpo , 
nelT opera nofira prefeote , e gli fiam de-
bitón di molte ecceüenti offervazioni , i l 
Lettore non avera difcaro di t róvame qul 
quakhe contezza. 

Nel principio del 17. feeoío, i l P. Her í -
bert Roswcido , Gefuita d' Aovcrfa , formb 
un difegno di raccogliere le vite de'Santi, 
fentte da antori originali , connote, come 
quelle aggiunte alie fue vite de'Padri» per 
ílu hiarare i paffi ofeuri, c difiinguere íege-
nuine dalle fpurie ; egli morí nel 1629. avan
t i che Topera fulíe pnneipiata. 

L ' A nno feguente , J. Bollando Gefuita 
dell" iftelTa cafa, ripiglib in mano i l dife
gno j e laddove i l Rosweido fulamente fi 

N ' z «ra 
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era propoílo di raccogliere le vite gia com
pone , Bollando intraprefe, dove mancava 
la vita di qualche Santo , di comporne di 
nuove , cavando daglj Autor; , cheneavean 
íatto menzione . Nel 163 5. s'aggiunfe per 
luo compagno ncll' opera G. Hcníchenio j e 
nt\ 1Ó41. pubblicb gli j íct í de Santi del 
Me fe di Gennaro , in due grandi Volumi 
in Foglio . Nel 1650. i l P. Papebrochio 
diveutb aflbeiato nelP imprefa ; ed effendo 
morto Hcníchenio, i Padri Baert, Janning , 
Soliier e Raye vi furono invitati ; i quai 
vivono ancora, e continua no 1'opera: del-
Ja quale in 80. anni, fono ftati dati alia lu
ce 24 volumi, per l i primi íei mefi del Ca
lendario Romano. 

B O L L E , o Bollicelle, Bu l la , in Fifica, 
fono piccole goccie rotonde , o fia vefeichet-
te di qualche fluido, ripiene d'aria, e for-
tnate o nclla fuperfizie dsl fluido , per i ' ag-
giunta maggior del fluido medefimo , come 
n t l piovere ; o nella fuá foílanza per una vigo-
rofa commozione inteftina del le fue part í . 
Vedi Goce 1 A , ACQUA , PÍOGGIA &C. 

Le bolle fono dilatabili, e compreílibili , 
cíoé oceupano piu o meno fpazio, fecondo-
ché i'aria inchiufa é piu o meno riícaldata , 
o piu o meno premuta dal di fuori; e fono 
rotonde , perché l'aura rinchiufavi agifee 
equabilmente da! di dentro per tutt ' intorno . 

La loro pellicola , o coperta, formafl delle 
minutef partkcllc del fluido, ritenute o dal
la veiocita deü ' a r i a , o dalla viva atíraiio-
ne tra quefle minute partí e i ' aria . Vedi 
ARIA , &c. 

Sonó queíle bollicelle , che s' elevano da' 
i iuidi , o pendono su la lor fuperficie, che 
-forman la bianca fpuma nella íommita; e 
fon elleno fieífe , quelle che formano l'e-
falazionc, o i l vapore che fen vola suda' 
liquori gorgogüanti ne! bollire , &c. Vedi 
BOLLIRE, VAPORE &C. 

BOLLA, per fimilitudine o per gergo ( i n 
materia di Commercio ) é flato últimamen
te chiamato un genere nuovo di progetti , 
indrizzati a raccogliere e moltiplicare dina-
ÍO fopra fondi immaginarj ; e che fi fpac-
ciarono piu- che in a!tro tempo negli anni 
1720-21 in Inghilterra, dove appunto hsn-
uo !a denominazione di bubbles ^ bolle, GT 
I t a l i i n i direbbono truffa . Vedi COMPA-
GNIA . 

i l preteío difegno di tali intraprefe «ra, 
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di raccogliere un Capitale o fondo, per rí-
florare, raeítere in piedi, e promoveré non 
so qual ramo di íraffico di grande fperanza s 
e profitto , come di manifatture , di mac-
chine, e íimili. Col quai fine , furono ef-
pofte delle propofizioni, le quali moftravant 
i vantaggi del difegno , e v' invitavano le 
perfone. La fomma neceffaria a far avanza
re i l negozio, ínfleme co'proíit t i che fe ne 
fperavano , era divifa in certo numero di 
porzioni , o fottoferizioni , da coraperaríi 
dalle perfone che foífer difpofte a correré i l 
rifehio . La vera e real mira , in alcuni , 
era di raccogliere una groíía fomma per lo 
avantaggio particoiare de' progettand ; da im-
piegarfi da eííi in capitali del Mar del Sud 
5cc. con la fperanza , mediante 1' al zata o 
crefeimento delle azioni di queüa Compa-
gnia, di poter rifondere il dinaro de' fot-
toícrittori , con del profitto per fe mede-
í imi . In altri i l difegno era allolutaraente 
di defraudare gli avventurieri del loro di
na ro , fenza alcuna mira di reíl i tuzione. 

Ve ne fu di coftoro una terza ípezie dif-
ferente : i proget tant í , per procederé piu 
cautamente , propofero che farebbono in 
pronto de1 libri aperti , e fí prenderebbcno 
le fottoferizioni in qualche tempo avveni-
re ; e frattanto prendevano dinaro, pervia 
di premio, per abilitare le perfone ad eííe-
re ammeíli per fottoferiventi , fübito che 
I'affare foífe maturato , da poter dividere in 
porzioni . Diverfe migliaia di porzioni fu
rono cosí prevenute o anticípate benefpef-
fo in un giorno; e pagatí de' premj , da 
un fcelhno fino ad alcune lire fterl. per le 
dette fperate porzioni, i quali andavano a 
guadagno degí ' Imprendi tor i , Vedi SOTTO-
SCR IZIONE . 

I ! numero di tai bolle (bubbles), e del
le lor qualita , fu aífai ftraordinario e in-
credibile: alcune di eíTe ven ñero ez'.andio 
autorizzate con lettere patenti , ed in ai-
tre , i progettanti e i lor proprietarj fi for-
marono in Compagnie o corpi feparati : 
cbi per delle Pefche nuove , chi per delle 
flcurta, chi per fcavarnenti di miniere &c. 
Senza dubbío refieran no forprefi i Poíleri 
neü' udire mentovate di cotefle bubbki > 
fin per aettare le flrade, perfcmmmíflrare 
fearpe, calze e medicine per mantenimen-
to de'baflardi, per la compra di cattivi t i ' -
t o h , per i ' jnjpíertítQ di-d^Haro &c. 
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Acque gvrgoslianti, o picne di BoLLiCEL-

XE . Vedi ACQU/» i 
B Q I L E N T I Acque^ nella Storia naturale . 

Ved. ACQUA . 
B O L U R E , Ebitlliüo, in Fifica , l'ggita-

ziotie d'un corpo fluido, provtgnente dall' 
applicazion del fuoco Scc. Vedi COTTURA , 
Fuoco > CALORE , EBULLIZIONE . 

11 fenómeno del bolim 0 pub fpiegare co
s í : le minare particeile del combuítibile ef-
fendo diliaccate 1' une dali'a!tre , e fui pinte 
in giro, con grande velocita, ( c i o é , eííen-
do in fuoco muíate ) pallano o varcano i 
pori del vafo contenente, e fi mifchiano col 
liquido . Dalla refiftenza che quivi incon-
í r ano , i l loro moto édif trut to; cioé lo co
mún ¡can o totalmente all' acqua ch' é jn quie
te ; quindi proviene, fui bel principio, un 
piccolo moto inteftino nell'acqua , c dalia 
continuara azioue della prima caula , l'cfFct-
to é accrcfciuto, ed i l moto dell' acqua di 
continuo accekrato : cosí che i ' acqua , per 
gradi, diventa fenfibilmente agitata. Ma le 
paríiceüe del fuoco urtando in quelle che fo
no nella piíi bafía íuperfizie dell'acqua, non 
!.Jamen te danno loro un impulfo all' in-
síi , contrario alie ieggi delT equilibrio , ma 
infierne le rendono ípecificamente piu leg-
giere che prima 5 COSÍ che le determinarlo 
ad aícendere fecondo le ieggi dcli' equilibrio : 
ec ib , o coc: gonfiarle in picciole bolliceiie, 
0 vefeichette , mediante 1' attrazione deile 
particelle d' acqua intorno ad elle ; o con 
romperé e fe para re le piccole sfericine d'ac
qua , « si accrefeere la proporzione della ior 
íuperfizie col fluido contcnuto . V i fara dun-
que un fiuífo co flan te d1 acqua dal fondo del 
vafe alia cima; c confegutntemente un fluf-
fo reciproco dalla cima al fondo: cioé Pac-
qua fuperiore , e la inferióte cambiaran no 
luogo : e di qua raccogliamo la ragione di 
que! fenómeno, cioé deil 'eííere Tacqua cal
da fulla foramira , piu preño che al fondo . 
In oltre, un calore intenfo diminuifee cer-
tamente la gravita fpecinca dell'acqua , si 
che non fulamente la facciá afcendere in ac
qua , ma anche in aria; donde provengono 
1 fenomeni del vapore e del fumo : quan-
tunque ali'aria inchiuía negl' interíbzj deü'ac-
qna, cebbafi daré una buona parte ia que-
íía apparenza, o in queílo fenómeno: pe-
locché 1'aria eífendo dilátala, c laíua mol-
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la raffor?ata dall'alione del fuoco , ella rom-, 
pe la fuá prigione, ed afcende per l'acqua 
nell 'aria; portando conséalcune delle con-
tigue sfcrule del!* acqua, quante cioé faran-
no pendenti o fofpefe ne1 fuoi v i l l i , o po-
tranno attaccarvifi immediatametite . Vedi 
VAPORE , EVAPORAZIONE , ESALAZIO-
NE, &c. 

Le particelle dell' aria ne'diverfi interñi-
zj della maffa fluida coslefpanfe, e moven-
tifi all 'insa, fi uniranno, e fi raccoglieran-
no infierne ncl lor paífaggio ; per lo qual 
mezzo grandi quantita dell' acqua faran su 
lévate , e di nuovo lafeiate cadete alternata-
mente \ flecóme Paria fi folleva, e di nuo
vo pafía fuor dell'acqua : imperocché Paria , 
dopo ia coalizione, quantunque poíTa fofle-
nere un gran cumulo d'acqua, roercé ia iua 
elafticita finché trovafi ncli'acqua, non púa 
ptrb infierne con sé portar su l'acqua nelP 
Atmosfera ; poiché quando una volta ella fi 
é ívuicolata e difimpegnata dalP eflrema fu-
perfizie dell'acqua nelvafe, fiaHentera e r i -
laíTera nelP Atmosfera, e cosí ia fuá molla 
e forza diventeranv.o eguali a quélle della co-
raune aria non nfealdata. 

Aggiugncte, che fe la molla ed i l moto 
dell'aria baítaffe per portar su l'acqua cora 
s é , puré non ne feguirebbe queíl'eíTetto ; ma 
l'acqua fcor'-ercbbe vía all'eflremlíadi delT 
aria, tutta , eccertuato que! poco cheofoffe 
inceppato e imbarazzato ne1 fuoi vill i , o che 
imraediatamente atuccato foífe alia fuá fu per
fizie in virtü del!'attrazione : ediquavedia-
mo la ragione del pnncipale fenómeno del bol-
lire, cioé il fluttuar della fuperfizie del l'acqua . 
Vedi EFFERVESCENZA , 

L'acqua, foltanto tepida, bolle gaglíarda-
mente nel recipiente d'una tromba pneumá
tica, quando Paria n ' ée fau í l a : la ragione 
e ovvia^ fmp?roc ché cííendo ia pretfione 
delP Atmosfera tolta dalla di lei fu perfizie v 
P aria inchiufa ncgP interftizj dell' acqua , 
dilatara da un debol calore, ha abbaítanza 
di molla p«r elevare l'acqua, e per difimpe-
gnar fe fteffa. Quando l'acqua ceíía di bel-* 
¡¿re , vi é di nuovo eccitata , con verfare dell' 
acqua fredda íopra i l recipiente; e quando 
bolle con piu veemenza , ceíía verfandovt dell' 
acqua calda : la ragione di che appena fi pub 
indovinarc. 

BOLO5 in medicina, s'applica a divetíe 
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fpc7ic di terre che entraño in al cune prepa
ra 7 ion i Galeniche t e fono adóptate da'pittori, 
c da ahri optrrai. Vedi TERRA. 

BOLO Armcniaco * , od il BOLO Armeno 
é una cerra melle, friabne , pingue, d' un 
color roflb ímorro y che fácilmente va in 
polvere, e che s'aítacca alia lingua , fti-
mata buon diíitccante v ftiptica , e vuintra
zia , e per querte quaüia , adoprata in diveríi 
mali , si internamente come eilcrnamente» 
Vedi ARMEN o . 

* I Naturalifti lo chiamano Armenia 
térra , talvr i rnK©' a p u í u t x ^ o ¡u ro ar-
meno . Egli b pur denomtnato rubrica 
Synoprca , cial nome ct u n a Citta , do
ne anticamenté fi ¡cavava i n abbondan-
za ,* bencke altri rapprefentino la térra di 
Sinope y come una tagion diff. rente di 
tena dal bolo arraemeo . Vedi SINO-
V i h * 

Queíio bolo fi falfifica con poco di che r 
fd i Droghiíli ípefl'o vendono la térra Icra-
íiia , cd aitra térra in fuo luogo . Mattiolo di
ce , ch'cüa trovaíi neüe minie re d' oro , d' ar
gento , e di rame * Vcür LEMNI A » 

BOLO di Levante , é una térra medicí
nale pórtala dal Levante j quaíi d t i l ' iíkf-
fa natura, e pegli Üeííl ufi che i l bolarme-
mco.. 

Pomet dice , che non- vi é cofa fimile 
t r» noi , ooe che non abbiamo né i l vero 
Bolo Armenico, né U bolo di L e v a n t e e che 
tu t t i i bolt oggidi in ufo vengon portaíi o 
dalle Provincic di Francia, o dalJe región i 
confinanti : ma queüo non pare baüevol-
mentt conftrmaro \ e le nuove tanfFe, o i 
da^j fr-pra gü effttíi' o mtrt'v provegnentl 
dalla Francia, t he nt fan mtuzione d am 
bedue, rendono credibüe che i boli o deil5 
una o, dcil' altra fpezie fono in quel regno 
portati .. Infatti appare 5 che i l bolo di Le
vante paífa ufua'mente tra noi ptr Arme-
nico. 

BOLSAGGTNE, tra i Manifcalchi, ílgni-
fica nddenjamenio , e groffezza di f l a t i , nome 
ordinario per tutte le malattíe de'cavalli, che 
provengono dalle oflruzioni ne'meati ú d pol-
mone . Vedi FLATO 

La bolfaggine , alcune volte chiamata 
vento, o flato rotto, pub procederé da un' ul
cera, oda al ti a interna corruzione de' pol-
mon i , do ve i piccoli va (i fono guaüi , oal-
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7afi pír l'acredine, o acrimonia dellc efpetto 
razioni común i . Vedi Fxisr,. 

Un fimilc feoncerto pub c•2!anclio• prove-
nire da un rií lagno, che impedifee V aria , 
si che no» penctri abbaííanza per folievare 
i l polmone nelT atto del la reípirazionc ; o 
dalla materia coriácea , c mucilaginofa fe-
parata ne' bronchi, 

Le piü ordinarie cagioni di tale feoncer
to fono, la raffreddura , la rípienezza , ed al-
tre malattíe non b^n del tutto fenecíate . 
T mali del bol/o poífono anche venire dal c ¡ -
bo e daü'aria iníalubre , e dal cavalcare for
te , quando il cavallo ép i eno - I fcgm fono 
comunemente un certo aggravro e battimen-
to de'fianchi i la gravedine o fíocsggine , la 
toffe rauca. Aiie volte fi gonfiano gli ftran-
goglioni, o ghiandoíe interno alia gola, e 
fue cede un profluvio glandu'ofo nel vaío , 
ch' é l'eftremo grado della malattia, e che 
per lo piü é divenuta diíperaía « Vedi JMORVI-
GLIONF. 

BOL U S , in Medicina, boccone , forma 
eííemporanea di rimedio , di una confiíienza 
moile , che eccede un poco quella deH'eicttua-
rio , e ridotta alia quantita di una do fe , o boc
cone da pottrfi inghiottire ; appolla fatta per 
quelli , che hanno awerfione alie medicine 
putabili; ed anche per miglior ufo e piu ficura 
introduzione di certe preparazioni di mer
curio , d'amimonio &c. che per il loro pe ib 
calerebbono al fondo della tazza,, fe íi deíTe-
ro in bt;vanda 

V i fono de'boli di varié fpezie, fatti con1 
elettuarj, confezioni, conlerve , polpe , pol-
ver i , fali , o l j , tffenze, eíiratti , firoppi, 
&c . alcuni de' quali ingredienti debbono aver 
femprc abbaüanza di folidita , o di aridita , per 
dar confiftenza a quelli che fono l iquidi . 

B O M B A * , una palla di ferro cava , riple-
na di polvere da fuoco c guernita d' un focone 
o buco per una fpoletta, o fia tubo di legno pie-
no di materia combufiibiie, la quale gittaft 
fuori da un mortaio. V e d i M o R T A i o . 

* La parola bomba viene dal latino bom-
bus, crepitus , o fibilus ani , a caufa del-
lo jirepito ch'ella j a . 

I ! m.-todo di preparare una bomba e i ! fe-
guente : figetta o fi forma un globo di fer
ro cavo A B , ( Tav. forttfic. fig. 8. ) aíTai 
denfo e groffo, e fe gli lafeia un'apertura 
rotonda A , per la quale pofía eífere em-

jiuto» 
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pluto e affuocato ; e vi debbe eíTere due an-
i c , o manichi circolari C D , per poterlo 
cómodamente adagiare e ripofare nel mor
tajo . 

Per provare s1 ella fia perfetta e ben con-
dizionata , dopod'averla roventata su i car-
boni , íí efpone all 'aria, cosí che fi raffrtd-
di a paco a poco ^ itnperocché, ilfuoco di
latando il ferro , fe vi faranno de1 buchi, o 
ícrepoü afcofi, s' apriramio cosí , e fi aliar-
gheranno maggiormente ; e tanto p iu , per
ché la molla deii' aria inchiufa continiiamcn-
te agí fe e dal di dentro . Falto cib , la cavi
la del globo s'empie d1 acqua calda, e i 'a-
pertura o bocea s'cttura bene; e la fuper-
íicie eíkrna bagnafi con acqua fredda e fa-
pone : di maniera che fe vi fara i l meno-
rao ferepolo , V aria, rarefatta dal calore , 
trafpirera , e formera delle bollicelle su la 
fuperficie medetlma . Trovato che non fiefi 
difetto veruno nel globo , la fuá caví ta riem-
picfi tutta di polvere da fchioppo, lafeian-
dovi un piccolo ípazio, vuoto e libero, ac-
ciocché, quando il tubo di legno a e della fi 
gura d' un cono tronco vi fi é fofpsnto per l ' 
apertura , cd attaccatovi con cemento fatto di 
calce viva , di ceneri , di polvere di mat-
í o n i , e rafure d' acciajo, ben mefehiate e 
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raccoizate infierne in un' acqua glutinofa ; 
-ovvero con cemento fatto di quattro partí 
di pece, due di colofonia, una di tremen
tina , ed una di cera ; la polvere non i l 
caichi troppo o non s' ammacchi . Quefto 
tubo é riempito di una materia combuñi-
bile , fatta di due oncie di nitro , una di 
folfo, e tre di cenere di polvere da fchiop
po , ben affondata • 

Applicato i l fuoco a queda fpoletta , o 
tubo, va abbruciandofi adagio , finché giun-
ge alia polvere del tubo, che fcoppia in un 
tratto, facendo fcrofciare i l globo in pez-
zi con violenza incredibilc : di qua appar 
F ufo delle bombe nelT aífedio deilc piaz-
ze • 

Particolar cura perb debbe averfi , accioc-
ché i l tubo o la fpoletta fia cosí proporzio-
nata , chelapolvtre inchiufa nel globo non 
pigli fuoco , prima che la bomba arrivi ai 
iuogo deftinato j per ovviar al qual incon
veniente , la fpoletta il piüdelle volte fi avvi-
luppa con un filo umido e attaccaticcio . Vedi 
SPOLETTA . 

Le bombe effendo fatte di grandezze dif-
fereníi , fara qui a propofito porgere alcu-
ne deiie lor dimenfioni j come nella Tavola 
feguente. 

Diam. delle 
B'>m b. 

17 , Poli. 10 
n , 8 

GroíTezza del 
Mttat . 

2 Poli. 
I 
I , 10 

, 10 
, 18 
1 

Diamet. deü' 
A pertura. 

, 20 

,10 

Quant. delia 
Plovere . 

48 B 

4 

Pelo della 
Bomba . 

¿190 ffi 
130 
40 

A l t r i fauno la groflezza del párete della 
bomba ~ , ovvero ~ , ovvero —> ^' tutto 
i l d iámetro; e i l diámetro dell' apertura ~ 
od - di queilo . 

Le Bombe fofamente differifcono dalle Gm-
nate, in quefio, che le ultime fono molto 
minor i , e in vece di mortari gittanfi dalla 
mano. Vedi GRANATA . 

II Signor Blondel , i l quale ha feritto 
fopra 1'arte di gettar bombe, oíferva , che 
le prime bombe furono le gittate nella Cit-
ta Wachtendonch nel Guelderland , nel 
1588. quantunque altri pretendono che fof-
icro in ufo un fecolo p^ima, cioé nell'af-

íedio di Napoli fatto da Cario V I I I . nel 

Batteria di BOMBE . Vedi l 'Articolo BAT-
TER ÍA . 

Cafri d i BOMBE , é una fpezie di caf-
fa ripien i per lo piíi ds Bombe , e qual-
che volta folo di polvere da fuoco , po-
üa fotto térra , per romperla e farla feop-
piare e volar alP ana , con quclli che v i 
fianno fopra . Le caffe di Bombe furono 
un tempo grandemente in ufo per caccia-
re i l nitnico di un pofto, ch'egli avea oc-
cupato , o era vicino a piantarvifi ; era* 
no raeífe a fuoco per raezzo d' una falficcia 

di 
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t l i poivcre attaccata da un cñremita ; raa oggí 
foíio ándate intlisnfo. 

B O M B A R D A » , pez^o d'artiglieria , an-
ticamente in ufo , aífai corto e groífo , e 
con una grandiííima bocea , da alcuni pu
ré chiamata bajilífeo , dagli Oliandefi don-
derbiifs. 

* Dirtvano alcuni la parola , per corru-
zione da lombard , come fupponendo ado-
perato primieramente in Lombardia un f i -
tnil pezzo . Du Can ge, dopo Voffio , la 
deriva da bombus , e ardeo ; Menagio 
daltedefco bomberden , plurale di bora-
ber , baliíla . Ma noi dubitiamo, fe al-
cuna tal parola fia a Tedefchi nota . Non 
h cofa rara, apprejjoMenagioeparecebi 
altri Etimologijii, daré derivazioni da vo
ri invéntate da loro medefimi. 

V erano alcuni di talipezzi, che fí dice 
áver pórtate palle d!3oo.iire dipefo; Froif-
íart ne mentova una, lunga 50. piedi. Per 
carlearle , íi fervivano di una macchina a 
ruof a, &c, Credefí che la bombarda í¡a ña
ta in ufo prima del!'invenzione de'Cannoni. 
Vedi CANNONE. 

B O M B A R D i E R E , é un ingegnero , o 
«na perfona , i l cui ufizio ¿ di atrendere a 
dar fuoco , e a gittare le bombe fuor de' 
mortari . Egli prima fofpigne e caccia den
tro nella bomba la fpoletta, quindi fifia e 
appunta i l globo , lo carica, egl i da fuoco. 
Vedi BOMBA . 

B O M B Y C I N U M velamentum. Vedi VE
LA MENTUM . 

BOMPRESSO , una fpezie di albero in 
unVafcelio, cheíla i lpiuavanti su la prua , 
e pofa alquanto obliquamente su iofperone; 
la fuá efiremita piu baífa é incaftrata ful pri
mo ponte al di fotto del caüello , ove é 
í b í k n u t a , ferve a portare la vela dal detto 
albero, e la vela che v'e in cima ful pic-

• coló bompreffo chev'é inneñato. Vedi Tav. 
Nav. fíg. i . n. 124. fig. 2. n. 16. Vedi puré 
l 'Articolo ALBERO . 

II bompreffo debbe avere duc terzi della 
Junghezza deir albero maeflro, e la fuagrof-
fezza eguale aíl1 albero di mezzana : quand' 
egli ¿ 24. braccia e cinque piedi lungo , 
la fuá antenna dcbb'eflere lunga 16, brac
cia e due piedi; el'albero incima &t\ bom
preffo, fei braccia eunpiede. 

BONA mobilia. Vedi i'Aríicolo MOBILIA . 

B O N 
BONA mtahilia , in legge , quando uns 

perfona che mucre, ha de'beni o dc'debiti 
veri , in un'altra diocefi, ma dentro la mc-
defima provincia , oltre i fu o i beni nella dio
cefi dov'egli muore, afcendenti al valore di 
cinque lire almeno, dicefi ch'egli abbia bo-
na notabilia j nel qual cafo, l'approvazione 
o validazione del fuo teílamento non ap-
partiene al Vefcovo della Diocefi dove egli 
é morto, la cui giurisdizjone non fí pub eílen-
dere oltre i confini della fuá propria Diocefi , 
ma all' Arcivefcovo della Provincia . Vedi 
PROVARE, VALIDARE. 

BOMA patria un col.'egio de'gíurati , o 
1' íifiifa de' paefani, o de' buoni vic ini . Vedi 
GIURATI edAssisA. 

Tenis, BONIS & catallis rehabendispofi pur-
gaticnem . Vedi TERRIS . 

B O N E T T O , inun fenfo genérale. Vedi 
BERRETTA , CAPPELLO. 

BONETTO, in fortifícazione, é una fpezie 
di piccolo rivelino, fenza foíTa, che ha un 
parapetto tre piedi alio ; anticamente collo-
cavafi avanti le punte degli angoli faiienti 
delio fpalto; ha una palizzata intorno; in 
queñi ultimi tempi fi pratica puré davantigli 
angoli de'bafiioni, e le punte de 'r ivelini , e 
delle falfc-braghe . 

I I bonetto ha due faccie, che ponno faríl 
lunghe da dieci fino a quindici e piu ver-
ghe : i l parapetto é faíto di té r ra , che ha 
di fpeffezza da trenta fino a 36 piedi, e di 
altezza da nove fino a dodici: é circondato 
da una doppia ferie dipalizzate, dieci o do
dici paííi difianti F una dall'altra ; ha un pa
rapetto alto tre piedi, ed é come un piccolo 
corpo avanzato della guardia . 

BONETTO , o berretta da prete, é un' opera -
cfteriore, che ha alia tefta tre angoli faiienti, 
c due angoli mor t i . 

E' differente dalla tenaglia doppia fola-
mente in qaefto , che i fuoi i a t i , in vece di 
eíTere paralleli , vanno reflringendofi , ed av-
vicinandofi nella gola, ebanno maggior lar-
ghezza nella fronte; per la qual cagione é 
denominato puré -coda di rondine, Vedi CO
DA DI RONDINE, e TENAGLIA, 

BONETTI 5 in linguaggio di mare , fo
no piccole vele porte sulecorskj su la mez
zana, su la vela m a e ñ r a , e su la vela dell' 
albero di prova , quando queñe fono troppo 
flrette, e piatte per coprir 1! albero; o aá 

eífet-
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cffettd di far piu fírada in tempo di cal
ma 

BONS-HOMMES. Vedi ALBIGESI . 
B O O T E , in Aflronomia, é una Coftel-

lazione deirEmisfero fcttentrionale, le di cui 
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ftelle, ncl Catalogo di Tolomeo fono 23 ; 
in quello di Tichone 28; di Bayero , 3 4 ; 
d' Hevelio 52 ; cd in queilo di Flamftedio 45 ; 
Le loro latitudini, longitudiai, magnitudinf 
&c. fono come feguc 

N o m i e f i tuaz ioni delle 
Stelle. 

Media delle 3 nella gamba dinanzi^ 
Meridion. 

5-

Ultima della coda dell' orfa maggiore 

Settenír. della gamba 

1 o. 

Inform. avanti la preced. cofcia 

Nella preced. cofcia 

15-

Una fcíntillante tra le cofcie, Arfturus 
Preced. nella mano Settentr. 

Nel preced. braccio 
20. 

Una media nella mano 
Queila che fegue Arturo 
L'ultima delle tre nella mano 
Una picciola che fegue la mano fettent. 

Preced. ín faccia alia cintura 

Nell'omero preced. 
Suífeq. in faccia all'omero. 
Merid. nella fegu. gamba 

3o-

Nel pofteriore calcagno 

Che fegue il preced. braccio 

Tomo I I 3 5 ' 

^ Longitudine 

56 ¡¿k 10 51 
9 
9 

*3 37 5° 
14 51 57 

43 34 
29 51 

12 26 17 
22 34 24 

^ 14 1.0 50 
14 59 00 
11 00 38 

14 27 
12 13 
15 43 
27 9 
22 8 

1 
5 
4 

24 
42 

23 26 33 
19 53 52 
25 36 39 
23 23 52 

2 37 37-

22 11 11 
26 46 14 

«£U 22 38 OO 
15 OO 
35 4ó 

ftp 28 

18 25 50 
22 49 58 
13 18 18 
19 31 33 
27 3° 5 

^Lr 28 4 21 
h& 0 53 28 

29 37 33 
9 58 2 

26 33 32 

Latitudine 
Settenír. 

28 n 20 
30 32 o 
33 59 22 
26 32 8 
2 5 12 47 

30 14 28 
54 24 O 
27 31 38 
28 6 41 
36 33 jo 

31 28 30 
3Ó 53 ^ 
35 4 i 3 
56 34 48 
24 51 o 

22 15 30 
30 57 O 
58 54 44 
2 5 1 0 1 5 
54 39 20 

28 27 o 
58 51 33 
31 45 *4-
60 10 4 
58 55 S 

era 3 

42 27 
35 6 
49 33 
42 8 
30 23 

57 
13 
9 

24 
18 

27 53 42 
22 41 32 
25 59 55 
55 27 39 
40 o 9 

O 

s ¿ 
3 
7 
I 
5 

7 * 
7 ^ 

5 
7 
o 

6 
1 
4 
6 
4 

5 
4 

4 
6 j 

4 
7 
3 
5 

3 4 

5 
4 S 

6 
6 
6 

No-
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Nomi e fituazioni delle 
Stdle. 

Settentr. nel di dietro della gamba 
I n faccia alia poftcrior eofcia , fotto la cintura 
Nella gamba di dictro 
Prima deile tre fopra la teíla 

40. 
Nella mano pofteriore 
Nel capo 
Nel polfo deüa mano poñeriore 
NeU'cflrem. del manico della verga 
Media fopra la tefta 

•7. "j n 45-
Neila verga o baí lone, vicino alia mano 
Pofterior fopra i l capo 
A mezzodl della media nella verga 
Nel di dentro deli'omero 

j ^ ' " 5 ° . " 
Che fegue la verga verfo la corona 
A fettcntr. delle medie nella verga 
A mezzodi neU'eftrem- della verga 

Piü a Settentr. 
U n altra che feguita queÜa 

55-

Longitudine 
era 

S» 28 27 45 
23 44 55 
29 10 33 
ÍI 2 48 
20 6 51 

29 z6 43 
l9 53 4 i 
29 10 20 
o 54 48 

l3 28 53 

o 34 22 
% 13 i ? 

% 24 48 
^ 0 55 

2 
28 

58 
IO 

8 
3 

44 45 
11 44 

Latitudine 
Settentr. 

31 17 7 
40 38 21 
33 47 28 
57 54 i 
52 57 48 

40 11 33 
54 10 38 
42 11 40 
40 29 15 
6 0 33 37 

4 í 
61 
45 
19 
49 

54 43 
7 22 
4 7 
O ID 
9 16 

28 21 36 
28 24 27 

B O R A M E T Z . Vedi ZOÓFITO. 
B O R E A * , nome Greco, ora in ufo po-

polare , per i l vento di Tramontana o Nord . 
Vedi VENTO, CNORD. 

* Gl i Etimologiflí derivano comunemente 
la parola o dal Greco (Son , firepito , o da 
fiopa , efea , a¿o y perche , forfe , ecct-
ta P appstito ; e percha e buono per l i 
frutt i della térra , che el apportano ali
mento :• altri piu toflo la deducono dalV 
Ebreo birjah , ci&o ; o da beri, quiete ; 
bor, purita ; e bar, fórmente . Glianti-
chi fupponevano c¿<? Borea folamente j p i -
Taffe dalla Tracia. 

I I P . Pezron oííerva, che anticamente, e 
con moko maggtor proprieta, bóreas fjgni-
íicava i l vento di Nord-efl , o fia di Tramon
tana-Levante , che foffia nel tempo del íol-
flizio di State ; aggiugne , che ia parola vie
ne dal Céltico ¿ore, mattina ; perché la lo
ro luce principale, in quella ftagione , ve-
niva da quell'angolo , donde purt i venti 
allora per lo piü foffiavano, 

o 46 9 

4Ó 49 30 
53 26 5Ó 
57 6 25 
57 H 40 
57 14 4ó 

era a 

4 5 
5 
4 
6 

6 7 

5 
3 
5 
5 
6 

7 
5 
3 
6 

5 
4 
5 

5 4 
6 

BOREA, fpezie di danza, comporta di tre 
paííi uniti infierne con due movinienti, eche 
principia da una croma , in levare. 

La prima parte contiene duevolte quattro 
mifure , e la feconda due volte otto . Confifte 
d'un paíío balancé ed'un coupé : credefi che 
venga dail'Overgne, altri dicono dalla Bi -
fcaia. 

BOREiVLE Aurora . Vedi AURORA BO-
REALE. 

BORGHESE, abitatore di un borgo, o 
Citta mu rata ^ ovvero uno che v i poffiede 
qualche fondo. 

In altre regioni borghefe (burgejf) ecit-
tadino fi confondono infierne ; mainlnghil-
terra fono dift iot i , Vedi BORGO . 

La parola éapplicata ancora ai magiftrati 
di alcunc C i t t a , comal ¿ailivo, c ¿urgejjes 
di Leominíter . 

Burgeff ordinariamente fí dice colui che 
rapprelenta unapiccora Citta o borgo in Par
lamento . 

Filias vero burgenfis , atatem habere tum 
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¡ntelUgJtuT cum Jiferte fcivtrit dcnariot nume-
rart' & pannos ulnare &c. 

BOR.GO, in Tnglcfe Borough, fi ufa be-
fpcíTo per ana térra groífa , o per un co-

mune che non é Citta . Vedi TERRA, e 
C l T T A . 

Borgo neí fuo originale é voce SaíTom ; c 
crcdefi che primariamente s' intendcffe d'u-oa 
Compagnia compofh di dieei famigüc , ch' 
crano coliegate apctí ic , come picggio 1' 
una per l ' alera . Braélon /. 3. tr. 2. Vedi 
FRIBURGH . 

Ta appreño, giufia 1' opinionc di Veríie-
gan r borgo viene a íignificare una grofia tér
ra , la quale avea attorno di sé qualche for
te di muta o ncinto : cosí che tutti í !uo-
ghi che appo i noíin anteeati abbcro lade-
numinaí-ione di borgo, furono o in un modo 
o neil 'al íro cbiufi e fortrficati. 

Ma negli ultimi tempi , Ja medefirna ap-
pcliatTOic fu data eziandio a díverfe deüc 
v i l l z 'mftgniores , o caftelletti e villaggi d i . 
quaiche coníiderazione , benché non muratr. 
Vedi VILLAGGIO . 

Oggidl, ia parola e i l titolo di Borcugh , 
borgo, é particoiarmeote appropriata aquel 
le terre , e vü'aggi , che mandano b*irgh(fi 
{burge[]es) o rapprefentanti al Parlamento. 
Vedi BuRGEss, e RAPPRESENTANTE . 

I borghí fono diftinti in quelii per carta, 
o ¡Intuto, eqúelli per preferizione o confuetu • 
diñe . Vedi PRESCRIZIONE , &c. 

I I numero de' borghi in ínghiiterra afcende 
a 149. alcuni de' quali mandano uno , altri due 
rappreítnraMíi. Vedi PARLAMENTO-. 

BORGHI Realir neiía Scozia , fono comuni-
ta fatte per avantaggio del Commcrcio, con 
diplomi aceordan da diveríi de1 loro Re ; 
hanno i ! privilegio di mandare de' CommilTarj 
rapprefentanti ¡n Parlamento,. oltrealtri-pri-
vilegi particolari. 

EgSino fot mano di fe Oeffi un corpo , e 
maodano Cornmiííarj , ognuno , in Edimbur
go a un'Adunanza che i r fa ogni anno, per 
deliberare i-nrorno alie utilita e avanzamctiti 
delTraffico,. e confultare pvr lo genérale in-
tereííe de' Borghi. 

Capo del BORGO , é II uorao principale 
ddia decenna, o delia centuria , fcclto dal 
rimanente per pgrlare e operare in loro ve-
cs . Vedi CAPO &c. 

BORGOM A S T R I * Burghermefiers , fono 
grincipall Togati o Magiítraíi nelle Cit ta 
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del la Qerminia, deU' Ollanda e della Fian-
dra , a' quali appartiene di daré gü ordini per 
i l Governo , per V amtníoiííraxione dclla 
Giuftizia, dclla política, e dei'c finanze del 
luogo; benché rautorita e l'ufizio non é per 
tutto fimile ; cadauna Citta avendo le fue leg-
gi particolari ed i fuoi Staturi. 

* La parola % formata da due voci Fia-
minghe, borger , borghefe o citta diño ; e 
meefter, majiro . Alcuni V efpriman* in 
Latino per Con fu! , altri per Senator . 
M . Bruneau ojjerva , che i l burghcrm?.ílet 
in Ollanda, corrifponde ctquello che } chia:-
ntato Aiderman , e Sheníf in Inghiiterra ; 
atterney a Compiegne ; capitoul a Tolo-
fa ; confuí in Linguadocca & o . 

B O R . I N A , una corda amecata alia pen--
n i , od alia parte media nell' etierno de!la 
vela in una nave, che ferve a fare che la 
vela ftia piü aeuta o ílreíta , appreífo al 
vento. 

Lzborina é atíaccata per mezzo di dufi r 
d i t r e , odiquattro altre corde, come i l pie-
de d' una cornaechia , ad aítrettante parti del
la vela , foiamente la bcrini mezzana é atcas-
cata al piu baíío capo deli' antenna * 

hzborina appartiene a tutte le, vele , ec--
cetto che alia vela di Bompreífo , o ckíl* 
prua , ed alia vela su la cima del Bompreílo 
dove fi tralafcia perché mansa la maniera di" 
tirarla irmanzij quinJi é che tai vele nonti 
polio no adoptare attacco al vento. 

Quando fi dice , alienta la borina , ritieni 
o fa su [correré la borina ; s' mtende diré , ch' 
ella 11 lafoi piu libera e fciolta , &c. 

BORRA . Vedi TOMENTUM , termine de" 
Boranici, edeg.h Anatomici. 

E O R R A C E , é unfale rcinerale urinofo 
della ípezie de'nitrr ; particoiarmente ado-
prato ncl faldare, e neí fondere i metalli 
quaiche volta aiicora in Medicina , pereme-
tico , e per proinovente del p*rto . 

La Bonace, Bórax, credeü , che fia üata . 
nota agli antichi fotto la denominazione di. 
chr^focolla : quantunque M r . Geoffroy dta al-
cune ragioni per credere che la bonace mo
derna íia cofa differente dalla í/;r;/bc'í;¿/¿í degls; 
antichi. Vedi Mem. Acad. R. Se* a-t. 173-2».. 
p. 549. Vedi CHRYSOCOLLA . 

Pimío' divide Fantica borracc- , o chryfc-
colh in naturale e artifizi de y \knaturale k--
condo l u i , é fobmente una poliiglia od umo-* 
re vifeofo, che feorre nelle- rainiere d'oro 

O % dar-
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¿ 'argento, di rame , td anche di piombo; che 
ciíendo tongelato e indurato dai freddo deirin-
verno, diventa d'una confiílenza di pietra po« 
mice. P l i n . U l ñ . N . 1. 35.C.15. 

Quanto a 11' artificíale , ella íí fa col la-
feiar feorrere delTacqua nelle vene dclla mi -
nicra per timo il corfo deiT invernó fin a 
Giugn ; ; e iafeiando la miniera fsccare per ¡i 
relio ddl ' ar.no . Si che qutÜa borrace artifi-
xiale non é al tro che'1 minerale putrefatto e 
corrotto. 

II medefimo NaturaÜOa la diftingue in ne
t a , verde, giaila e bianca: queüi diverfi co
lorí ella g!i prende , infierne col valor diífe-
rente , dalle diveríe miniere , che la for-
mano. 

I moderni puré difiinguono due fpeiie di 
Borrace; naturale la quale é cruda; e artifi
cíale , ch 'é purificata e raffinata . La borrace 
cruda, o naturale, non rifatta, é un lal mi
nera le , della forma ordinaria, che fí fcava 
dalla térra in diverfe partí della Perlia ; e 
che trovafi puré nel fondo d'un torrente , 
che feorre nelle montagne di Purbeth vici-
no alie Frontiere dclla Tartaria Bianca : 
quand'é raccolto, fi efpone ali' aria , dove 
acquiíla una pinguedine rofficcia che ferve a 
nutrirlo , e impediré che non fi calcini . 
Quand' é nella fuá perfexione , mandafi ad 
Amadabat, ne'territorj del G. Mogol , dove 
íMercan t í Europei lo comprano. 

V i é un 'a l í ra fpezie di borrace naturale, 
piíi fecca , e di colore unpo'gr igio, cómela 
coparofa Inglcfe, foitanto di fíe rente in que
do dalla prima fpeiie , che ella fi tiene eípofta 
alParia piu lungo tempo. 

Quanto alia ^ormcf , artifiziale , o raffina
ta ( borrace rifatta ) i Veneziani furono i pri-
mi a trovar l'arte di prepararla , o piu tollo di 
purificare la naturale: Dicefi che lo facciano 
difcioglíendola nell'acqua ; quindi filtrándola 
e criftallizzandola, fervendofi per taluopo, 
di mecce, o ftoppini di bombagia: intorno 
a'quali la borrace fi criftal lizia come i l zuc-
carocandito, e i l verderarae ful legno . Gli 
Ollandefi dopo d'averla raffinata , la riducono 
in pezzetti, come fila o cordicellc fertate; e 
cosí comunemente s'adopera. 

hzbonace raffinata, alia maniera o dc'Ve-
ncziani, o degli Ollandefi , debb' efler chia-
r a , trafparente, quafi infipida al gufio; efo-
pra tut to, fidee avvertire che non vi fia mi-
ftura d'alluraelii 

B O R 
La borrace é di qualche ulterior ufo nelía 

Medicina, in quanto ella entra nella cempo-
fizione dell' Unguemum citrinum . EH'é ufa ta 
parimenti nella preparazione d' un belletto 
per le Dame. 

Agrícola dice , che vi é un nitrofoíTile, 
duro come quel'o di cui i Veneziani fauno 
la bornee : nel che egli ha ragione ; non 
eífendo quefto nitro altro che la borrace Vea-
fiana , di fopra mentovata. Queilo ch' egli 
aggiugne, che la borrace Ventta. é fatta dell' 
urina de' giovanetti che bevono vino , sbat-
tuta in un mortajo di bronzo, fin alia con-
fiOenza d' unguento , pofeia mefcolata coa 
verderamc e nitro : non folamente é fa!fo, 
ma é una faifa efpofizione d'un paífo di Pii-
nio. Hi jh Nat. I- SS-c 

M . Lemcry i l Giovane ha fatto un gran 
numero di fperienze fopra la borrace, dalle 
quali fi raccogüe : Che la borrace s' unifee 
cogü acidi si minerali come vegetabili , 
che l i aíforbe , e infierne con eííi fĉ rma nuo-
vi fali di differentí fpezie , fecondo le fpe-
zíe degli acidi impiegativi. Che queüi aci
di s' incorporano nella borrace , come i?n 
ne'fali álcali . I n realta , la borrace, ella 
fieffa é un vero álcali nativo, che non ha 
bifogno d' arte o di decompofizione alcona 
per renderla tale, come i fali álcali comu-
n i . Che la fuá azione su g'i acidi é differen-
te da quella de'fali álcali comuni, in quanto 
che ella é pacifica , e non eccita coramozione , 
&c. Vid. Mem. Acad. K . des Se. an . i j i% . ítem 
an. 1729. 1732. 

BORSA, dinota un luogo pubblico , in 
moltiííime Citta confíderabili, dove i Mer-
canti , i Negozianti, gli agenti, i banchie-
r i , i fenfali, gl ' interpreti , ed altre perfone 
intereííate nel commercio , fi adunano in ceríi 
g iorni , ed a certe ore , per conferiré , e trat-
íare infierne di materie appartenentí a' Cam-
b ; , rimeífe, pagamenti, rifehi, ficursajnol-
leggi, ed altre negoziazioni mercantiü , si 
per térra come per mare. 

In Fiandra , in Ollanda , e diverfe Ci t 
ta delia Francia quefti luoghí da noi chia-
mati exchanget, fono appunto chiamati bur-
fes; aParigi, ed a Lione places de change; 
nelle Citta anfeatiche, collegj di Mercanti ; 
in Italia Piazza de' Mercanti, borfa: in Ve-
neiíb Rialto dal nome del luogo ove fi radu-
nano &c. 

Queftc adunanze fi tengono con tanta 
éíat-
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efauczza, ed ai Mercanti richiedefi cosí in-
difpenfabilmente di trovarvifi ; che la fola 
affenza d' una perfona , la fa fofpeítare di fal-
lim?nto . Vedi FALLIMENTO. 

Le piü confuicrabili Borfe d' Europa fono 
quelle d' Amftétdairi , e quclla di Londra , 
chiamata i l Royal exchange . Vedi BORSA 
Reale &c. • 

Qiieila d' Anverfa era poco inferiore alie 
due predette ; prima che i l porto diqucíía 
Citta folíe rcfo impraticabile dagii Oilande-
fi , che vollero trafportare i l corijmercio a fe 
fleffi. 

Anche al tempo degli antichi Romani * , 
vi erano de' luoghi per i ' adunamento de' 
Mercanti , nclla maggior parte delle Gitta 
confiderabiii dcil'Impero . Quello che dicefi 
cíTere ílato fabbricato in Roma, nell'anno 
della Citta 259, 493 anni avanti G. C. fot-
to '1 Cotifoiato d'Appio Claudio, e di Pu-
blio Servilío , fu chiamato Collegium Mee-
catorum ; di cui íi pretende che íi vedano 
ancora alcuni avanzi , chiamati da' Romani 
moderni la loggia , epiazza di S, Giorgio . 
Vedi COLLEGIO . 

* Quejla nozions di una Borfa Romana 
fupponefi jondata su f autoritit di Livio ; 
le cui parole fono le fsguenti : Certa
men Confulibus inciderat uter dedica
re t Mercurii eedem. Scnatus a fe rem 
ad populum rejecit : utr i eorum dedi-
catio juííu populi data eflet, eum prae-
eííe annonse , Mcrcatorum collegium 
inílituere juíTit. L iv . Lib. z. E' qui pero 
da offervar/i , che Collegium non figni-
fico mai ne fecal i piü puri della Lingua 
Latina un edifizio per una Societa : COSÍ 
che Collegium Mercatorum inílituere 
mn / ha da tradurre, per fabbricar una 
Borfa di Mercanti, ma bens) , uniré i 
Mercanti in una Compagnia o Comuni-
t h ; effendo che Mercurio era i l Dio del 
traffico, cote/la sedes Mercurii pare ef-
fere ¡lata deflinata principalmente per 
le divozioni di effa Compagnia oComu-
nith . 

La BORSA Reale della Citth di Londra 
CRoyal Exchange') é i l luogo dove íi radu-
nano i Mercanti in Londra. Vedi BORSA . 

Fu fabbricata prima nel 1 56(5. a ípefe del 
Sig. Totumafo Gresham i e in folenne ma
niera, per i'araido col fuono della tromba, 
alia prefenza della Regina Elifabetia , fu pro-
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clamaía per la Borfa Reale ( the Royal ex
change) : Avanti quel tempo i Mercanti íi 
radunavano in Lombard-íheet , íírada paríi-
colare cosí detta di Londra. 

Fu edificata di pietre cot íe ; e cib non 
oñante ella fu flimata allorala piü magni
fica e íplendida Borfa in Europa. Cento an
ni dopo la fuá edificazionc , nel grande in
cendio, fu tutta atterraía e bruciata ; ma 
tollo riforfe piíi magnifica di prima : k ípefa 
della nuova fabbrica afcendendo a 50000. 
Lire fler!. 

Una meta di queíla fomma fu sborfata 
dalla Camera di Londra , 1'altra dalla Com
pagnia de'Mercicri ; i quali per rimborfaríl 
affittarono 190 botteghe fopra le fcale a 20 
Lire fter!. ciafeuna: che con akre botteghe, 
&c. fui pié piano, renderanno piu di 4000 
Lire fterl. per anno; e puré i l fondo o fuo-
lo , fopra cui í lanno, non eccede -̂ d' un 
acre ( Míf. Inglefe . Vedi ACRE ) onde íi 
bfferva, che quett' é il piu ricco pez20 di 
terreno nel Mondo. 

Fu fabbricata quadrangolare con de' paf-
feggi o ftradoni intorno , dove i Mercanti 
de' rifpettivi paefi s' aflbeiano e s' accompa-
gnano affiems. Ne! mezzo deli atea o Cor
te, vi é una bella íh tua di marrao del Re 
Cario I L in abito d' un Cefare di Roma ? 
eretta dalla focieta de' mercanti avventuri -
r i ; Topera é di Griol in Gibbons . Attorno 
vi fono fchierate le Statue dei diverfi Re 5 
dopo la conquifta de' Normano!. 

BORSA, é una foggia di contare, o , co
me la chiamano alcuni , una fpezie di ma
neta di contó, che s'ufa mo'to nel Levan-* 
re; ed in particolare a Coítantinopoli . Ve
di MONETA di contó. 

La borfa confifte di circa 5 o o T o I h r i , » 
120 Lire ñer l ine . E*cosi ch i ama ta , perché 
tinto '1 teforo de! Gran Signore nel ferraglio , 
fi euftodifce in facchi di cuoio di quefto 
valore. 

Queílo método di contare lo dirivano t 
Turchi dai Greci , e quefti dai Romani t 
gl' Imperador! de' quali lo portarono aCc-
íiantinopuli , ficeome apparc da una Lettc-
ra di Coftantino a Ceciliano Vefcovo di-
Cartagine, citata da Eufebio e Niceforo , 
dov' é quefto paíTo : „ Eflendo rifoluco di 
„ daré qualche cofa per foñeniraento de* 
„ Mini f t r i della Religione Cattolica, fparíí 
„ per le Provincie d' Africa , Numidia e 

„ Mau-
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» Mauritania i lo ho fcritto a Vefo, Te-
Í, íoricre Genérale dell' Africa , e gli ho 
w dato ordini di pagarvi íre miile folies, 
cioé ¿or/c: imperocché , come oíTerva M4 
Fieury , no i ^oíTiam chiamare korfa, quel-
lo che i Latini chiamarono /O///Í , ch'era 
una forama di 250 denari d,argento,e 
fche aícendcva a arca fette Lire íh fedici 
íccilini della nofira moneta. 

B O S C A G L Í A , dinora un luogo pian ta
to d'alberi , un boíchetto , un fondo bo-
fcofo. Vedi SELVA, Bo s GHETTO íkc. 

I n fenfa lee ale ,. Bofcapjum fig niñea la 
ghianda, o qud fo í l en t aa i en ío che 1 bofehi 
e g'i albir: dauno per i l beÍTiarae . Vedi 
Gilí AND A . ' 

Appreffo i Pit tori , BOSCAGLIA fi dice che 
dinoti un quadro di pacíaagio, che rappre-
fenta molto boícame , alberi &c. Vea i PAE-
S AjOGIO ? no i .' . -i : - : 

B O S C H E T T O , m agricoltura & c . é u n a . 
piccola e dctTÍa fclva. Vedi SELVA. 

Gli anuchi Romani aveano una fatta di 
Bofchetti vicino a diverfi de' loro Templ i , 
ch' eran confecrati a qualche Deita, e chia-
mati luci , per antifrafi , a non lucendo ,, 
come fendo ombrofi ed oícuri .. Ne'giardi-
ni vafti e magnifici un bofehetto é ordi
nariamente un aibíreía o piantaía d' albe
r i i chiufa con pallixzate , e corapoQa di 
alberi alti e chtoraati, come gli Olmi , i 
Marroneri &c. le cune de' quali fitnno un 
ciuffo, e fono rotonde e picne di foglic; e 
sdombrano , i l fottopofto terreno . A' piecü 
de' iunght alb'cri , che generalmente fono 
piantsuí hmgo j e paliizatera egual d iüanza , 
degli altri alberi piu pie col i fono bene fpef-
fo piantati, le eui cinxe fürrnan.> una íoiru-
glian^a di bofehetto dentro i l primo. 

BQSCO. Vedi SELVA. 
BOSFORO * , .bosphorus, o 'bospomt , i o 

geografia, i QV M i r e faogo e ftretto, che 
fi fuppone poter un bue paíTarlo a auoío . 
Vedi STRETTO , MASE , &c. 

* La parola e Greca, goairopos formata da 
gas bos , e iropoí paffaggio. 

Ti nome; di Bosphorus é principalmente 
rííiretto a due paííi angtifti di Mare ,. nel 
Mediterráneo , e fono i l Bosforo della Traerá, 
©rdmariamente chiamato \o firetto di Co-
fiantinopolí, o canale del Mar ñero j ed i l 
Bosforo. Cimm«rio o Scitico, cosi deíto for-
i f djílla íua fiiTiiglianza al bosforoTracic, 
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oggidi piíi comunemente, lo flretto di K a -
pba, o Kiderleri , da due Citta fituate su 
lo ftretro. 

L'origine del nome é men controverfa , 
che la ragione , perché foííe da prima egli 
dato a! Bosforo di Tracia : N^mílo dice r 
con l ' autorita di Accarione, che i Frigt , 
bramando di pallare lo ftrelto Tracio, fal> 
bricarono un Vafcello , su la cui prora v* 
era la figura d' un toro j c che di qua fu 
chiamato /?«$•, bue , o toro t e fervl loro 
d' un naviglio da tragitto. Dioniíio , VaL 
Placeo, Callimaco, Apollodoro, Marcelli-
i>d , &c. di cono , che-lo eííendo trasfor-
mata in Vacca da Gtunone , pafso quedo 
;-reuo nuotando , e che indi fu chiamato 
bosphorus ' Amano dice che l'sracolo co-
raandü a que' della Frigia, di feguitare la 
lirada o traccia che a ve re b be loro un bue 
raoüraía ; e che avendone fofpinto e fpro-
nato uno, quefto sbaizb di falto nel Ma-
re r .per fottrarfi alia loro períecusione , e , 
parfsb a> nuoto qsasü ü re t to . Al t r i diaonor 
che una Vacca ,. tormentata da un ta va
no, vi fi gettb dentroi^ e lo pafsb a nuo-
to ; ed altri-, che anticamente gfi gbitato-
ri di qnelie Cofte , quando volean tragit-
tare , un; vano infierne del le piccole barchc , 
e le facean tirare di l a , da buoi &c. 

B O T A N I C A *, la Scienza delle Piante 
o quella parte di Fjfiologia, Medicina , e 
agricoltura r che tratta delle piante , delle 
loro di ve i fe fpezie , forme, v i r íü , ed uíi .. 
Vedi PrANTA . 

* La parola viene da! Greco fiortvv, er-
ba ; t qjieíia da (SOTO; di (So» i pafeere ; 
perche la maggior parte dcgli animali fi 
pafce d erbe. Vedi PHYTOLOGIA. 

I psíi era-i n en t i botanéa ira gli antichi 
furono Ippocrate r Teotraílo , Diofcoride, 
Piimo, Galeno, &c. Nel fecolo XVT. Pan-
tica ¿o í^ /c ? ch'era ílata per raolte etadi per-
duta , fu con molta induítria rifíorata, e 
ravvivata ; principalmente da Leoniceno , 
Brafavoío , Cardo , Fuchfio , Matthiolo , 
Dalecampio, &c. Nel medefimo fecolo gran 
numero d' akre mani s'aggiuníe a! lavoro di 
queíto fondo ; e colla loro induftria Parte 
fu prima portata ad una fpe¿ie di íiñema , o 
corpo ; tra'quali IORO da contarff Gesnero , 
Dodoneo, Cefalpiao, Cluíio , Lobel, Cc-
lonna, Profpero Alpino , i due Ba-huini 
Plukenet; ? Bocconi , &c. Ahr i di poi - - Í 
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t i , contribuirono a recatla plíi da preflo 
alia fuá perfezione, c ioé, Moníon , Mal-
pighi , Kcrmatu.o , Ray , Magaolo ,Tour -
nefort, Sioan , Sherrard , &c. Vedi EftBA , 
PÍANTA , &c. 

BOTARGO ( i Fiorentifij dicono Butts-
guífy forta di cibo guftofo, che é compofto 
áeir uova del peíce Cievalo ; molto uíatosu 
k corte del Mediterráneo, come incentivo 
pe r be re. Pancirol. Rer. Mem. p. 2. t i t . u i -
tim. Shavu. Trav. ( Viággi >/>., 1 55. 

La maniera di preparare i l botarga come 
fi pratica a Martegne in Provenza , é de-
fcritta dal Signor Ray. I cicvali, mugiles, 
fi prendono ne' bmdigo, che ion luoghi di 
fondo baíío, chiufi con ficpt di canne . I 
cievali mafchi fono chiamati alkttants \ le 
temmine, botar , dclle uova dcüe quali a 
fa la botarga, cosí: 

Prima fi prendono T interiora deli' uova 
be 11' intere , e li coprono intorno intornó 
con fale per quattro o cinque ore : quin-
di le fpremcno o fchiacciano un poco tra 
due aíücelle, o pictre; poi le lavano ; td 
alia fine le feccano al Solé per tredici o 
quattordici giorni & c . Ray. Trav. pag. 
396. e feq. 

B O T T E , vafo di legname , nel quale 
co muñe mente fi conferva i l v ino , e (imili 
liquori , di figura cilindrica , alquanto piu 
corpacciuto nel mezzo , che nelle tefte . 
Corníponde , ed ha qualche relazione con 
a'.cuni vafi di legname Inglefi che fervono 
all' iíleffo ufo , e fono butt , C a í k , 
chicn, pipe, tun . Vedi queíli articoli cia-
feuno a íuo luogo, 

B O T T O N I , fanno un capo, o parte nel
le -vcftimenta : la loro forma ed i l loro ufo 
fono cosí famigliari, che non han bifogno di 
deferizione . La materia onde fi fanno, é 
varia ; come fe ta , metailo , pelo , &c. 

Bottoni di metailo, fonodiverí i , si quan-
to alia materia, quanto alia foggia di lavo-
ro : ol í re quelli giltati in forme , quafi 
affatto ful piede d' altri piccoü lavori di 
metailo gittati (Vedi FONDERIA Ve ne 
fon oggidl di íacti , e in buona quantita , 
con laflre fo t t i l i , o con foglie d' oro , d' 
argento, di o í tone ; e fpezialraeme di que-
m ultimi due. L'invenzione di quefti botto-
nt eííendo di ultima moda , perocché non 
tono ftati introdotti fe non ful principio del 
ácumot tavo fecoio ; e fendo la loro faci-
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tura molto ingegnofa , benche di uío fol-
tanto arbitrario e indiíFcrente, noi qul la 
íoggiungererao. 

Maniera di fare BOTTONÍ d i ¿amina d i 
metailo . Ridotto che ficíi i l metailo che 
vuolfi adoprare, in lamine fottili , o foglie 
delía voluta groífezza, ( o per mezzo deli' 
orefice, o per mezzo dcii'ottonaro, o caí-
deraio )] tagiiafi in piccoü pezzi rotondi , 
di un diámetro proporzionato alia forma di 
legoo, cu i han no da coprire : queíto taglio 
fi fa con una fubbia cava di legno d'orii 
taglienti, fopra un zoeco, o tavola di piora-
bo. Ciafcun pezzo di metailo eos} taglia-
to , e levato via dalla lamina o dal pezzo 
grande, riducefi alia forma di bottone, coa. 
battirio íucceííivamente in di verie cavita-
di sferi che , con un pezzo rotundo di fer
ro in forma di mazzuolo \ fempre comin-
ciando dalla cavita piu piaña , e proceden-
do alia piu sferica , fin che la lamina ab-
bia acquiñato tutto i l rilievo che íi vuo-
le : e per meglio maneggiare lamina cosi 
íott i le, fe ne forma ¡.o o adaítano dieci o 
dodici neile cavita in una voíu , e pari-
menti fi fa bolíire ii maallo per renderlo 
piu duttile. 

Fi-rmata cosí la parte interna, fí da un* 
impronta alt'cilerna, lavorandola coli'ifief-
fo mazzuolo di ferro, iu una fpeziedi for
ma , come i con; deüe monete , incifa in. 
cavo, o aJrnaniera di deuti ; e attaccata ad 
un panco , o zocco . La cavita di quefla 
forma, dove s' ha da fare 1'impronta , é 
di un diámetro e d' una profondita conve
niente alia forte di bottom, che vi fi han-
no a coniare o battere; ciafeuna fpezie r i -
chiedendo una forma particolare . Tra i l 
mazzuolo e la lamina, fi pone un^pocodi 
piombo, che ajuta a meglio cavare i col-
pi deila flampa; i l piombo, a cagionedel-
la fuá arrendevolczza , fácilmente cedenda 
alie parti che hanno rilievo , td inhnuan-
dofi fácilmente neila traccia , o ne' cana-
letti dellc dcntellature. 

La Lamina cosí preparara , fa la parte 
fupenore át\ bottone, o fia i l coperchio deí-
!a forma di legno &c. La parte interiore ¿ 
formata d' un' altra lamina , fatca nell'ifief-
fa maniera, ma piu piatta, e fenza imprcf-
fione . A queft'ultima , é faldato o attac-
cato un piccoio occhio di fil di metailo , 
per poterfi i láoífo^ appicc jre al veítimento , 
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Le due lamine fono infierne faldate con 

una forma di legno, coperta di cera , o d' 
altro cemento, frammezzo , affme di ren-
dere ii bottone fcrmo e fodo : imperocché la 
cera entrando in tutte le cavita fórmate dal 
rüievo dclT altra parte, lo foíknta , impe
dí fe e i'ammaccamcnto , e preferva il difegno . 
D'ordinario per verita fi contentano g'i ar-
tefici di coprire la nuda forma colla piaílret-
ta , o buccia di metallo ; ed in queño cafo 
per attaccarveia , patTano un fiío , una cordi-
cella , o corda di minugia in croce per lo 
me77o della forma . 

BOUTS Rimez , termine popoUre nella 
Pocíia Francefe , e íignifica certe rime difpo-
íle con ferie, c date a un poetamíicme con 
un argomento , da trattaríi e compirfi per 
mcn.ü di verfi i quali debbono finiré con quel-
le raedefime parole, e ncl medefimo ordi-
oc . Vedi K m A , 

L ' invenzione dell' eílremitb, de' verfi rima-
te ( Boutt rimez ) é dovuta ad un Poeta , 
nomato M . du Lot , e fu fatta nell'anno 1649. 
N c l determinare i finí de' verfi ( les botttt ) 
íi fuol trafcegliere queüi che paiono riraotif-
í i m i , e che hanno la minor conneflione . Al-
cuni buoni autori s' immaginano , che tali 
rime fono le piu facili di tutte Taltre, che 
ajutano 1'invenzione, e fomminiíh-ano i piu 
nuevi penfieri di tutte l'altre . M . Sarrafin 
ha un poema, íopra la feonfuta de'finí de' 
verfi r ima t i , fu la Defaite des Búut-úmez. 

L' Academia de' Lanternirti in Tolofa ha 
contribuito a maníenere in crédito i bouts-
nmv&\ con proporne ogni anno una fila di 
1 4 , da eflere efeguite in un Sonetto su le 
lodi del Gran Monarca: e con premiare i l 
Sonetto vittoriofo donando al Poeta una bel
la Medaglia . Un efempio di tai rime po-
trebb'eííere ii feguente, che fu efeguitodal 
P. Commire. 

Tout eft grand dans le roi, T 
afpe£l feul de fon bufie 

Kend nos fiers ennemis plus 
froids que des gla^ons 

Et guillaume n' attend que le 
tems des moiffons 

Pour fe voir fuccomber fous 
un bras fi robufle 

Qu' on ne nous vante plus les 
miracles d' Augufie 

Louis de bien regner lui feroit 
dts lepm 

B O Y 
Horace en vain 1' égale aux 

1 dieux dans fes chanfons 
Moins quemonHeros ilétoit 

fage & jufle , Scc. 
B O Y L E , le letture del Boyk, corfo di Ser-

moni , o di Letture , ch-.amate in Inglefe 
BoyWs , LeElures, inílituite nel i ó p i da Ro
berto Boyie, che hanno per ifeopo , flecó
me fu dichlarato dal i ' in í l i tu tore , di prova-
re la verita della Rdigione Criftiana contro 
gl'Infcdelf, fenza difeendere alie controver-
íie ua' Crifiiani ; e di rifpondere alie diffi-
colta, a' dubbj &c. 

Per foitcnere queíío corfo di Letture, i l 
Boy e alT.-.gtío la rendita delía fuá Cafa po-
fla in Crooked Gane, ad alcuni Dotti Teo-
iog i , da cíí'er eletti per un termine di lem
po che non ecceda tre anni, dal fu Arcive-
fcovo Tennifon , eda l t r i . Ma eíTendo i l fon
do incerto, e non cortante, i l falariofumal 
pagato j per rimediare ai quale inconvenien
te i l detto Areivefeovo procuro uno fíipendio 
annuo di 50 lire per fempre , da pagarfi , 
impofto fopra una fattoria nella Parrocchia 
di B r i i l , nella Contea di Bucks. 

B R A C C I O , brachium , é una parte del 
corpo umano che termina da un capo neü' 
omero, o (palla, e dali'aitro nella mano. 
Vedi CORPO, SPALLA , & c . 

Tra 1 Medici e gli Anatomici, BRACCIO 
inchiude fulamente quella parte ch 'é tra la 
fpalía , edil gombito ; i i reliante, dalgota-
bito lino a! principio della mano , compren-
dendofi nella mano maggiore (come gl i A-
natomici la chiamano) da altri chiamato i l 
davanti del Braccio. Vedi MANO. 

L braccio, in queíV ultima nozione , ha 
folamcnte un grand'oífo , detto V humems, 
o oíío della fpalla. Vedi HÜMERUS . 

£gli ha cinque forte di movimenti , che 
fi efeguitcono da cinque paia d imuícol i ; in 
su , dal deltoidc, dal fu^rafpinatus, e dal 
coracobrachiaiis ; in giü , dal terete , dal 
rotundus major, e dal latiíTimus dorfi ; avan
t e , dal pettorale; in dietro dall'infrafpina-
tus , e circolarmente dal transverfale , dal 
fubfcapulare, e dall ' inítafpinatus. Vedi que-
íti mufeoíi delcritti a'loro proprj luoghi. 

L ' altra parte confifte di due offi , chiama-
t i focilij cioé i l radius ed i l cubitus , o l ' u l 
na. Vedi FOCILE, RADIO , e ULNA. 

I mulcoii, co'quali queíh parte é moflTa, 
fono i l bíceps, ú brachiasus iníernus , i l 
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gemello, i l b rac l iküsextemus , ranconints, 
3 ponator radii teres, e i l quadratus; i l fu-
pinator longus, e i l brevis. Vedih ognu-
no a fuo luogo. Le comuni yenefezioni, 
o falaffi fanfi nel braccio. Vedi FLEBOTO
MÍA . .R ,. 

BRACCIO, é una miiura Italiana di tre 
palmi, e due fpanne, diíFerente da due mi-
íure Inglefi, che potrebbono in un fenfo lar-
oo corrifpondergli, e íono Tard, e Fathom. 
Vedi FATHOM , e YARD . 

B R A C H I i E U S , ovvevo Brachialis, nome 
dato a due mufculi del Braccio: Tuno efter-
no , i ' altro interno . 

BR ACHÍ JE us Externus comincia verfo la 
media e pofterior parte dell' Umero. U n i -
fce le fue fibre coi mufeoli longus e brevis; 
eíTendo eílernamente tendinoíi, coprono in
fierne tutto i l gombito , e s'inferifeono nell' 
olecranum . Vedi Tab. Anat. ( MyoL ) fig. 7. 
num. 12. 

BRACHIÍEUS Intemus, giace in parte íbt-
to i l bíceps ^ forge con un principio carnofo 
dalla media ed interna parte delí' umero; e 
s' inferifee nella fuperiore ed anteriore del cu
bito , mercé d' un affai breve , ma forte ten-
dine: egli ferve a piegare i l braccio. 

B R A C H I A L t - N e r v i . Vedi ÑERVO . 
Comro -BRACHÍALIS , Vedi CORACO-

BR ACHIA LE . 
B R A C H M A N I , é un ramo od una fet-

ta degli antichi Ginnofofifti, o fia Filofofi 
delf India , confiderabili per la feverita delle 
loro vi te , e de'loro coftumi. VediGiNNO-
SOFISTI . 

I Greci comunemente danno loro i l no
me di Ginnofofijii; abbenché San Clemente 
Alefs. Porfirio &c. facciano i Brmhmani 
folo un ramo de' Ginnofofifti, i quali eglino 
dividono in due fette Brachmani, e Sa-
manxi. 

V i fono alcuni nell' Indie , che tuttor con-
fervano quefto nome, e vivono alia fteífa 
maniera che gli antichi Brachmani. 1 Por-
toghefi i i chiamano br amanes ̂  o hramenes; 
gl' Inglefi, Bramins . 

Alcuni dicono derivarfi i l loro nome dal 
Patriarca Abramo, chiamato, nella lingua 
í0i'o-> Brachma, o Brama. Al t r i lo deduco-
no dal nome del loro D i o , bracma; che di 
nuovo íi crede da alcuni, che fia lo (lef
i o , che Abramo: quindi Poílello I i chiama 
Abrachmanes. I l p, Thomaffin cava la vo-

Tom. I L 
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ce daíl' Ebreo, barach, fuggire; perché 1 

. Bracmani fi ritirano nella campagna e v i 
vono ne' diferti. L ' ifteííb autore ci da un' al-
tra dirivazione , cioé dall' Ebreo barac, bene* 
diccre, erare ; poiché quefla é la loro princí-
pale oceupazione . Porfirio offerva, che g l i 
antichi Brachmani fuccedevano nell 'oruine, 
e coftituivanfi t a l i , per diritto di famiglia; 
laddove i Samanei v i venivano elet í i : i pri-
mi percib erano tutti della íleíía famiglia; 
gli ul t imi di varié famiglie. 

I Bracmani erano in perfetta liberta; non 
pagavano taí íe , né erano fotto '1 comando 
di veruna perfona: vivevano d' erbe, di le-
gumi e di frutta, aftenendofi da tut t i glí 
animali e ftimando impieta i i toccarli. La 
maggior parte del giorno e della notte la 
fpendevano in cantar inni a onore della D i -
vinita ; pregando e digiunando continuamen
te . La maggior parte d' eífi viveva in foli-
tudine, fenza matrimonio e fenza poífede-
re beni. Non v' era cofa che fembraífe eífe-
re da loro piü inftanteraente bramata, che 
la morte, confiderando eglino la vita come 
gravofa, ed afpettando con impazienza la 
íeparazione della loro anima dal corpo. Co
sí ne parla Porfirio. 

Kirchero oíferva, che i Brachmani tenean 
1' opinione di Pittagora , circa 1' anima e la 
fuá trasmigrazione ; e menavano una vita 
per tutti i conti íimile alia fuá; piuttoflo 
dai Brachmani Pittagora fu che apprefe le 
fue opinioni, i l fuo modo di vivere, & c . 
Vedi PITTAGORICO , METEMPSICOSI &C. 

I moderni Brachmani ^ fono i fucceífori 
degli antichi, e i Preti o Teologi degl' I n -
diani Idolatr i . 

Rogers ne diñingue e fpecifica feí fatte; 
gli uni detti Weiflnova , gl i altri Seivia, poi 
l i Smaerta , l i Schaerwaccka, l i Pafenda, e 
l i Tfcheciea. 

A coftoro é molto familiare non meno 
1' aftrologia , che 1' aftronomia . Eglino han-
no cosi grande venera2Íone per le Vacche, 
che dicefi, che fi tengono per fortunati, di 
folamente poter moriré con la coda di una 
di eífe nella lor mano. E ' fan talvolta del
le Proceííioni di 400. leghe, tirandofi die-
tro Cittadi intere e Caftella di gente; ali
mentando i l popólo feguace, quand' é fer-
mato a' paífi de' fiumi che hanno inondato 
i l paefe, in una maniera che fi crede m i -
racolofaj cioé con dar loro qualunque cofa 
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che deíkkrano feiTza fare'provifione al cuna. 

11 Sig. Marshall oflerva, che quando fcri-
•vono qualche cofa mettono la figura ti uno 
in primo luogo, per moílrare, come dico
no , che riconoícono un folo D i o . Tengo-
no che i l Mondo fia i l corpo di D i o , gli al-
íiíTimi Cieli la fuá teíla , i l fuoco la fuá boc
ea , T aria i l fuo refpiro, 1' acqua i l fuo fe
mé , e la térra le fue gambe e i fuoi pie-
d i . Ammettono uno ílato di pre-eíiflenza ; e 
da quello , rendono ragione de'temperamen-
t i e de' coílumi degli uomini nelio ílato pre-
fente: foílengono parimenti la Metempíico-
f i , ma in modo e fenfo piu rozzo, che Pit-
tagora; credendo, che le anime de' cattivi 
uomini paffino ne' r e t t i l i , negl' infeít i , e ne' 
vegetabill per loro gaíligo, e purga?ione, 
Computano che i l mondo íia vecchio in cir-
ca di 3892850 anni ; e pare che abbiano 
qualche ofeura tradizione del Paradifo Mo-
ía ico , d1 Adamo, d L E v a , e del Di luv io . 
Hanno puré una qualche Nozione, dell' ef-
ferfi Dio incarnato e d'aver'egli vivuto per 
qualche tempo tra gli uomini . 

La loro religione coníifte neí menare una 
vita pura; lavando e purgando i loro pec-
cati nel fiume Gange, borbottando di ver fe 
orazioni; e facendo ftrane e incredibili pe-
nitenze. Abbruciano i loro morti con alcu-
ne cerimonie; e gittando o fpargendó le ce-
neri ful luogo dove i l defonto prima giac-
que dopo la fuá morte, giudicano da qual
che figura, o impronto che pretendono i v i 
fi faccia, qual fia i l corpo in cui 1' anima 
fuá fe n ' é andata; per efempio, le appar 
1' impreífione del piede d' un bue , o d' un ca
ñe &c . divolgano ch' egli é trasmigrato in 
uno di quefti animali; e fe non v' é impref-
fione, allora egli é andato nella regione del-
le Stelle. 

Eglino hanno puré mol te nozioni cabbali-
fiiche , u gr. dicono , che i numeri 2 8 , 9 5 , 
2^ 7 " 6 5 3 5 32?.5I ?-547 29» 8, t \ -
4 ? 5 > 3o ? 33 >/crit t i con queíF ordine , ne' 
quattro angoli di una figura quadrata, efia-
v i fottoferitto i l nome del proprio nemico, 
fe una porta tal figura addoffo, i l nimico 
non pub nuocergli, &c. Vedi Tranf. Phil. 
num.26%. Vedi BANIANI. 

B R A C H I G R A F I A , ( da / V ; c ^ ¿revé, 
e ypottpto, ferivere) dinota i ' arte dello feri-
vere veloce, o con breviatura. Vedi T A -
CHYGRAFIA . 

B R A 
BRANCHTA gpetyxi* ? nome dato dagli 

antichi Naturalifti alie ale o pinne de' pefci; 
ehe fono parti compofle di camlagim e di 
membrane , in forma di foglie ; e che íervo-
no in luogo di polmoni, per reípirare, o 
trafpirare col mezzo loro. Vedi Tab. *Anat, 
( Splanch.) j i g . 14. Vedi puré 1' articolo ALE . 

Le branchie, oflerva Galeno, efiere piene 
di piccoji forellini, che poflbno pero am-
mettere F aria ed i vapori, ma che non fo
no 3i capacita o diámetro bañante a rice-
vere o far paífare 1' acqua. Plinio tiene, 
che i pefci refpirano per le loro ale; maof-
ferva che Anlrotile era di un' al tra opinio-
ne, a cui 'noi poíliamo aggiugnere, tr.a i 
moderni, i l Sig. Needham . Vedi PESCE , e 
RESPIRAZIONE . 

B R A N C O , tra i Cacciatori, fignifica un 
adunamento , o compagnia d' animali felva-. 
t i c i ; e lo contradiftinguono da armento . Ve
di ARMENTO. 

U n branco ( dicono ) di cervi. dalla tal 
forefta. I cervi cominciano a girne in bran
co nel Mefe di Decembre. Vedi CACCIA , 
CACCIAGIONE , &c. 

Nel linguaggio de'Cacciatori, v i fonova-
rj termini ufati da loro per dinotare i bran-
chi, o compagnie di diverfe fpezie di falva-
t ico. Dicono un branco ( a herd ) di dai-
n i ; una feorreria ( a rout ) di L u p i ; un'ab-
bondanza (a richefs) di martor i , &c. Ve
di CACCIA . 

B R A S I L E , Legno americano, che co-
munemente credeíi eífere ílato cosí chiama-
t o , perché fu prima portato dai Brafile: 
quantunque 1' Uezio moftri ch' é í h to co-
gnito con 1' ifieíío nome molti anni prima 
della feoperta di quella Regione . Vedi/-.fee-
ttana , pag. 268. 

Egli ha varié denominazioni, fecondo i 
luoghi, donde egli viene . Abbiamo del Bra-
file da Fernambuco, del Brafile di Giappo-
ne, di Lamon, di Santa Marta ; e final
mente , Brafiletto, o legno di Giamaica, 
ch 'é portato dalle An t i l l e . 

L'albero del Brafile ordinariamente cre-
fce in terreni fecchi e fierili, e nel mez
zo de'dirupi, é groífo e grande aífai, per 
lo piu nocchiofo, e piegato: i fuoi fiori, 
che fono d'un roífo aífai bello , efalano 
grato odore, che fortifica i l ceiabro. Ben-
ché la planta fia molto groíTa, ell 'é co-
perta d' una corteccia cosí groífa anch' ella , 
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cíie quando i felvaggi rhanno levata via 
daltronco, quefti che prima era della grof-
fezza d* un uomo, appena refta eguale a 
quella d1 una fuá gamba , 

I I legno braftle, é pefantifíimo, e fec-
cb, ícrofcia e ñride molto nel fuoco, e 
manda appena un po' di fumo, a cagione 
dell' eftrema fuá aridita. Niuna delle diver-
fe fue fpezie, ha midollo, falvoché quella 
del Giappone; quella di Fernambuco é fti-
mata la migliore * Debbe fceglierfi in pez-
xi groíTi, fani, fenza alcuna buccia , o fcor-
za fopra; e t a l i , che fendendoli, di palli-
di diventino rofficci \ e quando i l iegno é 
mafticato, dee a ve re un íapor zuccherino * 
E' molto in ufo nelle opere a tomo, e r i -
ceve una pulitura aífai buona; ma 1' ufo 
fuo principale , é nel tingere , fervendo-per 
far color roífo; é pero un colore fpurio 
quelio ch' egli da; e fácilmente fvapora e 
íchiarifce: né íi ha da adoprare i l legno 
fenza deH'allume e del tártaro* Vedi T I N 
GERE . 

Dal legno braftle di Fernambuco, fi cava 
una fpezie di carmino, col mezzo degli aci-
d i ; v i é puré una lacea liquida, che fi fa 
con elfo, e íerve per miniature. Vedi Ros-
so , LACCA &C. 

B R A V A F are ira < Vedi PAREIRA brava, 
B R E C C I A , in Fortificazione, éuna bu-

ca , uno ferepolo , od una apertura, fatta 
ín qualche parte delle opere d' una piazza, 
o con far giocar i l cannone, o con far vo
lar mine \ affin di eípugnarla, o prenderla 
per aííalto. Vedi ASSEDIO , ASSALTO . 

Dicefi , riparare una breccia; fortificare la 
breccla; fare un alloggiamento su la breccia: 
nettar la breccia , é rimoverne ie rovine , af-
finché poffa efíere meglio difefa. 

Una breccia praticabile é quella, dove gli 
uomini poííbao montare , e fare un alloggia
mento . Una breccia debb5 eífere 1 5 , 0 2 0 
canne grande o vafla. Gl i aíTalitori fi fan-
no ñrada per efla, coprendofi con gabbio-
n i , con facchi di té r ra . 

Batiere in breccia . Vedi BATTERE . 
Montar la breccia. Vedi 1'articolo MON

TARE . 
B R E G M A , in Notomia, é 1' ifteffo che 

fmciput. Vedi SINCIPUT. 
I I bregma confifte principalmente in due 

offa: che fon percib chiamate bregma, o 
brcgmatis ojfa; e {Qn due dercranio, 
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altramente chhmariojfaparietalia. Vedi PA-
RIETALIA . 

B R E V E j BREVIS , in grammatica . Le 
fillabe fono diílinte in lunghe e brevi, fecon-
do che íi pronunziano o piu p reño , o piíi 
adagio: i l tempo d' una breve é la meta di . 
quel d'una lunga; ovverd, come s'efprimo-
no i Grammatici , una breve é un tempo, 
ed una íunga due . Vedi ACCENTO , QUAN-
TITA' , TEMPO , MISURA . 

BRE VE , in Mufica, é una nota o carat-
tere di tempo, in forma quadrata, fenza 
alcuna coda; ed equivalente a due mifure, 
o femibrevi. Vedi SEMIBREVE , e CARAT-
TERI di Mufica. 

BREVE vas. Vedi Particoío VAS breve. 
BREVE, nellaLeggecomune, é u n o f e r i t -

t o , in cui s1 intima o íi comanda ad uno, 
che rifponda a qualche azione: o in fenfo 
piü ampio, fí prende per uno feritto ema-
nato da qualcuna delle Corti del Re in 
Weífminfter, col quale vien comandato di 
fare qualche cofa, concernente alia giüftl-
zia, od air efecuzione del regio comando. 
Vedi SCRITTO . 

Si chiama Breve ^ quia breviter intentio" 
nem proferentis exponit; perché é ílefo in 
poche e piane parole, fenza preamboli , 
& c . 

BREVE , s' ufa anco per Lettera, o Pa
tente , che da facolta ad unSuddito di fa
re una collezione per qualche perdita pub-
blica o privata . 

B R E V I Aj jpoj lo l ic i , fono le í te re , che i i 
Papa ípedifee ai Principi, e ad aítri Ma-
giiírati, intorno a qualche afFar pubblico. 

Sonó chiamati cosí, perché fono conci-
fi, feritti in carta, fenza Prefazione, o 
preambolo; con che íi diífinguono dalle ¿0/-
le , che fono pih ampie, e fempre ferit-
te su la pergamena, e íigillate con piom-
bo, o cera verde: laddove i brevi fono fí-
gillati con cera rofla, e col fígiTlo del Pe-
ícatore, o di S. Pietro ín una barca: íigil-
lo che non fi applica mai fe non alia pre-
fenza del Papa. Vedi BOLLA, SIGILLO, 
CERA , &c. 

I l Breve ha in teíla e feparatamente i l 
nome del Pontefice; e comincia da Dilefto 
filio falutem& Apojhlicam Beneditiionem &c. 
dopo di che procede a dirimirá nella ma
teria di cui trattafi, fenza ulteriore pream
bolo . 

P 2 X Bre-
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I Brevt non fono íbttofcritti dal Papa, 

xih col fuo nome , ma con quello del íuo 
Secretario. I I Papa AleíTandro V I . inftitul un 
Collegio di Secretar] per l i Brcvi ; dopo i l 
qual terapo e' ñ fono fa t t i , e piu lunghi, e 
piü ampj che non íi facevan prima. Vedi 
BREVIATOR . 

Una volta i Brevl erano íblamente fpediti 
per aíFari di giuíHzia ; ma ora fono parimen
tí ufati in materie di Benefizj, di grazie in 
afpettativa, e di difpenfe . 

B R E V I A R I O , appreffo gli Scrittori Ec-
clefiaftici 5 dinota 1' ufizio , od i i fervigio e 
culto Div ino , che íi compifce regolatamen-
t c , nel giorno e nella notte , nelle Chiefe 
Cattoliche . Vedi OFFICIO . 

BREVIARIO , é piu frequentemente voce 
ufata per dinotare un libro di Chiefa , i l qua-
le contiene . 1' ufizio del Breviario , cioé , le 
orazioni , e le altre parti del divino fervi
gio , con le diverfe variazioni da farviíi, 
fecondo i varj giorni T le ore Canoniche , le 
Fefte, e fimili . Vedi LIBRO, LITRUGIA 
&c. 

D . Mege diriva i l nome breviario , dall' 
ufo degli antichi Monachi, i quali ne' loro 
viaggi &c. avean de' piccoli l i b r i , dove era-
no i f a lmi , e le lezioni, che ñ leggono nel 
coro, raccolte fuori da'volumi grandi: edil 
P. Mabillon dice , d' aver veduíi due tali l i 
bri negli archivi di Ciílello ; i quai non eran 
piü larghi di tre dita: la loro lettera era pic-
coliíTima, e confifteva per lo piü in abbre-
viazionij efprimenti unintero periodo in po-
che fillabe : donde lor conveniva a buon tito-
lo 1' appellazione di breviarj, quaft diremmo 
compendj. 

I i Breviario Romano é genéra le , e íi pub 
ufare in ogni luogo: ma ful fuo modello ne 
fono lavorati varj a l t r i , particolarmente ap-
propriati a ciafeuna Dioceíi , e a ciafcun ordi-
ne Religiofo. 

I I Breviario é comporto dell'ufizio , o delle 
preghiere del Mattut ino, delle Laudi, di pri-
m a , terza, fefta , nona , vefpro , e com
pleta \ cioé di fette ore differentí: giufta quel 
detto di David , Septies in die laudem dix i t i b i . 
V . ORE. 

L'obbligazione di recitare i l breviario ogni 
giorno , che era prima univerfale , a grado a 
grado fu ridotta a' foli Eccleíiaítici, che fono 
obbligati a recitarlo fotto pena di peccato mor
íale : e da' hzmñl'mi s' aggiunge la pena di r i -
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fondere le loro rendiré , a mifura delia loro de-
linquenza. Nel Secólo decimoquarto, vi fu 
una particolare rifervazione a favore dé' Vefco-
v i , per paffare in certa occaíione o bifogno 
fenza la recita del Breviario tre giorni . 

Non effendo F inftituzione del Breviario 
molto antica , le vite de' Santi vi furono infe-
rite con qualche feorrezione, e molti fa t t i , 
in eífe atteftati, hanno avuto bifogno d'un 
efame critico . D i qua fon venute le varié ef-
purgazioni, o riforme , fatte da diveríi Con-
c i l j , particolarmente dal Tridentino, e dai 
Colonienfe j da diverfi Pontefici, come da Pió 
V . Clemente V I I I . e Urbano VIII .come puré 
da diverfi Cardinali e Vefcovi, ognun de' qua
l i ne tronco buona parte, e ridufíe P opera 
piü da preífo alia femplicita degli ufizj primiti-
v i , ben fapendo che nell'antica Chiefa nonjeg-
gevafi fe non la Scrittura. I l Cardinale Qii i -
gnon fu quegli che porto la riforma piü lungi i 
lafeiando fuori i l piccolo ufizio della Vergine, 
e una gran parte delle vite de' Santi. 

1 Breviarj che fono adeíTo in ufo , fon quaíl 
innumerabili : la differenza tra effi. coníifte 
principalmente nel numero e nell' ordine de' 
Salmi , degl' Inni , de' Pater nofter , delle 
Ave maria , del Cfedo , dei Magnificar , dei 
Cantemus, de' Benedi&us , de' Nunc dimit-
t i s , de' Miferere, degli Alleluja , de' Gloria 
Patri &c. 

I piü celebri, dopo i l Breviario Romano, 
fono quelli de' Benedittini, de' Bernardini, de' 
Certoíini , de' Premonftratenfi , de' Domeni-
cani, de' Carmelitani, de' Francefcani; come 
anco quello d i C l u n i , della Chiefa di Lione, 
della Chiefa di Milano , ed i l Breviario Moza-
rabico , ufato in Spagna . Ma in realta appe-
na v' é Chiefa veruna nella Comunione Roma
na , in Francia , Fiandra, Spagna, Germa-
nia&c. che non abbia qualche cofa di parti
colare nella forma e maniera del fuo Breviario: 
quantunque le differenze fono poco notabili. 
V . GALLICANO, AMBROSIANO &C. 

I I Breviario de' Greci , chiamato da efli 
upoKoyiov, horologium , é 1' iíleífo , in quaíi tut-
té> le Chiefe e Monafterj che feguono i l rito 
Greco . I Greci dividono i l Salterio in venti 
part i , KxSío-(/ccvtí Kathismata, che fono una 
ípezie di ripofi, , o diftazioni; e ciafcun ripo-
fo o paufa íi fuddivide di bel nuovo in tre par
t i . I n genérale i Breviarj Greci fono compoíli 
di due par t i , Puna che contiene Pofficio per 
lí| kxij Qhim^o l-ti?qmwy7 Paltra perla 

mu-
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mattina; e confiftono nel mattutino, nelle 
¡audi , prima, terza, fefta^ nona, vefpe-
r o , e completa. I I Breviario de Maroma 
contiene alcune variazlom piü notabili. Ve
di MARONITA . ( 

Tra i popoll che parlano la LinguaSchia-
vona , o qualcuno de' íuoi Dlalet t i , 11 Brevia
rio fi'recita nella Lingua Volgare , come tra 
i Maroniti in Siriaco, tra gil Armeni in Ar-
meno &c. Quelli che recitano 11 Breviario 
nelia lingua 5V^mw^ fono divlfi quanto al r i 
to \ feguendo alcuni 11 Romano o Latino , co
me i Dalmatini, e gil abitatori delle Cofte v i -
cine : quelli che vivono piü addentro nel Con
tinente, come in Ungheria , Boffina , Schia-
vonia &c. e in Polonia , Lituania, e Moíco-
v i a , íegultano in gran parte 11 rito Greco . I 
Breviarj de' Cof t i , e degli Abiííini, fono 
aífai fomiglianti. Vedi GRECO , COFTO &C. 

B R E V I A T O R , era un ufiziale , o mini-
ílro fotto 1' Impero Romano, a cui apparte-
neva di fcrivere, e trafcrivere de' brevi. I n 
Roma fono ancora chiamati breviatores, o 
abbrev'iatores, quelli che dettano e ftendono 
i Brevi Pontifizj. Vedi BREVE . 

BREVIS cubiti, in Notomia, é uno de' 
mufcoli eíleriori del cubito, che nafce o co-
mincia dalla fpina efterna dell' umero . 

BREVIS radi i , uno de' mufcoli fupinatori 
del radio, che fpunta in parte dal cóndilo efter-
no dell' umero , e in parte dalla fuperior parte 
dell' ulna ; e inferito nella parte fuperiore del 
radio, cui totalmente abbraccia: e ferve a 
volgere la palma del la mano all ' insu . 

BREVIS , da alcuni é detto 11 terzo degli 
eílenfori del carpo , che forgendo dalla parte 
baífa dell' umero, e fcorrendo lungo 11 ra
dio , termina nelT oífo del carpo, che foílie-
ne 11 dito medio. 

Alcuni Anaíomici unifcono queílo coi fe-
condo eftenfore , e 11 chiamano bicórnis , o ra-
dialis extcrnus: altri amano di diflinguerli, 
perché hanno origini ed inferzioni differenti j e 
i loro ventri fono feparabili. V . EXTENSOR. 

BREVIS extcnfor pollicis pedís. Vedi EX
TENSOR . 

BREVIS flexor pollicis pedis. Vedi FLEXOR . 
^ R . ' E V I S peronxus . Vedi PERON.CUS. 
BREVIS ponator Rad i i . Vedi PONATOR . 

. BREVIUM cu/ios. Vedi GUSTOS . 
BRIGADx\ * nell'arte militare, é una 

partita o dmíloue d' un corpo di Sóida t i , o a 
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pledi, o a cavallo, fotto 11 comando d'un 
Brigadiere . Vedi BRIGADIERE . 

* La parola e Fr anee fe : alcuni la derivan» 
dal Latino briga , un affare o maneggio /e-
creto : Du Cange la tira da brigand , Sol* 
dato difeolo , o male difciplinato , i l quale 
[corre i l paefe , e mette a facco ogni cofa, 
fenza afpettar f inimico, comefannolear-' 
mate degli Arabi , dé1 Tartarí &c. .L1 ori
gine di brigand e dinuovo tratta da bri-
gandina , forte d^armatura ufataneW efer* 
cito raccolto da1 Parigini durante la catti-
vita del loro Re Giovanni in Inghilter
ra , gente nota per le lor rubberie. Vedi 
BRIGANDINA . 

V i fono due forte di brigade, fecondo i l mé
todo Francefe : iD. Brigada di un armata ^ 
ch' é un corpo di cavalli di dieci o dodici fqua-
droni: o di fanti , di cinque o fei battaglioni. 
E cosí , un armata é qualche volta diviía in 
otto brigade , 4 di cavalli e 4 di fanti . 20. B r i 
gada d? una truppa di guardie, che n' é la ter
za parte , quando la truppa confifte di cinquan-
ta Soldati: ma folo la feíla , quando la truppa 
confia di 100. cioé , nel primo cafo la truppa 
é divifa in tre brigade, nell 'ultimo m l e i . 

Maggiore d' una BRIGADA , é un ufiziale; 
deftinato dal Brigadiere , ad aífifterlo nella 
difpofizione e nelle ordinanze della i?rzí^¿fo, 
nella quale egli adopera come un maggior 
Genérale fa in un efercito. V . MAGGIORE . 

B R I G A D I E R E Genérale, é un ufiziale 
che comanda una Brigada di cavalli, o di 
fanti in un' armata . Vedi BRIGADA . 

I I Brigadiere é un ufiziale di r i l ievo; pe-
rocché egli é immediatamente fotto 11 mag
gior Genérale,_ o , nell' Armata Francefe, 
fotto i l Mareíciale di campo. Vedi UFI 
ZIALE, GENÉRALE, e SUBBRIGADIERE . 

I B R I G A N D I N A , cotta di maglia ; fpe-
zie d' armatura difenfiva antica, e confifiea. 
di fottili fcaglie o lamine imite infierne, 
pieghevoli e accomodabili al corpo. Vedi 
COTTA di maglia. 

B R I G A N T I N O , piccolo, leggiero , piat-
t o , aperto naviglio , che va e coile vele, 
e co'rerai, e ferve o per combattere, o per 
dar la cácela . Vedi VASCELLO , 

Egli ha comunemente dodici, o quindici 
banchi da un lato per i remiganti, un uomo 
cd un remo per ogni banco . I Brigantini fono 
principalmente ufati dai Corfari, perocché 

tut t i 
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tu t t i coloro cbe ne fono a bordo, fon Sol
dad, edognunoha i l fuo mofchctto in pron
to fotto i l fuo remo. 

B R I G L I A , di un cavallo, é un aduna-
mento o compoíto di varj rnenibri, o par
tí ; come i l mcrfo , o freno j i l tejliere, o fia 
leftt iície o bande di cuojo dalla cima della te
ña , fino agü anelli del mor ío ; i l filmé , ío-
pra i l frontale , e íotto la cima delia teíla ; la 
íottogoía , che cinge e abbraccia dalla tejie
ra íin fotto la gola; le redmt, ch ' é la parte 
tenuta dalle maní del ca valiere ; la fafeia o cin
ta naíale , o fia la mujemola, ch' é la parte 
deüa teiíitra , che íi pone lepra del naío del ca
vallo , paffa per certi ganzi, o fori aldidie-
tro del frontale, ed é affibbiata íotto le ma-
í ce i le : al che, fi aggiunga i l cavezzone, la man 
tíngala , e la corda . V . MORSO , BRANCA & c , 

B R I N A , o diacciuolo blanco , Pruína , é 
la rugiada gelata a buon' ora nelie mattine 
frcdde , particolarmente nell' autunno . 

I I Sig.. Re is oíferva , che la brina confule 
dell' adunamento di piccole particelle di cri-
íialli di diaccio; che fono di varié figure, 
fecondo la diverfa difpofizione de' vapori, 
quando s' incontrano e íi condenfano peí fred-
do . Vedi CRISTALLIZZAZIONE . 

La rugiada, é probabiliííimamente la ma
teria della brina: quantunque mol ti Carte-
fiani vogliono che fia formata d'una nuvo-
la , e, o congelata nella nuvola , e cosí la-
feiata cadere; o pronta a congelaríi fubito 
che arjiva su la té r ra . Vedi RUCIADA. 

B R I Q N I A 5, radice medicínale , antica-
mente ufata afíai per un valido purgante , fo-
pra tutto deíle ferofita; raa oggiai principal* 
mente ritíeníi per un detergente uterino \ e 
in tal qualita , elT entra nella compofizione 
di un' acqua officinaíe , dínomínata aqua bryo-
m0\i che vien generalmente preferitta con-
tro i malí iíterici . Vedi ACQUA . 

M r . Boulduc trovo, per analifi chimica , 
che la hrionia confia folamente di príncipj 
fa l in i , fenza alcuna refina: per lo che dif-
ler i ice dalla mechoacam , che, in altri con-
t i , moíto le raiTomiglia . Egli aggiugne che 
lia piü di v i r t u , prefa in foítanza, che in 
«lualunque altro modo: lo che é comune a 
quedo , ed alia raaggior parte degli altri pur-
gat ivi . Vedi PURGATIVO .. 

B R O C C A T O , nel Commercio, é una 
forte di drappo d'oro , d'argento , o di fe-
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ta , rilevato e arricchito con fiori, fogiiami, 
ed altre figure, íecondo la fantafia del fab-
bricatore . 

Anticamente i l termine era riftretto ay 
drappi teífuti o talmente d 'oro, tanto la 
trama, quanto i l ripieno,- o pur d'argen
to , o d' ambedue infierne : ma per gradi, 
venne a figníficare anco que' drappi che han 
della feta íramifehiata , per ríempire , e ter
minare i fiori d' oro e d' argento . 

_ A l prefente ogni drappo o ftoffa di feta, 
di fatin , o anche i l femplice taífeta o zen-
dado che fono in opera, e arricchiti di fio
r i , con fila che rilevano &c . hanno la de-
nominazione di broccato . 

B R O C C I , o vitícei , in botánica, fono 
ramufcelli teneri, od una fpezie di fila,. o 
ligamenti di una natura media tra quella 
di una radice, e del tronco: co' quali gli 
arbufti, ed altre pianterelle, fi attaccano e 
ñ av volticchiano agli alberi, o ad altre co-
fe lor vícine, per foftegno loro &c. Vedi 
CAPREOLUS 

La fapienza del Creatore é chiara e ví-
fibile in quefto provvedimento per alcune 
fpezie di piante, che ne hanno di bifogno ; 
come 1' ellera, le v i t i , la brionia &c.- Vedi 
CAPREOLATE. 

L ' artifizio di tai brocci é vario ne' varj 
foggetti. Malpighi oííerva , che i broca delT 
ellera fono ritondetti, e coperti di pelo \ e 
queilo ch' é notabile, er danno un umore 
glutinofo di trementina, col cui mezzo, 
íi avviticóhiano firettamente alie pietre , &c . 
La Natura , aggiugne egli , non adopra 
niente meno d' artifizio nella vi tU cana-
denfis * 

I brocci fervono qualche volta per foío 
foítegno; come quelli della v i t e , detti par
ticolarmente viticci y quelli della brionia & c . 
i cui rami eíTendo lunghi, frangibili, e te-
n u i , piegherebbono abbaíTo per i l lor pro-
prio pelo, o per quello del frutto; ma reg-
gono a cagíone di tali brocci o tenui ramu
fcelli , che mediante una fpira naturale od 
una circonvoíuzione e avvolticchiamento, 
fi. attengono forte ad ogni corpo vicino . 

I brocci fervono ancora talvolta per fom-
miniftrare umore, o fugo; come nell'ellera 
arbórea, ch' eíTendo una planta alta , e di 
foñanza compatta , i l fugo nutrizio non ver-
rebbe fomrainiftrato baftantemente ai gio-

vani 
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van I rami nella fommita, ^rr/a quefio ef-
pediente, 

I brocci fervono íalvolta ancora per ílabi-
l imento, come quelii de'cocomeri; per pro
paga? ione , come quelii della camomilla; e 
per onibra, ílabilimento, e propagazione 
tut t i affieme, come quelii delle fraghe. 

B R O C C O L I , ogermogli apprclío i giar-
dinieri , íignificano le prime fommita di mol-
te i nía la te , erbaggi &c. che reputanfi pre-
feribili a tutte le altre men tenere parti , 
Vedi INSALATA . 

B R O N C H I A * , m Notomia, fono pie-
cioli tub i , ne' quali la trachea é diramata 
0 di vi í a nel fuo ingreíío ne' polmoni; e 
che fi diírribuiicono per ogni parte di effi, 
fervendo al traíporto dell' aria nella refpi-
razione, 

* La parola e greca , [2coyyja , c fignifica 
la fteffa cofa. Vedi TRACHEA, POL
M O N I , e RESPIRAZIONE . 

I brenchj conftano di cartilagini, come la 
trachea; íolamenté qui le cartilagini fono 
perfettamente circolarí, lenza al cuna par
te dura membranoía: e' fono congiunti Ín
fleme per mezzo delle membrane che gl' 
inveí lono, e fono capaci di eflere fofpinti 
1 a fuori per i l lor dilungo nell' infpirazio-
ne , e di e fie re tirati i ' un nell'akro nell'ef-
pirazione . 

Arteria BRONCHIALE, é un1 arteria de' 
polmoni, che forge o nafce dal tronco di
icen den te dell' aorta ^ feguita i l corfo de', 
bronchj, accompagnandone tutti i rami per 
i i loro intero progreífo. Vedi Tav, Anat. 
( Angeiol. ) ^Í^. i . 29. 

Vena BRONCHIALE, nafce dalle interco-
ftali, o dall' azygos , accompagna 1' arteria , 
•e fi divide nell' iifeflb numero di rami con 
eíía. 

L ' arteria porta i l fangue a' bronchj, per 
la lor nutrizione, e per quella delle ve i d 
eóle de' polmoni \ e la vena lo trafporta di 
nuovo nella efe va, dove prefto mette capo, 
e fi termina, 

L arteria bronchiale é qualche volta fem-
plice, ma piu fpeífo doppia; talor anche 
tríplice . Vedi ARTERIA , VENA . 
, BRONCHOCELE * o hernia de'bronchj, 
e un tumore péndulo, od un facchetto , con 
un grande e rotondo eolio, che nafce su la 
parte bronchiale della trachea, ed. é molto 
trequente m coloro che abitano íuli' Alpi . . 
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* I r f farola e Greca, formata da 0pof* 

y j x , bronchus, cayinl deW arta: o can" 
na della vola ; e KHXÍJ , gonfiezza . 

R R O N C H O T O M I A * nella Cirugía , é 
1' operazione di un taglio che íi fa nel ca
líale della refpirazione, per impedir Ja fof-
focazione in una fchinanzia, o male di go
l a ; ovvero una incifione fatta nella trachea-
tra due de'fuoi anelli , affine di dar paíTag-
gio al fiato, quando v' é pericolo di íoíFo-
cazionc , per 1' infianimazion della laringe .-
Vedi SCHINA.NZIA , 

* La parola viene dal Greco fipoyyo;, can-* 
na della gola y e <rí'j.va , Jeco , io taglio 

La bronchotomia, detta anco Lttryngotomla 
fi efeguifee cosí: Eiíendo i l corpo del pa-
ziente preparato, fi fa un' inciíione tra i i 
terzo ed i l quarto anelli dell' afpera arteria , 
un poli i ce di fotto del fondo della laringe, 
divifi la pelle e gl 'integumenti, e rimoíTi 
da parte i mufeuli, un tubo d'argento íi 
applica , e togliefi la caula del morbo; cu-
rafi poi la fenta , applicandoíi de' cliileri nu-
t r i t i v i nel frattempo, fe la deglutizione fof-
fe impraticabile, 

I l Dr. Musgrave oííerva 5 che in tutta la 
Medicina non v ' é un método, cheoperico
sí gran cambiamento, in meglio, e in co
sí breve tempo . Con tutto c ió , cgli é pra-
ticato di ra do, perché 1'apertura o fefilira 
che appare tagiiando la gola, (Je parti d i -
vife eífendo allora tirate verfo i loro pia 
determinati fini) oltre i l grande feorrimen-
to di fangue, quando le arterie jugulari e 
le carotidi fono forate, genera nella mag-
gior parte degli uomini un gran t i more dell' 
operazione, e fa che molti credano tutte le 
ferite della trachea mortal i . I I medeíhno 
Autore non fi fa ferupolo tuttavolta di d i 
ré , che ella debbe praticarfi nelle fchinan-
zie, e in altri pericoli di foffocazione per 
cagioni di íimigliante natura -, ibndandofi i n 
una cura flraordinaria, ch' egli íleíTo a ve va 
operara con quefto método. ; 

B R O U N I S T I , o Bwwnif i i , fetta di Ere-
t i c i , pullulata dai Puritani verfo i l finiré 
del X V I . Secólo; i l loro Duce, fu Roberto 
Brown*. ifinriBÍífi J .¿1 iqVnV rtó imk ' 

'* Roberto Brown , che fi mi fe: alia tejía d i 
quefia fetta , e fcrijje diverfi l ibri in f uá d i 
jefa , fu un uomo dotato di buone quali ta , 
e di qualche dottrina . Nacque da famtglia 
one/ia in Rutlundshire , e fu párente del 

Lord 
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Lord teforiero Burleigh. Tu educato in 
Cambridge ; ma in JSJorwich primieramen-
to divolgo le fue idee, e comincw a in
vehe alia fcoperta contra la difciplina e le 
cerimonie Mella Chiefa , Panno 1580. fm 
dal qual ttmpo egli fopgiacquc a vane pcr-
fccuzioni fattegíi da Vefcovi j a tal che fi 
vantava , ¿i' ejfere flato cacciato in trenta-
dueprigioni, in alcune delle quali non po
ten vedere la fuá propria mano a ora di mez-
%od} . Alia fine, infierne con la fuá con-
gregazione lafcih i l Regno, e f i flabili a 
Middelíurgo in Zelandia; dovc ottenne 
hccnza dagliS.tati di celebrare i l Divino 
culto alia fuá maniera, e di formare una 
Chiefa giufla i l fue modello. Poco dopo 
tale fondazione , quejla ajfaipicciola turba 
di Settarj, tefte fottratta dai rigor i de1 Ve

fcovi Anglicani, comincio a difcor daré in 
fe fieffa, e dividerft in tanti par t i t i , che 
Brown , lorpaflore , s1 annojh del fuo mini^ 
fiero ; e ritornato in Inghilterra w/1589. 
rinunzio a1 fuoi principj di feparazione ; 
ed ebbe la rettor/a di una Chiefa nella Cón
ica di Northampton; e mor) nel 1630. 

La ritirata di Brown fu accompagnata 
dal disfacimento della Chiefa di Middcl-
bourg : ma i femi del Brounismo , ch1 egli 
avea fparfi in Inghilterra, tahf e lungi 
che fu (Tero fpenti, che i l Sig. Cual tero 
RaUigh, in una parí ata nel 1592. com
puta che v i aveffe per feguaci non me
na di venti mila. 

L ' occafíone della coftoro feparazione dal
la Chiefa Anglicana, non fu gia alcun er-
rore ,• ch'eglino vi trovaífero circa la fede , 
ma folamente circa la difciplina e la for
ma di governo delle altre Chiefe d1 Inghil
terra . Opponevano che foffe corrotta la 
forma, ed i l fiftema Epifcopale egualmen-
te che quella de' Presbitrriani, per via di 
conciftorj, di clafifí, e di finodi 5 né f i vo-
leano uniré con alcun' altra Chiefa Rifor-
mata} perché non eran ficuri della Santi-
t a , e della rigenerazione de' membri che la 
eomponevano, a cagione della tolleranza 
de' peccatori, i l comunicare co' quali e' r i -
putavano un' empieta . Condannarono la fo-
lenne celebrazione de' matrimonj nella Chie
fa *, foñenendo che eñendo i l Matrimonio 
un contratto político, la confermazione di 
elfo dovea venire dal Magiftrato civile . 
Non perraettevano che fi battezzaffe alcun 
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figliuolo di coloro che non eran membrí 
della Chiefa, o di quei che non prende-
vano cura fufficiente degli in prima bat-
tezzati. Rigettavano tntte le forme d' ora-
zione; e tenevano che 1' orazione Domini-
cale non doveífe recitarfi come orazione; 
poiché era ftata data foltanto per regola o 
modello, su cui fi formaífero tutte le no-
ftre preghiere . Vedi SEPARATISTA , NON-
CONFORMISTA , &c . 

E' ponevano, che la forma del Governo 
della Chiefa , foífe democrática. Quando 
era da raccoglieríi una Chiefa, quelli che 
deíideravano di eíferne membri, ne faceva-
no una ConfeíTione, e fottoferivevano a un 
accordo, con che fi obbligavano a cammi-
nare infieme nell' ordine dell' Evangelio . 
Tutto i l potete d' ammettere e di efeludere 
membri, infieme con la decifione di tutte 
le controverfíe, rifiedeva nella Fratellanza. 
I lor Minif i r i Ecclefiaftici venivano eletti 
d' infra loro, per predicare la parola divi
na , e aver cura de' poveri, e feparavaníi ai 
loro diverfi ufizj col mezzo del digiuno, 
colla orazione, e coll' impofizione della ma
no di alcuni de' loro Fratelli . Ma non vo-
levano, che i l Presbiterato foífe un ordine 
diftinto , o daífe alcun carattere indelebile -
Siccome i voti della Congregazione o Fra-
ternita, facevan un uomo miniftro, e da-
vangli autorita di predicare la Divina Paro
la , ed amminiílrare fra loro i Sacramenti; 
cosí i l potete medefimo lo efentava o de-
poneva dal conferito ufizio, e riducevalo di 
nuovo a mero laico. E perb che mantene-
vano, che i l imi t i di una Chiefa non do-
veífero maggiormente eftenderfi , di quel 
che portaífe i l numero de' fratelli, che ra-
dunare fi potevano in un luogo, ed unirfi 
in una comunione; la podefta di quefti mi -
niftri era circoferitta ne' l imi t i medefimi. I l 
Mini l l ro o Paftore di una Chiefa non potea 
amminiílrare la Cena del Signore ad un' al
tra , né battezzare i figliuoli **di alcuno che 
non fofle della fuá focieta particolare. Ogni 
fratel Laico avea la permiííione di profeta-
re , o fia di fare efortazioni al popólo; ed 
era cofa comune appo loro, i l far dopo la 
predica alcune interrogazioni, e ragionare 
fopra le domine ch' erano ftate predícate. 
I n fomma, ogni Chiefa, fatta ful modello 
de' Brownifii , é una comunita , o corpo con-
gregato e confratellato, che ha pieno pote-

re 
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TC di fare qualunquc cofa, che i l bene deíla 
Societa ricbiede , fenza ayer a rendcr con
tó ad alcunaCíaí íe , Sínodo, oConvocazio-
ne , né a qualfivoglia ahra Giunsdiziotic . 
La maggior parte dcüa lor diíciplina fu adot-
tata dagi' indipendenti ; partito , che forfe 
germino m appKÍfo dal feuo de' Browmfti . 
Vedi IKDIPENDENTE . 

Le leggi s'cfeguirono fopra de' Brownifii 
con grande rigore; i ¡oro Libri furono proH 
b ti dalla Regina Elifabetra, e le loro per 
íone incarccrate, e molti di effi ¡mpiccati . 
La commiííionc Ecclefiaílica , e la Camera 
j k l a t a , magiftraro crimínale in Inghil térra, 
finalmente H riduíTe in tali anguftie, chen-
íulvcttero di laíciare i l ¡oro paefe. Pertib 
inolte faroiglíe ñ ritiiarono , e flabilirono 
in Amüerdam , dove formarono una Chie-
fa , ed ek llera i l Sig. John fon lor Paítore , 
e dopo lui il Sig. Aynsvvonh autoredel dot-
jo Commcntario íopra i l Pentateuco. La lo
ro Chiefa fion quafi cent'anni. Vedt Neal, 
H i j l of Now. Engl. T . i . c. z.z.p. 58. 

BRU A R I A , turbaría . Vedi T articolo 
TURBARÍA . 

B R U C I A R E , é Tazione del fuoco fopra 
an pábulo o legno &c. per cui le minute 
partí ne fon lacérate e divelte le une dall' 
al tre, meííe in meto violento; cd alcune , 
prendendo la natura clleno üeíTe del fuoco, 
fe nc volano in orbem , reentre i l reftante 
é diiTipato in forma di vapore, o ridotto in 
centr i . Vedi Fuoco , VAPORE , FUMO , 
CEKERI , LEGNE , &c. 

BRUCIARE le terre, é un método di prepa
rare e render feniii i terreni fteríli, aípri , im-
bofehid , e giuncofi , acciocchc producán gra
no ; e fi fa con tagliare in pezzi le zollc , e 
feccar!c , e bruciarle ful terreno. L'iftcíío 
método puré ha luego ne 'p ra í i , e ne' pa-
fco l i , i l cui terreno é umido, ere tofo , o 
giuncofoj affine di rendcrli ubertofi di fieno . 

Allume BRUCIATO. Vedi A L L U M E . 
Biombo BRUCIATO. Vedi PIOMBO . 
Vino BRUCIATO. Vedi V I N O . 
B R U C í O R E , o incendio, male partico-

lare venéreo, di cui fi favella in alcuni Libr i 
di Leggi , e confuetudini aníiche d' Inghil-
terra. Vedi BURNINH. 

B R U M A L I A * , ovvero BROMALIA , Fc-
fíe di Baeco, celébrate dagli antichi Romani, 
durante lo fpazio di trenta giorni; che co-
E3inciavano a'24 di Novcmbre, e fiaivaao 
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2L 26 di Decembre . Vedi F E S T A . 

* La parola ¿ criginata da Bruma , c k i 
i l giomo del Soljiizio d' invernó ; per ca-
giun del tempo , in cui la Fejia fi cele* 
brava : benchb ahri la derivino da bru-
mus, o brom i us, nomi di Bacco. 

Le Feífe dette ¿mmáf/m furono líhtuite da 
Rotnoio, che era íolito in coteíio tempo di 
trattencre in conviti i l Scnato. 

B R U Ñ I R E , rateo 0 1' arte di levigare , 
Hfciace , o puliré un corpo metalhco , col 
fregarlo vivamente con un brunitcio . Vedi 
BRUNITOIO . 

I Legatori di VxWx brunijeono gli orí i de'lo
ro Libri fregandoh con un dente di cañe . L'oro 
e 1' argento íi brunifeom con un dente di Lupo, 
con un dente di C a ñ e , o colla ematite o pietra 
di fjngue', con un pezzo di legno blanco , con 
fmeriglio, eí iraiÜ. Vedi LUSTRARE . 

Si dice che i Cervi brumfeono l e lo ro t e í i e , 
quando fregando via una certa pcllic na bianca 
e cottonoía dalle lor coma , con tro un albero, 
li cacciano in una térra rolíkcia , per dar lor» 
un nuovo colore e luíf ra. Vedi TESTA. 

B R U N I T O I O , un pezzo d' acelajo , ro
tando e lifcio, che íerve a bruñiré e lutírare 
ime ta l i i . Ve ne fono di varié fpezie, e figu
re ; d n t t i , auncinati, o cu rv i , mezzí bnmnoi^ 
fi ufano per faldare i'argento, non meo che per 
dargli luftro. Vedi BRUÑIRÉ, LUSTRARE, & C . 

BUBO, in medicina e chirurghia, dinota un 
tumore, alie volte mflammatono , e talora 
feirrofo , rsccolto principalmente nelle glan-
dule dell' anguinagíia . Vedi TUMORE . 

* La parola viene dal Greco ¡Zuprn, Ingusn ; 
c f i i II ¡olito fito d i tai tumor i . 

V i fono due fpezie áibuboni^ 1' unadetta 
benigna ^ o m i l e , 1'altra maligna . I buboni 
maligni fi d i v i d o n o i n ^ / i í r » ^ ^ / / , cvenerei; 
i priml puliulano nellc febbrl pefíilenti, &c . 
i fecondl íbno un prodotto d'abbraccianien-
t¡ impuri ; e fono fpeíTo i l foriere del morbo 
Galiico. Quando un bubone é circondato e 
ehiufo da una fpezie di cerchio di varj cc-
lori , é un fegno ch'egli é peíiileiiziale, e 
generalmente mor.tale. 

BUBONOCELE* , un tumore nell' an-
guinaglia, caufato dalia difcefa o dell' epi-
ploon, o degf inteí l im, per mezzo alia per-
íorazione del muícolo obiiquo dekendente . 
Vedi EPIPLOON , INTESTIM , &c. 

* La parola viene dal Greco ¡Zugaiv , in-
guen , e KijXfi tumor 
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1\ Bubonocele é 1'ifleffo che I'altramente 

chiarnato ramex , o fia hernia inguinalis . 
Vedi ERNIA. 

QuttV é una fpciie di rottura, quantun-
que i Chirurgi la chiaminn roteara incom
pleta ; ed é comune alie donne, cguaimen-
te che agli uomini . 

BUCC A LES ClanduU , fono picciole 
ghiandole diípeife su la parte interiore del-
le guancie, e del'e labbra ^ che feparano lo 
fpuío j ntile nella maÍTÍcazione, e nella di-
g e ü i o n c . Vedi GLÁNDULA, C BOCCA. 

B U C C A N 1 R I , termiüt frequentato nell' 
índie Üccidentali , e che 'propriamente vuol-
íi fai íignificare una fpc/.ie di fclvaggi , i 
qualt preparano i l loro cibo fopra aicuni 
íilari, o gvaticci fatti di legno di Brafile , 
poíii fovra'l fumo, ad una competente ai-
tezza dal fuoco, e chiamafi bucean. 

D i qui puré i piccoli íianzini, alzati per 
la preparazione del loro tnangiare , fono 
detei buccani j e i'azioue di appreílarlo e 
Condirlo , bucean are . 

Diceí i , che il cibo, f. gr. la carne buo 
tana t a , abbia un fapore ecceilente , il co
jo re vermiglio come rofa, e l5 odore gufto-
ío ; e ritiene íu i te queüc qualita per piü 
meí i . Oexmeiin , da cui prendiamo quefta 
notizia aggiugne > che i popoli circonvi-
eini tnandano cola i loro ammalati, affin-
ché col mangiare di queila carne buccana-
ta fi ricuperino. 

L'origine dclla parola rapportafi agí' In-
diani Caribbi, i quali eífendo foliti di ta-
gliarc in pezzi i lor prigionieri di guerra, 
c porii fopra graticole, con del fuoco fot-
to , chiamarono ció , buccanare, cioéarrofti-
te , c fumare añieme : quindi i noílri buc
ea nar i prefero il ¡oro nome e ii loro coüume; 
con qucüa difFcrcnza che quello che i primi 
facevano fopra gli uomini, quefti ultimi lo 
fanno degli animali prefi neila Caccia. 

Gli Spagnuoli, dice Savary, chiamano i 
l u í c a n i r i ne' territorj loro, matadores, cioé 
ammazzatorí, e monteroí eacciaton : gl'In-
glcfi chiamano i loro, c swk i l l e r s ) uccifori 
di vacche. 

I buccaniri fono di duc profeffioni diftin
te ; T una di quelli che vanno folamente a 
taccia de' tori, per aver le loro pelii , c 
i'altra dciraltrc beftie per la carne. 

L'arte di buccanare ^ é cosí deferí tta da 
Oexmeiin : Scorticata che i i i la beüia , e 
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trattine fuora gli o íE , tagliafi ía carre i» 
pezzi, lunghi onbraccio, e fi Tala ; e i l gior-
no cppreílb fi mette ful bucean, che é com
porto di ven t i o trenta filari o sbarre in-
crociate, loncme una daH'altra mezzo pie-
de \ fotto v i follevano un denío fumo , ag-
giungendovi la pelle e le oda dell'aníma
l e , per accrcfcerio . Q u e o credefi da loro 
afíai miglior método, che qualunque altra 
fenipüce raccolta di brace; perché i fali 
volatili di quefte par t i , comunicanfí per tal 
mezzo alia carne , e le danno tal fapore, 
che dopo una leggiera cucinatura di que-
fla forte , i l palato piü dilicato pub man-
giarne, íenza ultcriore preparazione. 

B U C C E L L A R I I * , gtxiAapioi , ordine 
dí foidattfca fotto gl'Impeiadori Greci, de-
ílinata a cufiodire e diñribuire la muni-
zione panática. 

* L a parola £ formata da buceeílus, fpe-
zie d i pane f o d i pajia d i figura circo-
lare. 

1 buccellarii fono anche chiamati , a ri-
guardo del loro paefe, gallograci , o hcllc' 
m g a l a t £ i Greci della Galazia, ed alie vol-
te maryandin i . 

Gli autori molto difeordano in aííegnarc 
i l loro ufizio, e in determinare la qualita 
de' buccellarii : alcuni danno tale denomi-
nazione ai parafiti , nelle Corti de' Princi-
p i , c degli uomini di condizione, mantc-
nuti alia loro tavola, e alie loro fpefe. In 
realta, tra i Vifigoti, buccellario era un no
me genérale per tutti i clienti o vaífalli , 
che vivevano a fpefe de'loro Signori. Spel-
mano crede piuttofio, che corrifpondano a 
quelli che tra noi fon chiamati, tenants by 
mi l i ta ry ferv ice , poífeífori per fervigio mi
litare . Vengono da altri rapprefentati i 
buccellarii ^ per foldati flazionarj nelle Pro-
víncie, i quali allorché comandava i'Impe-
ratore , marciavano innanzi, c dietro di 
lu i , come una guardia della fuá perfona. Se
cón do altri poi , erano uomini impiegati 
dagP Iraperatori, per dar la morte fecreta-
meme ad alcune perfone. 

B U C C I N A * , iftrumento antico milita
re, o piuttoño mufícale , adoprato in guer
ra : fpezialmente per intimare Je vigilic 
della notte, ed avvifare í foldati, quandp 
avean da montare, e quando da lafciarcla 
guardia. 

* X¿J parola viera da bucea , bocca , t 
cano v 
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cano, ¡o canto ; perche era fmñaia col
la bocea : altri credono che fia formata 
dal greco ( ! W * V Í J , o (Zvxavv, che fignifi-
ca la Jiejfa cofa ^ da bove , c da 
cano canto-i perchl anticamente fi, faceva 
la buccina delle coma de' ¿uo i ; a l t r i la 
dirivano da buk voce Ehrea, che figni-
gnifica tromba . Varrone vuole che fia Jia-
ta originariamente formata per onomato-
pela, da bou, bou , alludendo al fno
no cU ella dü. A l t r i ) p 'tii prohabilmentt 
la derivano da buccinon , nome d* un 
pefee armato, o tefiaceo . 

La buccina ordinariamente vien confíde-
rata per una fpezie di tuba , o tromba 5 
dalla quale tuttavolta pare che propriamen-
te foíTe diverfa , non folo adía figura , 
che nella tuba era dritta , e neiia buccina 
ricurva , o ripiegata , ma anche nel fuono ; 
quel della buccina eííendo piü acuto, e che 
poteva fentirfi in maggiore diíianza che i l 
fuono della tromba. Vedi T R O M B A . 

La buccina, raolto s'aflbmigliava al cer-
nu , o corno: e da principio par che l 'un 
e i 'altra foíTero la fleíTa cofa; benché ne' 
tempi porteriori v'ebbe della differenza ira 
c í l i : i l nome buccinum fu riftretto alie fai
te piu fíiccoie di taii í i rument i , ed i l cor-
nu alie piü grandi. Aicuni tengono , che 
la buccina fia flata meno ricurva del cor
n o , i l quale formava un pieno , e intero 
femicircolo. 

Varrone afferroa , che le bnecinte furono 
eziandio chiamate cornua , corni ; perche 
originariamente eran fatte delle corna de' 
montoni , ficcome fi ufa tuttavia di fare 
a^preíTo alcuni. Servio accenna , che fof-
fer da prima fatte di corna di capra ; e 
pero nella Scrittura , gl' iníirumcnti fimiii 
a quefti, ufaíi e nella guerra, e nel Tem
plo, (i chiamano corni di montone , Keren-
iobel) e fopheroth bajiobelim , o fia ¿uccince 
di capri . Vedi CORNO . 

B U C C I N A T O R , in notomia, é un mu-
fcolo, in cadaun lato della faccia, comune 
alie labbra, ed alie guanee ; che forma di 
quelV ultime la fofianza interiore . Le fue 
fibre fi eftendono dal proceíTo corónide del
la mafcella jnferiore ,; fin all'angolo della 
bocea , e s1 atíaccano alia parte fuperiore 
delle gengive d' ambedue le mafcelle : per 
mezzo ad eífo paííaoo i dstti falivali fupe-
r i o r i . Da ^ueño i^ufcolo vien contratta o 
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riftretta la cavita della bocea , ed i l cibo 
cacciato davanti e fotto ai denti nella ma-
üicazione . 

Ha i l fuo nome da ¿ « m W , tromba, per
c h é , quando é gonfiato, dilata le guancie , 
come nel foffiare in una tromba. Vedi Tab, 
Anat. (Mj/ol . fip. 1. n. 10. 

B U C E F A L O , $üm$*ho;. Vedi Tartico-
lo CAVALLO . 

j B U C E N T A U R O * , o bucintoro , nome 
d' un grande e tmeftofo naviglio , adoprato 
da' Vcneziani nella Cerímonia di fpofare i l 
Mare , la quale fi celebra con molía pompa 
ogni anno nci giorno dcirAfcenfionc. Vedi 
M A R E . 

* La voce viene dal Greco , Pawvravpoí, 
compofla da (Su , particella aumencativa 
adoprata per dinotare una grandezza 
enorme y e muracupos, centauro. I l G i u -
Jiiniani aggiugne altre due etimologie : 
la prima da bis, e íaurus , o piu toflo 
centaurus, nome 3 uno de1 Vafcelli d? E -
nea in Virgilio : V altra da buceníaurus 
per dacentaurus, voce inventata per fi-
gnificare unVafcello capace ditenereioo 
uomini. 

P. Giuíliniani una deferizione parti-
colariífima del bucintoro; ed aggiugne, che 
la fuá origine va íino a 11' auna di Cri í la 
1311. quantunque altri la mettono piu al
ta , e la portano fin ali' anno 1177 quan
do 1' Imperatore Federico Bárbaroífa venne 
a Venezia , per far la pace colla Repub-
blica e col Pootefice : nel qual tempo , i l 
Pontefice, in coníidcrazione de' fervigj che 
la Repubblica gli avea predati , nel ríco-
verarlo nella fuá capitale, allorché era (la
to fcacciato da Roma , dono a' Veneziani 
diverfi privilegj; e fece un prefente al Do-
ge d 'un snello d ' o r o , che é 1'origine di 
quello che fi gitta ogni anno per le maní 
del Doge , dai bucintoro nel Mare . Ved i 
ANELLO . 

Nel giorno dell'Afcenfione, i lDoge , i n -
noltrato un poco nel Golfo , ful bucintoro, 
gitta un anello d'oro nel Mare; e dice : 
„ N o i t i fpofiamo , o Mare, in pegno d i 
„ quel vero e perpetuo dominio , che ha 
}, la Repubblica fopra di te . 

L ' ArciducheíTa Maria Giofeffa , marita
ta col Principe di Saííonia , nel giorno del 
fuo ingreífo in Dresda, fu ricevuta in una. 
galea magnifica, elegantemente dipinta , c 

z chia-
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¡amata bucentauro , perché era fUta fab-

bricata fu! modello di quelio di Venczia . 
Ponitz Mem. t. 4. p. 74. féq. 

B U C I N A M E N T O , zuíoiio d'orecchi . 
Vedi T i NNITUS aunum . 

B U C O L Í C H E * , Paf lora l t ; fpexie di Poe-
m i , che riguardano i Paftori , e i loro ar-
tnenti . Vedi PASTOR ALE . 

* La voce e dal Greco (Zas, bue , e XOXOÍ > 
cibo: di qua i l verbo fiuKoXía, nutriré o 
pafcerc i l bejUame ; e PVKOXO; ¡ buhulus, 
guardiano d'armeriii. 

La Poeíia ¿¿ÍCOZ/VÍZ , é la piü antica di tut-
te le ípezie di Pee fia ; e íi crede cheabb¡a 
avuta 1' origine ín Sicilia, tra Fallegrezza e 
i ciivertimenti de' Paftori; e che fiatlata in-
fpiraía daU'amore e da l í 'o i io : a poco apo
co , le loro ftílofe e real i galanteric furono 
ridotte a rególe, e fe ne fece un'arte . Gü 
argomenti principal] di rali Poefie eranogl' 
tátereffi degli armenti , le bellezze del!a na
tura , e i piaceri della vita carapeíbe. Mo
feo, Bione, e Teocrito, furono i piü ele-
ganti e grazioíi poeti bucoüci , fra gl i an-
t i c h i . Vedi EGLOGA, e I D I L L I O . 

Foníenelle oíTerva , che lo í i ik di Teo
crito é taiora «n poco troppo bucólico , o 
da paftore. Alcuni aítribuifeono 3'invern-io-
ne della Poefia bucólica, ed un paftorc chia-
m&to Daph/iis; ed altri nBucolius, fígliuo-
lo di Laoraedonte : ma quefto appar tutto 
favola . 

B U F O L O , o Búfalo, animal noto falva-
tico da gioge, la cui pellc é un capo di 
comrncrcio, ed é detra pclle o cuoio di bu-
falo . L'anímale raífomiglia a un bue , roa 
é piü lungo, e pi5 grolTo; ha grandi e grof-
k corna, un pelo ñero corto , e una tefta 
affai piccola; é aífai comune nci Levante , 
e fopra tutto ne' coiiíorni di Smirne , e di 
CofUntinopoli r dove , egualmente che in 
I ta l ia , viene ípeífo addomeñicato, e íi fa 
lavorare come i buoi domeftici. 

La fuá pclle é conciata aeir o l io , alia ma
niera della pelle di Capra falvatica. Qucfta 
pelFe -aníicamente era ÍHOIÍO ufata appreíío 
gli uomini mil í tar i , i quaii ne faceano una 
ípezie di cotta , odouMet; ed ancor in oggi 
alcuni de' noftrs granatícri fe ne fervono , 
come puré la gcndsrmcria Francefe, a ca-
gion della fuá grolíe7.2a , efaldezza. Si ufa 
parimenti per pendagli , o centuroni j per 
biíacce &c* 
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Quedo cuoio di búfalo, fa un capo coníi-

derabile ne! commercio Inglefe, Francefe, 
e Ollandefe , a Coítantinopoii , alie Smirne, 
e lungo le cofte dell' Africa . 

Le pelli degli alci ( o gran beftie ) de' 
buoi, e d'altri fimiü atiimaü , quando fono 
conciate c prepárate a olio , fono come la 
qui deferitta Pelle di bu f i o ; íi denomina-
no neiia lingua Inglefe buff , anch' eífe , e 
fi adoprano pegli íleíTi f i n i . In Francia vi 
é buon numero di confiderabili fabbriche, 
o manuffattone , deftinate alia preparazio-
ne di ta pel l i , particoiarmente aCorbei!, 
a Parigi, a Roano : il loro primo ftabili-
inento debbcfi al Sig. Jabac, nativo di Co-
logne . La maniera di prepararlo veggaíl 
fotto 1' articolo CAMOSCIO. 

B U F F O N E , giuliare, o mímico , che ha 
per pro fe (fio ne di trattenere altri con buf-
íoniere, ed altre pazze cofe da ridere, Ve
di M I M O , PANTOMIMO , BURLESCO, &C. 

Menagio , dietro a Salmafio, deriva la 
parola baíFooe da buffo, no me dato a colo
ro che comparivano ful Teatro Romano , 
cqlle loro guancie sbuífanri ed enflate ; affia-
che ricevendovi de'co'pi, fi fentíífe raaggio-
re fe ro fe i o , e fi meteífe i l popólo a ridere. 
A l t r i , come C. Rodigino , tan piu ri^ettahi-
!e 1'origine delia Buffoneria , derivándola da 
una Fe (i a inftnuiia nelP Attica , dal Re E i i -
cthso, per occafione di un Sacerdote , chia-
mato Buphnon ; i l quale dopo d'aver facri-
ficato il primo toro su 1'altare di Giove 
Polion, o guardiano della C i t t a , fuggi via 
con fretta , fenza alcuna apparente ragio-
ne , lafeiando la mannaia e gli altri i i tru-
menti ful fuolo , ne poté mai effere fer-
mato, né trovato in appreíío. Glulrumen-
t i furono percib confegnati a 'Giudici , e fo-
lennemente giadicati ; la mannaia fu tro-
vata rea, e fu afloluto il relio. Quefto Sa-
crifizio íi ritenne fi compi a Ha fteíía 
maniera gli anni feguenti: I I Sacerdote fug-
giva , come avea fatto il primo ; e la man
naia condannavafi. Conciofia che T intera 
cerimonia era affatto burlefca, le voc\buf-
foni e buffenerie fono ftate dapoi auplicate 
a tutte le s mor fíe e imitazioni ridicole cd 
alie farfe : quefta Storia vien nferita da 
Cebo Rodigino. 

B U G G E R Y , nelle nofire leggi , fignifi-
ca i l reato della Sodomía . Vedi SODO
MÍA » 
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Eduardo Ccke dcfinifce qaeíío peccato , 

carnalit copula contra naturam , & boc vel per 
eonfujíonem fpederum ( cioé , per l'accoppia-
mento di un uomo o di una donna con un 
bruto ) v d fexuum, coH'avere un uom > a 
fare con un altro ifoítífo, od una donna con 
una donna. Ciafcu^a deüe quai fceiimggi-
ni é fe i ion i a , f e im beneficio de lckro: ne' 
íempi antichij íali rei venivano abbrucíati 
per la iegge comune. Buggery é un crirns , 
che ordinariamente é eccettuato, incalo at 
un perdono geni rale . La rea pratica diceíi 
eíiere (lata introdotta in ínghiitérra dai Lom
ba rd i 5 i quálí crcdeíl comuncmente averia 
prefa dai B o u g r i , o B u l g a ñ . 

L ' ereíii de' Bufgari era anticamente chía-
mata buggery, bougarte * 

B U L A L O , íflílrumento muficale , mol-
to ¡n ufo appreflb i Ncgti delia Guinea &c. 

F/ compollo di varié canne faite di duro 
legno, diípofte per ordine , che vannodimi-
nuendofi a poco a poco in lunghezza , e 
fono collegáti ailieme per mezzo di ftrifcie 
di íottil cuoio , attorcig'iate fopra piccoie 
batchette rotonde, poíle ira cadauna deüe 
canne, cosí che vi íl forrni un piccolo in -
terdizio . Suonano fopra queílo iflrumento 
con de' baíioni, 1' eíircmiía de' quali fono 
coperte di cuoio , per rendere i l íuono meno 
afpro , Froger. Voyag. p . 36. 

B U L B O , in botánica, é una radice ob
longa, equafi rotonda, compoíia di diver-
fe peiücoie , o membrane , fovrappoflte i 'una 
aii 'aUra; che manda fuori dalla fuá parce 
piu baila gran numero di fibre. Tal i fono 
le radici delia cipolla comune, ddl'asfóde
lo , del Giacinto &c. Vedi RADICE. 

, L ' iíieíía dtnomioazione ü da parimenti 
alie radici tuberofe, compofte d'una f? lian
za folida continua , fenza peliieole o mem
brane poífe 1' una fopra de IT altra : come le 
radici del Zafíerano, e del Colchico. Vedi 
TUBER , e TUBEROSO . 

I I Dr. Grcw oííerva , che nelle piante 
bul bofe, egualmente che in parecchie pian
te pe reno i (cioé ¡e cui radici duran per mol t i 
2nni ) la radice é ogni armo rinovata , o 
r ido ra ta dalla foílanza del tronco , o fia 
delia gamba íkíía : vale a diré*, che la bafe 
del gambo, continuamente e infenfibilmen-
te difeendendo va folto deüa fuperfizie delia 
ierra , do ve nafcondendofi vien mutata , e 
qüftflto alia natura, equanto alluogo cd all' 
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ufizio In vera radice. C o s í , nc! Cavólo Bru
no , la bafe , afíbndando per gradi, diventa la 
parte fuperiore delia radice ; 1' auno fufTeguen-
te la parte piu báfTa; edinuovo l'annoap-
preffo eüa íi guaíta, e fi dirtrugge, venen-
doce fupplitá una nuova. Vedi PERENNE. 

B U L Í M I A * , o BULIMUS , un appetito 
enorme , accompagnato da deliquio , e da 
freddo ncil 'cílreraita. Vedi F A M E . 

* La parola e Greca , /?s\/fuc<, o fiuXip®', 
formara da /Jy?, bue; e Kiu.©" ^ fame ¿ 
quafi volendoft diré , che i l paziente ha lo 
Jíomaco d i un bue; ma cosí pero mepjio 
detto farebbe , [¡mprtyia. , che pvhi'ptct . 
I n vero, non e mej í ier i , lambiccarfi co-
tanto , e far tanto sforzo per dar ragione 
de l í origine d i qusfia voce ; quando p in 
j^icdmente e naturalmente ci vien refa da 
VarroTte e Suida ; cio¿ venir ella dal la 
particola fia , che fuole da* Greci prefi-
gerfi a diverfe parole come particola i n -
tenfiva e da fap&k fame y quafi dicef-
fimo , una jame grande j appunto come 
dicono (¡WTMS , per un grojfo janciullo ¡ 
fív(nK&, per un feo grande. 

NeÜe tranfazioni Filofotkhe, v 'é la Sto-
ria d'una perfona atíaccata da ana b u l i m i a , 
fin a tal fegno, che era capace di divorare 
un mediocre quarro di Vitello , aci un pran-
zo ordinario , e fi nutriva con cardo bianco 
&c. guariía col rigettarc molti vermi, del
ia lunghezza e groílezza tí1 una pipa di ta-
bacco . 

B U L I N O , un idrumento d'acciaio, che 
ferve ad intagliare , o ícolpire , fopra i me-
ta l l i . Vedf INTAGLIARE . 

I I bulino coiífiíle di quatíro lati o faccie; 
e la punta comunemente termina in una 
figura romboide. L ' aitra eftremita é acco* 
modata in un manico di legno. Vedi A c -
CIAIO , T E M P R A , &c . 

Oltre gi ' Intagliatori , fanno ufo de' bu l in i 
parimenti coloro che ían de ' f igi l i i , che fab-
brican chiavi, ed arme da fuoco; glí orefi-
c i , gli armaroli, i fabbri da íperoni , br i-
g'ic, &c. 

B U M I C I L L I , fetta di Maomettani nell1 
Africa, che, d.ceíí , tíTers tutta di flrego-
nri : coftoro pugnano contro'l Diavolo, per 
quanto e1 dicorto; e fpdío , corrono attor-
no qua e la, coperti di fangue, e di l i v i -
dure, con uno fpavento terribile : qualche 
volta fingono delle batraglie col Diavolo 

me-
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rnedefimo, in ful raeriggio alia prefenza di 
moho popólo , per lo fpazio di due o tre 
ore, con dardi, giavellotti , feimitarre , &c. 
roenando difpcratimente intorno a loro , fin
ché alia fine cadono ful fuolo, oppreífi da' 
coipi : e rertativi per un momento, ricupc-
rano gíi fp¡r;ti, e fen vanno via . Qual fia 
i l governo e la regola loro , non é ben no
to ; ma dictfi che fia, piuttofto che una fet-
ta, un ordine di religioíi M a o m e í t a n i . 

B U O N O . Vedi BENE . 
BuoNGuj ín . Vedi GUSTO. 
BURGRA V I O * , propriamente dinota 1' 

creditario governatore di un cañello , o di 
una O . t h fortificara 5 particolarmente in 
Germania. 

* L a parda e compefta da bourg , Ca-
J ld lo y o ptccola C i t t a , e graf, o grave, 
conté . 

BURLESCO , fpezie di Pocfia giocofa, 
principalmente ufa ta in via d'argomento 
libero e Icherzevole relie imitazioni ridi-
cole, per deridere le períone ele cofe. Ve
di TK AVESTITO . 

La parola , e la cofa ne piu nc raeno , 
fembrano effere ambedue moderne . I I P. 
Vavaífor fofiiene, nel fuo Libro de ludríca 
diciione , che il burlefeo fu aííolutameníe igno
to agi i antichi; contro 1'opinión d'altr i , i 
cuali vogliono che un certo Raintovio, al 
tempo di Toiomeo Lago , volfe gli argo-
menti ferj, c tragici in ridicolo : il che , 
per awentura , favorifee piuttorto 1'anti
chita della Farfa, che del burlefeo, 

Sembra che gli Iraliani abbiano piu giu-
f a pretefa , neli' invenzione del burlefeo . I I 
primo autorc , che poeto su quefto gurto , 
fu Bernia, cui feguitarono Caporali, L a l l i , 
e moltl altri. Dalí'Italia, pafsb in Francia, 
¿ o v e diventb si fattamente alia moda, che 
nel ufci alia luce un Libro intitola-
to: L a Paffivne del Nojlro Salvatore i n ver-
fo burlefeo. Di l a , venne in Tnghilterra; ma 
peí loro buon giudiziogl'Inglcfi non l'adot-
tarono , né 1'approvarosjo , con tutto che 
tino o due Scrittori fieno ñati in quefioñi-
ÍC eccellenti. 

B U R N I N G , o BRENNÍNG , nel nofiro 
íntico diritto, dinota una malattia d' infe-
lione , la quale guadagnafi ne' poftriboli , 
converfando con donne impudiche, c ere-
dota da alcuni eífere la fteífa, che quclla, 
che noi chiamiamo cggidi, morbo ¡farning. 
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Donde s' inferifee che queflo morbo fia mol-
to piu antico della comúne época deli'aífe-
dio di Napoli . Vedi VENÉREO morbo ^ e 
SCOLAMENTO . 

La principale obbiezione , onde contra-
fiafi 1' identitk del morbo venéreo con que-
fto antico bruciore burning , é , che i rime-
dj preferitti contro i l bruciore di cui parlia-
mo , farebbono inefficaci nel morbo vene-
reo: ma, non é da afpettaríi , che le mi -
fure de' medid antichi foííero dirette e in-
dirizzaíe a riraovere qualche malignita nel-
la maífa del fangue o d'altri uraori , come 
nella pratica moderna; conciofiaché eglino 
confidtravano la detta malattia come mera
mente lócale, e penfavano che il punto prin
cipale e totale della cura dipendeífe dal r i -
movere i fintomi: oltre di che, un'oücrva-
zione frequente fa vedere, che alcunc ma-
lattie diventavano piu gagiiarde , ed aitre 
piu riraeífe in decorfo di tempo : di manie
ra che i rimedj ch1 erano uti l i ed efficaci per 
i l bruciore o burning antico , poífono benif-
fimo non aver forza nel morbo venéreo d' 
oggidí . 
? L ' ordine della cura, ficcorae é efpofio 

da }. Arden , chirurgo del Re Arrigo I V . 
üa cosí : Contra incendium virga v i r i l i s i n -
terius ex calore & excoriatiom, fiat talis f j / ~ 
ringee ( i d cft itijeftio } leni t iva . Accipe l a t 
mul ier i í mafeulum nutrientis > & parum Z a -
carium , oleum v i o U e t p t i f a n t : quibus cem-
mixtis per fyringam infundatur . 

In un MS. antico , feritto circa 1' anno 
1.̂ 00 v' é una ricetta per i l brenning of the 
pyntyVy.at men clepe the apegalle y galle ef-
íeodo una parola antica , per dinotare una 
piaga marciofa . E in un altro MS. pofte-
riore di 50 anni , vi é una ricetta per lo 
bruciore i n quclla parte per cagion d' una Do«-
n a , Simone Fish, promotore zelante della 
P. Riforma, tieW'áfaz fupplication of beggarsf 
prefeotata al Re Arrigo V I I I . parlando d e ' . » , 
dice „ Thcy catch the pocks of one wo-
„ man, aod bare thcm to another \ they 
„ be burnt wi th one woman , and bare ic 
„ to another; they catch the lepry of one 
„ woman, and bare i t to another ; u nel 
qual palfo fi accennano ulcere contratte e 
prefe da una donna, c fcaricate ad un' altra ; 
cd i l bruciore { b u r n i n g } acchiappato dail* 
ufar con donna ; e depofio ofearicato ad un* 
altra &c . Boord, Prete e Medico, fotto i l 
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gneclefima rcgno, principia un Capitólo del 
fuo Bnviary of kcalth, Brcviarlum Sanita-
tis , cosí: li Capitulo 19 moftra il biu-
„ ciore, burning , di una mcretrice . « II 
medcfimo auíorc aggiugne , che fe un fi ab-
¿rugia , o prende il bruciore con una merc-
trice, cd abbia affare con un*altra donna % 
dentro io fpazio di un glorno , comunichera 
il bruciore alia donna con CUÍ averia avuío 
afarc: e per un irnmediato rimedio coníro 
quefla malattia, egii commtnda il bagoare 
ie parti vergognofe due o tre volte con vi
no bianco, o con vino feceo diSpagna, e 
con aequa. In un al tro MS. delia vocazio-
re di Giov. Bale al Vcfcovato d' Oífory , 
ícritto da lui medefimo , ei parla del Dr. 
Hugh Wefton ( il quale era Diácono di 
Wincifor nel i i $ 6 , ma ne fu fpogliato dai 
Cardinal Polo per adulterio) cosí: „ A t t h í s 
„ day is leacherous Werton, who ismore pra-
„ élifed in the art os éreech burning, than all 
S9 the ivhorts of the fítws. He not iong ago 
5, brent a beggar of St. Botolph's parish. Vedi 
POSTRIBOLO . 

B U R R O * , é una íoTranza grafía untuofa , 
preparata , o feparata da! latte , col battcrlo, 
© riraenarlo. Vedi L A T T E . 

* La vece eformat* da Butyrum , gr. (la-
rupoy , compofio di (Sm , vacca , c rvp®4, 
cacto. Vedi CACTO . 

La maniera di fare il Burro ̂  nella Bar
baria, é , gittando il latte, od 11 cremore 
dentro una pelie di capia , fofpefa da un 
lato della tenda all' a'tro; e premendolo , 
o ürignendolo qua e l a , in una direzione 
uniforme . Cib é cagione , che prcOo fe-
gua la íeparazione neceífaria delle parti un-
tuofe , e dellc íierofe . Shaw. Trav. pag. 
241. 

Ebbero iGreci molió tardi, per quanto 
appare, la notizia de! burro: Omero, Teo-
crito , Euripide , e gli altri Poeti antichi 
non ne fanno menzione ; e pur favellano 
ípeífo del latte , e del cacio. Lo íuíío A-
tiftotele, che ha raccolte moltiffime curio-
fuá , che nguardano Tuno e l'altro, tace 
affatto interno al burro, Pliniodice, che il 
turr&tt* un piatto dilicato appreflo le Nazioni 
barbare, equello chediílingueva iricchi dai 
poveri. 

I Romani non fi fervivano del burro, in 
sltro modo, che per medicina, e non mai 
come di cibo. Schookio oíferva, che édo-
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vuí« all'iaduílria dcgli Ollandefi , la faciturs 
c Tufo del burro nell'lndic Orientali: che nel" 
laSpagnaé íbitanto ufato per medicamento, 
neile ul«ere&c. ed aggiugne, che il migüor 
oppiato per farc bianchi i denti, éilfregarli 
con burro. 

S. Clem. AleíTandrino oíferva che i C r i -
íliaoi antichi deli'Egitto abbruciavano bur
ro nelle Lampanc de' loro ai tari , in vece 
d' olio j cgli Abififini, fecondo Godigno , ri
te ngo no ancora un ufo molto confímiíe . 
11 Santo Padre citato, trova in cib del mi-
fiero, o ne da una fpiegaiionc miílica creli-
giüfa. NiUc Chiefe Cattolico-Ronjaae, era 
aníicamciite permeífo , nel íempodi Nat&le, 
ferviríi del huno in luogo deli* olio, a cagione 
del gran confumamento che di quedo fi facev» 
in altreguife. 

Schookio ha feritto un comp etcnte Vo-
lume, de butyro , averfione café ; dove 
exprofcffo) e a dilungo trattafi deli' origine 
e de' fenomeni del burro: cerca cgli , fe il 
burro foífe conofeiuto al tempo d'Abramo , 
e fe fu il burro quella vivanda, cou la qua
le egli regalo gli Angeli? Efamina, come 
venifife preparato appreífo i popoli della Sci-
zia ; donde provengono i fuoi differenti co
lon &c. infegna il modo di dargli il fuo 
colornaturale, di batterlo , odimenarlo, di 
falarlo, di confervarlo, &c. 

Quella parte della provincia di SuíFolk ? 
che é ch i a mata High Suffdk, SuíFolk alta , 
avendo vafte e feconde terre , é per un 
1 tingo tratto di paeíe impitgata tota'men-
te in cafeine o lattiere : e fice orne ell' é-
famofa per il fuo oclimo burro, cosí il ca
cio che di la proviene, é forfe il pcggiore 
d' Inghilterra : il ¿«rro vien imbottato , o 
piü fovente meífo in falamoia in piccoli 
tonelli , e vendtfi non folamente in Lon-
dra, ma fi manda anche nell' Indie Occi-
deotali: da dove fu di nuovo talvolta por-
tato in Inghilterra, perfettamente buouo c 
dolce, come da principio , fe crediamo al 
Viaggiatore Briíanno . Per la 13. e 14. 
Car. I I . cap. zd. il burro vecchio, o gua-
fio non fi ha da mefehiare, ne da imballa-
re con quello che é nuovo e fano . N i 
tampoco íi pub mefcolare il buno fierofo , 
con que'lo fatto di crtma, ma c.afcun ge
nere da sé. Non fí ha da faiare, o confervare 
il burro con fale groífo, ma tuíto confalc 
minuto. 

BUR-
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BURRO, O piuítofto butyrum , fí ufa per 

efprimere divtrfe loítanze cbimiche, come 
butiro d'antimonio, d'aríenico, di cera, di 
Saturno, &c. a cagion de lia loro forma di 
confifteoza, raíiomiglianíe aquella del bur
ro . Vedi ANTIMONIO , ARSÉNICO , CE-

BUSHEL fiah i mifura Tng'eíe di capa
cita per cofe sridei come per gran?, perle-
gumi , frutta íecche &c. che contiene quaí-
íro p e k s o piccoli moggi , od un ottayo 
di un Quater , m i fu ra grande Ingicíc di 
formento. Vedi M I S U R A . 

* D u Cange deriva la voce da buccellus, 
bufíeÜus , o biífellus , diminutivo d i 
buz, o buza, ufato nel latino arrotto 
per ftgnificare la medeftma cofa } a ' í r i la 
dirivano da buifulum , urna , dove Jt 
gittano le f o r t i ; che pare ejfere una cor-
ruzione da buxulus. 

Per la 12. H . V I L c. 5. un bus bel ha 
da conteneré cito Hrc di fórmenlo, al pe-
fo detto troy : la lira , dodici oncie , del 
medefirao pefo : !' oncia veníi ñerlioi j e 
10 íteriino trer.íadue grani , di tormento, 
che vengono ful mezzo della (pica. 

A Parigi , ij bu i bel , che chía mano ¿0//-
f : au , é divifo in duc mezzi boifjeaux , i l 
ITJCZZO in due quarti j ü quarío in duc 
mezzi quart! i Ü mezzo quarto in due /V-
• r e n í , ch' é una piccolifTima mifura , 5cc. 
Per una fentenza del Prcvoílo de' Mercan
til a Parigi, i l busbel, o boiffeau debb' eífe-
re otto poüici , due linee e mezzo alto ; 
e dieci pollici debbe aver di d iámetro . I I 
quarto di bushel , qoattro pollici nove l i 
nee al to, e íei pollici nove linee capace ; 
11 mezzo quarto , quattro pollici tre linee 
alto , e cinque pollici di diámetro-, i l l i 
tro a tre pollici e mezzo alto , e tre polli
ci dieci linee di diámetro. Tre busbels fan-
no un minot , fei una mina, dodici un fe-
píier , e cento quaraota quattro un moggio . 
Vedi MOGGIO . 

I n altre partí di Francia , i l buskel , o 
boiffeau varia : quattordici busbels e un ot-
tavo, d'Amboife e Tours, fanno i l feptier 
di Parigi . Vcnti busbels d' Avignon , fan
no tre í'eptiers di Parigi. Veati bushelí di 
Blois , faono un feptier di Parigi . Due 
busbels di Bordeaux, un ..feptier di Parigi. 
Trentaduc busbels d.lla Roce el la , fan 19. 
feptiers di Parigi. 
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L'avena fi mifura in doppla proporzione 

dcgli altri grani ; cosí che venti quattro 
busbels di avena fanno un feptier, e 248 un 
moggio . 11 busbel di av<:na é divifo in 
quattro picoííns , i ! picotio in due mezzi 
qiur t i , o quattro litrons. Del Sale, quat
tro busbels fanno un minot , c fei un feptier. 
Del carbone , oíto busbels fanno un minot , 
fedici una mina, e 300 un moggio. D i Cal
cina , tre busbels fauno un minot, e quaran-
ta otto minoís un moggio. 

BUSSOLA , o cornps íTo náutico , é un 
inrumento ufato da' piloti , per dirigere i l 
corfo de'lor Vafcelli. Vedi CORSO, N . w r -
GAZIONE , &C. 

Confifle d' una fcaíola , che ¡nchiude un 
ago magnét ico , ¡1 quale íempre fi voige al 
Nord ; fe tu n' eccettui qualcbe piccola decli-
nazione, la quale é varia in varj luoghi, ed 
anche in varj tempi nel medí Orno iuogo . Vedi 
A c ó , e VARIAZIONE. 

Nel mezzo deíla (carola é fiíTb un perno 
perpendicolare, che porta una carta, o car-
tone, su la cui fuperior fuperfizie fono de-
feritti diverfi circoü concentrici; 1' eftremo 
de'quali é divifo in 360 gradi ; gli altri in 
32 punti , che corriípondono ai 32 ven t i . 
Vedi VENTO . 

Nel centro di quefta carta é adattato un 
cono di ottone o fia un cappelletto, un po' 
concavo , che gioca e fi move liberamente 
ful perno; e per, dilungo, fulla groífezza del
la carta, é accomodato l1 ago, i l quale di 
fupra é coperío con un vetro, sffinché i fuoi 
movimenti poflano eflere oífervati: il tutto 
é inchiufo in un'altra fcatola, dove é foíie-
nuto da piedi o cerchi d'ottone per tener i ' 
ago orizontale . Vcdila rappreíentata nella 
Tav. Naziigazione, fig. 1. 

L'ago che é , direm cosí , 1' anima della 
Buffala , é fatto di lamina fottile d'acciaio in 
fo ma di rombo, o fia arcu&to da un angolo all' 
a tro perisbieco, eífendo refecato e fcarnato 
nel mezzo , ficché non lafci cite le eüremita , 
ed un aífe nel mezzo, a cui i l cappelletto ¿ 
accomodato . Per animare , o toccare, fie-
come diciamo, 1'ago, fi ha da fregarlo fo» 
pra una buona calamita: queli'eítremo che 
fi defiina per la punta de! N o r d , ful polo 
fettentrionale della calamita , e l 'altro ful 
polo meiidionale . Nel fregarlo, fi deve aver 
cura di cominciare prima nel mezzo del rom
bo , tirando bd bdlo verío 1'angolo acuto 
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deñinato per il Nord i non mai perraetten-
do il fermarfi nell' eflrcmita quando vi fi é 
arrivato, né tirando verfo airindietro dall 
eftremid al mezzo ; ma lo fi dee fregare una 
feconda ed una terza volta, nella üelia ma
niera di prima, fol cominciando un po'piu 
in la ed in la dalla punta del Nord : alcu-
ni dicono, che la pietra e lago debbono ef-
fere cosí difpofli, che la linea della confri-
cazione fia nella direzione del Meridiano . 
Vedi C A L A M I T A . 

V invenzione della BUSSOLA viene comu-
nemente aferitta a Flavio di Melfi , o Fla-
vio Gioia Napolitano, circa l'anno 1302: 
e di qul é , che il Territorio del Principa-
to, che fa una parte del Regno di Napoli 
dove egii nacque , porta una Bujfola per 
armi. 

Altri dicono , che Marco Polo Venezia-
no, facendo un viaggio alia China, riportb 
feco 1' invenzione nel 1260. cib che con 
ferraa quella congettura fi é , che da pri 
ma fi adoprava la Bujfola nella fieífa ma 
niera, che fanno ancora i Cinefi, cioé , la 
fciandola fluttuare fopra un piccolo pezzo di 
foghero , in vece di íbfpencierla fovra un 
perno. Aggiugnefi , che il loro Impcratorc 
Chiningo, celebre añrologo, ne aveaiaco-
gnizione 1120 anni avanti Crifto . I Chi-
nefi dividono folaraente la loro buffola in 
24 punti. 

Fauchet riferifee alcuni verfi di Guyot 
Provenzale, il quale vivea circa l'anno 1200. 
che paion far menzione della buffola fotto il 
nome di marinette o pietra del marinara ; lo 
che fa credere ch' ella é ftata úfala in Francia 
quafí 100 anni avanti il Meláta, o il Vene-
ziano. I Francefi ancora nepretendono T in
venzione, coll'argomento del lor giglio su 
l'armi, colla qual figura tutte le Nazioni di-
ítinguono tutíavía il punto Nord della carta . 

Con alírettanto di ragione il Dottor Wal-
1' aferive agí' Inglcíi, fervendofi della de-

nominazione , ch'eglino danno a\h Buffola , 
di compaffo, infierne con mol te altre Nazio-
n i ; la qual voce egli offerva, che in molte 
partí d' Inghilterra figniíica un circolo , Ve
di COMPASSO. 

V u / h della BUSSOLA é patente . Impe-
rocché , eflendo noto per mezzo d' una carta 
il corfo che il vafcello ha da tenere; ed ef-
fendo la buffola cosí collocata , che i due 
lati paralleli della fcatola quadrata fien di-

Tomo I L 
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fpofli fecondo la lunghezza del vafcello , cioé 
paralleli ad una linea tirata dalla prua al
ia puppa; il timone deve dirigerfi coeren-
temente; v . gr, fe il corfo fiefi trovato su 
la carta tra Sud-weft , eSud-fud-weft, cioé 
Sud-weíl f al Sud, voltate la puppa cos í , 
che una linea da Sud-weft, ~ Sud efatta-
mente corrifponda al fegno, ch' é ful mez
zo del lato del boífolo . Quefto é tutto quel-
10 che fi cerca . Vedi NAVIGARE , CAR
TA , &c. 

Altre forte, cd ufi di buffole , veder fi pof-
fono, fotto larticolo COMPASSO. 

B U S T O , in feultura , fignifica la figura 
od il ritratto d'una perfona , inrilievo, che 
moftra folamente il capo , le fpalle , ed il 
petto, eflfendone mozzate le braccia, porto 
ordinariamente fovra un piedeftallo, o bafe» 

Cos í , parlando d' un pezzo antico , dicia-
mo, che la tefia é di marmo, ed il ¿ufío di 
pórfido, o di bronzo; cioé il petto e le fpal
le . Felibien oíferva, che quantunque nella 
pittura, fi poíTa diré, una figura appar iti 
¿uf io , nulladimeno eífa impropriamente chia-
raerebbefi bufiof quefta parola eífendo riílret-
ta a dinorare le cofe in rilievo. 

I I bujio é rificííb, che quel che i Latini 
chiamavano herma, dal Greco Hermer , Mer
curio 9 perocché l'immagine di cotefto Dio 
era fpeffiífimo rapprefentata in tal maniera 
appreílb gli Atcniefi. Vedi HERMES . 

BUSTO , é pur voce che s' adopra , e fpe-
cialmente dagl' Itaüani , per dinotare il 
tronco del corpo umano, dal eolio fino all* 
anche. 

B U S T U A R I I , fpezie di gladiatori , ap-
preífo gli antichi Romani, i quali combat-
tevano attorno al bufium , o túmulo d'unt 
morto , nella cerimonia de' fuoi Funerali. 
Vedi GLADIATORE , BUSTUM ¿kc. 

Da prima vi era il cofiume di facrifícare 
degli fchiavi su la tornba, o appreffo il bu

fium de' bravi guerrieri: della qual cofa ab« 
biam degli efempj in Omero , nell' efequie 
di Patroclo, e ne'Tragici Greci . II fangue 
di coftoro , credevafi che placaíTe gli Di i 
infernali , c li rendefle propizj a!!' ombre 
del morto. 

Nell'eta pofteriori , quefto cofiume ripu-
toffî  per troppo bárbaro; ed in luogo di ta-
11 vittime , fi deñinarono de' gladiatori a 
pugnare in fimile occafione , fupponendoíl 
che il loro fangue poteífc avere ii medeíi-
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ítio cfíetto. Sé crediamo a Valerio MafTi-
mo, ed a Floro, Marco e Decio figliuoii 
¿i Bruto, furono i primi che in Roma ono-
jrarono il funerala del padre loro con queflo 
fpcttacolo , nell'anno di Roma 489. Alcuni 
<iicono, che i Romani apparaífero un tal co-
ftume dagli Etrufchi, e queüi dai Greci . 
Vedi FUÑE RA LE . 

B U S T U M , nell'Antichita, fígniíica una 
pirámide, o mafla dilegno, oveanticamen-
te erano pofti i corpi de'defonti, per efferc 
abbruciati. Vedi Fu ÑERA LE . 

I Romani impararono Tufo di bruciare i 
loro morti dai Greci . II morto coronato di 
fiori, e veftito degli abiti fuoi pih ricchi, 
poncvafi ful b u f l u m . I piu ftretti di lui pa-
renti, v'appiccavano il fuoco con delle tot-
cie, voltando addietro ilvifo, per moflrare 
che faccvano quell' ultimo ufizio a malincuo-
r c . Dopo che il bujhm era confumato, le 
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donne deílinaíc a raccorne le ccneri, le cbíu-
devano in un'urna, che veniva poi depoíita-
ta nel fepolcro . Vedi CENERI , Urna &c. 

Alcuni Autor! dicono, che era fojamente 
chiamato b u j i t m , dopo la bruciatura, qua* 
fi bene ufium ¡ ed innanii, piü propriamen-
te dicevafi pyra ; nel tcmpo dell' azione del 
fuoco, rogus ; e finalmente ¿ u f i u m . Vedi BU
STO AHÍ 1 . 

B U T T , é voce Inglcfe ufata per dinota
re un vafe, o mi fura di vino, che contie
ne due hog-shcads, o 60 fecchj in circa Ve-
neziani, o mezza botte. Con altra voce i' 
irte fía mifura chiamaíi Pipe. Vedi PIPE , e 
MlSUR A . 

Una butt di uva pafía, va dalle 1500 fi
no alie 2200 iire di pefo. 

B Y Z A N T . Ved: l'articolo BISANTE. 
B Y Z A N T I A blatta . Vedi i' articcb 

B L A I T A . 
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E1 la tena le t íera , o la feconda con-
fonante del!' Alfabeto. 
Secondo lo Scaligero, la C é for-

mata dal K de' Greci, togliendo via l ' a ü a , 
o loftipitc, ch 'é una lineetta dntta in pié , 
d'efla lettera greca i ma altri ladmvanodal 
Caph 2 dfgUEbrei , che in íatti ha la forma 
medeíima ; coa quedo perb, che leggendo gh 
Ebrei da dritta a finiüra, o andando indic-
tro nel leggere , e i Latini all'incontro , pro-
ccdendo innanzi, ciafcuno ha voltata la let
tera al fuomodo. Tu t t avo l í a , non cllendo 
k c l'iüeffa inquantoal fuono, che il Capb 
Ebraico ed effendo certo, che i Romani 
non prefero immediatamente le loro Letíere 
dagii Ebrei, né dagli altri Orientali , madai 
Greci; la derivazionc dal Greco K é piu pro-
babile. Aggiugnete, che i l P. Montfaucon , 
nella fuá Paleografía ci da alcune forme del 
Greco K , che moíto s' avvicinano a quel'a 
del noftro C , queíla per efempío C : e che 
Suida chiama la C , il Kappa Romano. 

T u t t i i Grammatici confentono avere i 
Romani pronunziata la loro lettera <7 , co
me la noftra r , e la loro c come i l noílro 
K . I I P. Mabiüon aggiugne , che Garlo Ma
gno fu i l pr imo, che fcriíTe i l proprio no-
me con un C ••, laddove tut t i i fuoi prede-
ceflori dello íleffo nome l'avcano feritto con 
un K : e queüa medefima differenza fi of-
ferva nelle loro monete. 

C , fu altresi una lettera numérale ap-
preffo i Romani, e fignificava cento: con
forme al verfo 

Non plus quam centum C littera fertur 
habere. 

Alcuni aggiungono , che un tratto od 
una lineetta íopra d'eíía C , la facea íigui
ñeare cento miía ; ma farebbe d¡fficile tró
vame un efernpio appreífo gíi antichi . Ve
di LETTERA . 

C é parimentí un' Abbreviatura . Vedi 
ABBREVIATURA . 

Ne i nomi proprj , C fu adoperato per 
C^jus; come C.C^far, &c. 

i lor Giurisconfulti i ' ufavan femplice per 
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Códice, c Confuís, e doppia CC , per Con" 
j u l i b u i . 

C nc' loro Magiftrati , o Giudizj , era 
una lettera di condannagione, ed era foíli-
tuita alia parola condemno; per oppofizione 
alia lettera A , che fignificava ^ / o / u o . Ve
di A . 

C ( i n Mufica ) dinota la parte piu alta ne! 
bailo continuo . Vedi CARATTERE . 

C A B B A L A * , é una mifteriofa fpezie d í ' 
Scienza, infegnata e moílrata per rivelazio-
ne agli Ebre'' antichi, e trasmeífa pertradi-
ziouc órale a'tempi n o í h i ; che fervcaU'in-
terpretazione de'Libri si della natura , com-
me della Scrittura. 

* La voce feriveji ancora in piu altre gui-
f e , come Cabala, Caballa , Kabbala , 
Kabala, Cabaliílica , Ars Cabala , e 
Caballa. ElV h originalmente Ebrea , 
M^Sp , Kabbalah ; e propriamente ftgni-
fica mevimemo j formata dal verbo Snp 
Kibe!, rice veré per tradizione, o di pa
dre tn figlio ; e fpezialmente nelC Idioma 
Caldeo, e neW Ebreo Rabbinico . 

Cabbala dunque primariamente dinota un 
fentimento, una opinione, un ufo, od una 
qualche fpiegazione della Scrittura, trasmef-
fa da padre in figlio . 

Nel qual fenío la parola C ^ / ^ , non fo-
lamente s'applica all'arte intera; ma anco
ra ad ogni operazione pratica fecondo le 
rególe di queíV arte. Cosí é fama , che R, 
Jac. ben Afcher, fopranomlnato Baal H a o 
turim , abbia compilato la maggior parte 
delle Cabbale invéntate fopra i l ibri di M o -
sé , avanti i l tempe fuo. 

In quanto all'origine della Cabbala , g l i 
Ebrei credono , che Dio abbia dato a M o -
sé ful Monte Sinai, non folamente la Leg-
ge , ma ancora la fpiegazione d'efifa Leg-
ge j e che Mosé , dopo d' eíTerne difcefo , 
rhiratofi nella fuá tenda, recitb ad Aarone 
e 1'una e T altra . Terminato ch'cbbe, fian
do Aarone alia mano dritta , furono intro-
dotti ad una feconda recita , Eleszaro ed 
Itharaar fuoi figliuoli: Dopo ci6 , l i yo . 
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vecchi che componevano i! Sanhedrim , fu
ro no ammeíTi ; e per ultimo , del popólo 
quelli, a'quai piacque ; a'quali tutti, Mo-
sé ripeté di bel nuovo e la legge e lafpie-
gazione, fecondo che le aveva ricevute da 
Dio . Cosí che Aarone udills quattro volte , 
i fu o i figliuoli tre, i vtcchi due volte , ed 
il popólo una. Ora, delleduecofe, che Mo-
sh loro infegnb, le leggi, e la fpiegazione, 
furono folamentc meíTe in ifcritto )e prime; 
« fono appunto quel che abbiamo nell1 Efo-
do, nel Levitico, e ne' Numeri : In quanto 
alia feconda, o fia la fpiegazione d'effe Leg
gi , fi contentarono d' imprimerla bene neiia 
lor memoria, per infegnarla a'loro figliuo-
JÍ ; quefti, ai fuífeguenti , e cosí di gene-
razionc in generazione. Quind ié , che egü-
no chiamano la pritm parte, femplicemcn-
te la Legge , o fia la Legge fcritta , e la 
feconda, la Legge órale, ohCabbala . Ta l ' 
e la nozione origínale delhCabbala. 

Alcuni Rabbini, tuttavolta , pretendono, 
che i loro Padri ó Antenati riceveíTero la 
Cabbala ¿zi Profeti , i quali Tavean rice-
vuta dagli Angeli. R. Abr. Ben Dior dice 
tfpreííamente, che 1'Angelo Raziel fu mae-
ñro di Adamo, e gl' infegnb la Cabbala , che 
Japhicl fu maeftro di Sem i Tfedekiel, di 
Abrame ; Raphael , d'Ifacco ; Peliel , di 
Giacobbe ; Gabriel, di Giufeppe , Mera-
íron , di Mosé ; Malathiel, d'Elia , &c. 

Tra cotefte fpiegazioni de!la Legge , che 
in realta, poco piü altro fono che le di-
verfe interpretazioni e decifioni de' Rabbi
ni fopra le Leggi Mofaiche, ve ne fono al-
cune di miñichs ; confiftenti in afirufe e 
ílrane fignificazioni, date ad una parola , 
od anco alie lettere , delle quali é cornpo-
í h ; da donde, mercé ledifferenti combina-
zioni , traggono fenfi fcritturali , diíFercn-
tiíTimi da quelli, che par ch' eífa Scrittura 
naturalmente inchiuda . L ' arte d'interpre
tar la Scrittura in íimil guifa, é chiamaía 
piu particolarmente Cabbala: ed in queft' 
ultimo fenfo , é piíi d' ordinario prefa tra 
aoi c adoperata queíía voce. 

Si fatta Cabbala , detta ancor Cabbala 
Anifiziale (per diíHnguerla dalla primafpe-
zie, o dalla mera tradizione ) dividefi in!tre 
forte: la prima, detta Gematria , confifte 
nel prender le lettere come figure, o nume
ri Aritraetici, e dicifrare ogni parola per 
ínezzo del valore Aritmético delle lettere, 
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ond'ella é comporta; lo che fi fa in varíe 
maniere. Vedi G E M A T R I A . 

La feconda é chiamata Notarmn\ econ-
fifie o nel prendere cadauna lettera d' una 
parola , per una dizione intera ; v. gr. 
ÍWjK 'Uch'é la prima parola del Genefi , 
per niQinn D>-D>D^ Y^iX -^^pVK^ , cioé» 
Bara-Bakia-Arez-Schamaim Jam Tehomoth, 
egli creb il Firmamento , la térra, il ma-
re, ed i! profondo: o nel formare un'inte
ra dizione dalle lettere iniziali di piu paro
le, come da queñe tíl^h TDJt nnK ; 
Atah-Gibbor Leholam-Adonai; T u fei gran
de per fempre , o Signore ; prendendone 
folamente le lettere iniziali, fi forma ilno-
me Cabbalijlico di Dio , íí^JI^ Agía . Ve
di N O T A R I C O N . 

La terza fpezie chiamata T^ÉWMmc^, q. d. 
che cambia, confifie nello fcambiare e tra-
fporre le lettere d'una voce; lo che fi fain 
varj modi: i0. Con fepararle ; e cosí , v. g. 
da Berefchh, in principio , fi fa n ^ N 1 3 , i. e. 
pofuit fundamentum ; appunto come, fcher-
zando noi colle parole , fpeífo fepariamo 
Sum mus ; Ter-minur ; Suf-tinea mus , 2 ° . 
Con lo trafporre le Lettere, o ordinade in 
diverfa maniera : Cosí , dalla fteífa parola 
Berefchit, formano a betisri, il primo di T/z-
r i y e perché queft'é prefo dalla prima parola 
della Storia della Creazione , di quaconchiu-
dono, che il Mondo fu creato il primo gior-
no del mefe T t z r i . 30. Con pigliare una 
lettera in vece di un'altra, avuto riguardo 
alie differenti relazioni ch'clleno acquiftano 
confiderando in varié gaife i' Alfabeto : co
sí dividendo 1'Alfabeto Ebreo di 22. lettere , 
in due partí, e prendendo la prima di que-
fte due meta per la prima dell'altra, la fe
conda per la feconda , &c. per tal mezzo di 
Tabeel f nome ignoto, mentovato in Ifaia, 
formano Remla , nome d' un Re d' Ifracle . 
Un' altra maniera di fcambiare le lettere, 
é pigliar ¡'Alfabeto per due verfi, prima 
nell' ordine e per il verfo ordinario , poi 
con maniera retrograda, e mutando fcam-
bievolmente le due prime lettere , quindi 
le due feconde &c. A quefto modo , di 
>Dp v*! i f cuori di quelli che inforgono contvo 
di me y fan la parola Ú>W2 iCaldei; e quin-
ci conchiudono , che coloro de'quali Dio 
qul parlo, fono Caldei. Queñe ultime due 
fpezie, chiamanfi parimenti íjlVS» Aííocia-
xione, Combinazioue. 
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L a Cabbala, di cui fin ora s'é parlato, 

pub denominarfi Cabbala Speculattva ; per 
oppofizione alia feguente , che potrebbe 
chiamarfi Cabbala pratica. 

C A B B A L A , s'applica dunque ancor all 
ufo , o piuttorto abufo, che i vifionarj cd 
eníufiafti fan del te íb della Scriítura, per 
difcoprir le coíe avvenire, mercé lo ñudio 
c la confiderazione della combitmion di 
certa parole, lettere, e nuraeri negüScrit-
ti Sacri. Sonó comprefe fotto quefta fpe-
zie di Cabbala tutte le voci, tutti i ter-
mini , le figure rmgiche , i numeri , le 
lettere, gl' incantefmi &c. che s'ufavano 
nella Magia Giudaica , e nella fcienza er-
metica . Vedi INCANTESIMO , T A L I S M A -
KO , &c. Ma íblamente i Criftiani la chia-
mano con quefto nome , per la íbmiglian-
za che ha l'arte Mágica colle fpiegazioni 
della Cabbala Ebrea: iraperocché gli Ebrei 
non adoperano mai ¡a parola Cabbala in 
un tale feníb ; ma bensl d'ognora ne parla-
no con íbmmo rifpetto e venerazione. 

Con tutto cib, non é la fola Magia de-
gli Ebrei , che da noi íi chiami Cabbala ; 
ma ci ferviamo di queda parola, per ogni 
altra fpezie di Magia : nel quai fenfo , i' 
Abbate de Villars i'applica , nel fuo Comte 
de Gabalis *, ov' egli eípone i fecreti ridi-
coli della Ctf¿¿¿í/^ Sacra , come la chiamano 
i Cabbalijii. Quefti fuppongono che vi fia 
un popólo elementare , fotto 'i nome di 
Sylphi , Gnomi, Salamandre, &c. e tengo-
no , che queda Scienza introducá gli uomini 
nel Santuario della natura . E ' pretendono , 
che fieno ílate note agli Ebrei quede aeree 
foÜanze ; che eglino apprefero la loro fcienza 
Cabbalijiica dagli Egizj; e che non fi han-
no per anche diraenticata 1'arte di convcrfare 
cogliabitatori dell'aria. Vedi SÍMBOLO. 

C A B B A L I S T I , fetta fra gli Ebrei, che 
feguita e pratica la Cabbala, o che inter
preta la Scrittura fecondo le rególe della 
Cabbala letterale, di fopra cfpoQe . Vedi 
CABBALA . 

Gli Ebrei fono divlfi in due fette gene-
MH*, ne' Karaiti, i quali non ricevono né 
la tradizione, né '1 Talmud , né alcun al
tra cofa, fuorché il puro teño della Scrit-
^ r a . Vedi C A R A I T I . E ne' Rabbinifti o 
lalmudifti, che oltre la Scrittura, ricevo
no le tradizioni degli antichi, e feguitano 
u i almud. Vedi KABBINISTA . 
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Queñi ultimi di bel nuovo fidividono iti 

altre due Sette; Rabbinifti puri , che fpie-
gano la Scrittura nel fuo fenfo natúrale, cora 
la grammatica , con la Storia , e con la 
tradizione ; e in Cabbali/li , i quali pee 
feoprire i fenfi afeofi e miftici, che fuppon
gono effervi ñati collocati da Dio , fanno 
ufo della C-ibbala , e delle rególe miftiche , 
e de' raetodi fopra mentovati. 

V i fono dei Vifionarj tra gli Ebrei, i 
quali credono che Gesu Crido opsrb i fu o i 
miracoli , in virtü de' miderj della Cabba
la . Alcuni eruditi fon di parere , che Pít-
tagora e Platone aveífero apparaía 1' arte Cab' 
balijiiea degli Ebrei in Egitto ; e s1 immagi-
nano di veder de'chiari vedigj di cib nella 
lor Filofofia: altri, per lo contrario, dico-
no , che fu la Filofofia di Pittagora e di Pla
tone , che prima fomminidrb o infegnb aglt 
Ebrei la Cabbala . Sia come íi voglia , é 
ceno, cjie ne1 primi fecoli della Chiefa , 
moltiííimi Eretici diedero delle vane nozio-
ni della Cabbala : particolarmeníe i Gnodi-
c i , i Valentiniani, e i Bafilidiani. Quindi 
é venuto 1 'ABPAEA2 , e la moltitudine de' 
Talismani , onde fon guerniíi i Gabinetti 
de' virtuofi , Vedi T A L I S M A N O , &C. 

C A B I R I A , K A B E I P I A , fede religiofe» 
celébrate dagli antichi Greci di Lemnos , 
e di Tcbe, in onore degli Dii Cabiri . 

La Feda era antichiííima , e anteriore an
che al tempo di Giove; che dicefi averia ri-
dorata e rimeífa in ufo: ella celebravaíl di 
notte. Ivi venivano confecrati de'fanciulli, 
che a vean paíTata una certa eta ; la quale 
confecrazione credevafi un prefervativo cen
tro tutti i pericoli del mare, &c. 

La cerimonia di tale confecrazione, det-
ta Spovaais, o Spovia-po;, q. d. metter fulla 
fede , o ful trono , confjdeva nel collo-
care il Giovine iniziato fopra d'un trono, 
danzando attorno di lui alcuni Sacerdoti : 
la marca od il Timbólo deU' iniziato era 
una fafeia o cinta. < 

_ Quando uno avea commeífo qualche omi-
cidio, gli davano un afilo le Fede Cabirie, 
Meurfio adduce molte e fingolari prove di 
ciafcun di quedi punti. 

C A C A O , o COCOA , nella Storia Na« 
turale nel commercio, é una fpecie di no
ce , della groííezza d' una mandorla medio
cre; il femé, od il frutto d'un alberodell* 
ifteíTo nome, checrefeeindiverfe parti dell* 

Jn* 
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Indie Occidental^ principalmente neíle Pro-
vincie diGuatimaia, di Nicaragua , e tmW 
lióle Caribbi . 

I Mefficani nativi chiamano 1' albero del 
Cacao ) Cucuhua Guahuilt; e gli Spagnuoii, 
Cacaotal. Egli füinigüa al noíiro Ciriegioj 
ma é cosí dilicato, ed i l terreno o fuolo do-
ve crefcc , é cosí ca ído, che per difcnderlo 
dalSoie, lo piantano fempre aíT ombra d'un 
altroalbero, cui chiamano madre del Cacao . 

I I frutto é racchiufo in una fpecie di f i -
liqua , dclla groffezza e figura d' un coco-
mero; eccetto che principia c finifcein pun
í a . Dentro la fjliqua, che é groffa mezzo 
dito , formafi una teflura di fibre bianche , 
fucculente, un po' acide, e site a placar la 
fete. Nel mezzo dí queíie fibre fon conté-
nuti I O , alie volte 12, c talora p i u , fin a 
quaranta, grani o femi d' un color violeíto , 
c íecchi come ghiande. Ogni grano, cheé 
coperto d' una piccola buccia o ícorza , dac-
ché í"e ne fpogíia , fi fepara ia chique o 
f d pezzetti ineguali , nel di cui mezzo vi 
é un acino, od offetto, che ha un germe 
tenerello , difficiliffimo da conservare . 

D i queílo frutto , o femé, con la giunta 
di Vaniglia , e con alcuni aitri ingredienti ; 
gl i Spagnuoii, ed al loro cfempio , gli aitri 
Éuropei , preparano una fpezte di conferva 
o pafta; laquale, disfaíta neli'acqua calda, 
forma quella deiiziofa e fana bevanda, che 
Ciocolatta s' appella ; ínTorno alia cui prepa-
razione , &c. Vedi CIOCOLATTA. 

D i queüo prezioío frutto hanno gli Spa
gnuoii un t ra frico cosí confiderabile , che al
cuni di loro da un folo giardino di piante 
di Cacao ricavano ogni anno 5000. 1. ñerli-
ne. V i ha due fpezic di Cacao; la piu co
mún e, che é anche la migliore, é i l Ca
cao di color fcuro, che piega al roífo , c 
xotondo: L ' altra fpezie , detta Patlaxe , é 
Cacao blanco , piu grande , piu groífo, e 
piu piatto 'y ia fuá qualita é deficcativa. A l 
cuni DroghiíH nulladimeno ne vendono di 
quattro ípezie; i l grande, e i l piccolo Ca-
racca , ed i l grande , e piccolo Cacao del-
ie I fo le : ma probabilmente ridur fi poífo-
no alie due fpezie fopramcntovate : efien-
do folo la grandezza e h picciolezza, che 
ne mohiplica i norai e le fpezie. 

Ls nocí di Cacao , fono ftimate da' Meffi
cani un anodino , e mangiate crude , da 
loro s' ufano per fedare i dolori degr intdl i -
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ni . Parimenti eglino procacciano una for-
ta di butirro o d'olio dal Cacao , do'ce c 
lene come quel delie mandoríe , ed cfirat-
to alia fteífa maniera , ecccilentc per le fcot-
tature, &c. 

In alcune partí dell' America, i grani di 
Cacao fi adoprano dagl' Indiani per mone-
ta : dodici o quattordici , ñ ílimano equi-
valenti ad un reale di Spagna , o a poco 
piu di fe i dinari . Vedi MONETA . 

C A C C I A * , é 1' arte , oTat tod ' infegui-
re , e cacciare le beftie o gli animali felva-
t ic i , che paffano fotto i l nome di caccia-
gione . Vedi C A ce i A G IONE . 

* Nella Traduztone di quejlo Articolo non 
ci fiam taita la bnga fe non di voltars 
i l tejí o Ingle fe , jema alcuna ac cómoda-
zlone {aW ufo Italiano nel divenimento 
delia Caccia e ne fu o i termini. 

Ne l fenfo fuo genérale , ia caccia, o i l 
meftier della caccia ( e direm megiia , la 
parola Inglefe hunting ) inchiude la cerca e 
1'infeguirnento cosí del felvatico, coperto 
di pelo, come dcgli animali pennuti; ma 
nella fuá piu propria e riítretta fignifica-
zione, applicafi íblamente alie beftie o fie-
re de' bofehi, e degli uccelli felvatici. Ve
di BESTIA , e UCCELLARE. 

F. de Launay , Profeffore delle Leggi 
Francefi, ha un eípreíTo trattato dclla ¿TZC-
cia. Da quelle parole di Dio ad Adamo , 
Gen. i . 2 ( 5 , e 28. ed a Noé , Gen. 9. 2. 3̂  
la caceta fu confiderata come un diritto de-
voluto o trasferito all ' uomo; e ne' fecoli 
fuffeguenti par che fia corfa rifieíla opinio-
ne. Percib troviamo , che tra ¡enazionipiu 
colte, come i Perfiani, i Greci , cd i Ro-
mani , la caccia era uno de' lor piu geníi-
l i divertimenti; ed in quanto alie piu fel-
vaggie e barbare genti , ella era che l i 
provedeva di cibo , e d' altre cofe neceíía-
rie al v i t t o . La Giurisprudenza Romana , 
ch'cra formata su la regola de'coílumi del
le prime etk, fecc della caceta una Lcgge , 
e ñabili per maffima, che ficcome i l dir i t 
to o la ragion naturale delle cofe, le quali 
non hanno padrone , appartiene al primo 
pofieífore, le beftie felvatiche, gli uccelli, 
ed i pefci fono in propricta di chiunque giu-
gne a prenderli i l primo. 

Ma avendo le Nazioni Settentrionali de' 
Barbari che inondarono Flmpero Romano, 
apportato feco un'inclinazione piu forte ver-

ib 
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fo queaodlvertimento; ed i l popólo trovan-
dofi in polTeffo di aitri epiü facili mezzi di 
fuíTiftcre co' prodotti deile terre e de' fondi 
di coloro ch' eglino. avean vinti e fottomeffi ; 
i loro Duci eCapicani cominciarono ad ap-
propriarfi i i diritto de 11 a caceta , e, laddove 
egli era prima un diritto naturale, ne fece-
ro un diritto regio. Cosí egli continua fin al 
d id 'ogg i ; i l diritto di caceta, tra noi , ap-
partenendo folamente al Re , ed a quelli ne* 
quali i l Re lodi r iva . Vedi R E , L O R D , & C . 

E di qua hanno avuío origine tutte le no-
flre Leggi e ordini particolari , relativi ai 
Büfchi e alie Forefte e tut t i quegli aitri re-
golamenti, che fon diretti a confervare la 
cacciagione &c. Vedi FORESTA , CACCIA-
GíONE , PüRLIEU , &C. 

La caccia fi pratica in differente manie
ra , e con differente apparato , fecondo la 
natura, i l genio , c l ' aüuz i a , o attitudine 
della beñia , che n ' é l'oggetto . Ta i beílic 
fono, i i Cervo, i i Leppre, la Cerva , i l 
Porco Cignaie, i l Lupo, i l Daino, i l Ca-
moccio , la Volpe , i l Martoro, la Capra 
felvatica; i primi cinque de'quali fono de-
nominati Animali della Forefla, fylveflres ; 
cd i cinque u l t i m i , del campo , campeftres. 

Que i che s1 eíercitano o che hanno la rnac-
ñr ia in queflo divertimento , haníi forma
ta una nuova fchiera di termini , che fi pof-

. fono chiamare, i l linguaggio de'cacciato-
r i > o della caccia ; una piccola cnumera-
zione , o nonmenclatura de' quali noi qui 
daremo al Lettore. 

I termini dunque ufati in riguardo alie 
beílie felvaggie de'Bofchi, e de'campi, fe
condo che vanno di compagnia, fono que-
fíi. A herd, un branco di C e r v i , e d'ogni 
altra fatta di Animali della fpezie cervina. 
A ¿>evj>, una m and ra di caprioli . A feun-
der, un gregge di Porci. A roa?, una mol-
titudine di L u p i . A.riche/S) una grandovi-
zia , o copia di M a r t o r i . A ¿race , o leash , 
^n branco di V o l p i , di Leppri . A coupk, 
una copia di conigli Scc. 

i V i fono puré dei termini per i lorocovi-
Ü » o iuoghi dove fíanno, o fi trovano. D i -
ciamo d' un Cervo , ch' ei fi ricovera, to ar-
bour. D'un Capriolo , che logdes, dimora o 
íi tiene. A roe beds ̂  una Capretta felvatica 
fi ranicchia , o pofa. U n Leppre , un Coni-
glio feats, fla accovacciato, o fits^ fiede . 
Una Volpe , K e n m h , s' intana. Un Marto-
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ro trecs, fi caccia 4 o s'appiata . Una Lon-
tra watcheí, lia in fentinelia , o al vareo , 
U n taífo eanhf, va fotterra . Un Cignaie 
conches fta ncl fuo coviíe. 

V i fon de' termini che ufano i caccia-
t o r i , volendo efpriraere lo sbucar fuori , o 
sioggiare de'diveríi Animali ; ve ne fono 
per efprimere i l loro fe h i ama 7.20 , aiiorché 
fono in fucchio j han par de' termmi par
ticolari per d i ré , che fi copulano , o fi con-
giungono per la generazione de1 loro fimili; 
ne hanno per le tracce, o per i l calpeftio 
ior differente ; ne hanno per nominare la 
coda deli'uno diverfamente da qudla deli' 
altro j per nominarne gii efereraeníi. 

Quanto alie teííe de1 cerviatti , ed aitri 
di quefta fpezie , fe ne dice qualche cofa 
fotto la parola Tef la . 

Quanto alie altre lor pa r t í , i cacciatori 
Inglefi le chiamano con diverfi nomi , fe
condo la diveríita deile Beítie, e fecondo la 
loro t ú , . Cosí la varieta dellc corna del 
Cervo , &c. ha fortit i molti nomi , adat-
tati alia figura, al fíto &c. onde crefeono. 

Dicono puré , a litter of cubs , a nejl 
of rabbets, a fquirrel's dray \ una covata di 
Orfa t t i , di Cerviatti &c. un nido di Coni
gli ; un portato di fcojattoli. 

I termini adoprati in riguardo ai Can i , 
&c. fono i feguenti. Due Levrieri , fannci 
un brace, un pajo: due Cani dacorfa, fan-
x\o a couple , una coppia , Tre Levrieri , fan-
no a leash; tre Cani da coría , a couple and 
half , una coppia, e mezza. Dicono puré» 
let sl ip, lafeiar andaré un Levriere; e cajl 
off, fpignereo cacciar via un Cañe dacor
fa. La corda, o n d ' é legato o guidato un 
Levriere, é chiamata a leash \ e quella d' un 
Cañe da corfo, a lyome. I I Levriere ha i l 
fuo collarino , ed i l Cañe da corfo le fue 
couples, i legami che ne accopiano due in 
fierne. Diciamo un canile di Cani da cor
f o ; e una muta di fegugi, o bracchi. 

Le maniere , e gl i / l i l i della CACCIA , 
fono varié , fecondo il Paefe , 1'Anímale , 
ed i mezzi o gl ' iñrument i , onde fe n' ha 
da far la prefa. 

La caccia in ufo apprefib agli ant ichi , era 
molto íimigliante a quella che ora fi pratica 
per quella fpezie di cervi che renne fi chia
mano ; i quali rare volte fon aífaliti con 
forza, o con Cani ; ma folamente fi tirano 
con un Cañe da cerca, o nafo, e s' incalappia-

no 
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so con r e t í , ed altri otdigni . Cosí face-
vano gli antichi nella lor caceta d' ogni 
forte di Beíiie ; e di qui é che un Cañe 
non é mai lodato da loro , fe abbaja pri
ma d' avere difeoperto, dove la beftia gia-
ce. E percib ancora , non eran eglino in 
alean modo curiofi, circa i l gridare o cir-
ca la mufica de' lor Cani) o circa la cotn-
pofizione delle mute 5 dove al contrario un 
punto principale della caceta d'oggidi r i -
guarda i l grido o profondo, o grande , o 
do!ce e equabile de' Cani. 

I Cacciatori per veri ta crano avvezzi a 
cacciare o infeguire, ed a fare un grande 
fchiatrazzo, come offerva Virgi l io nel ter
so delle Georgiche : Ingentem clamare pre-
mes ad retía Cervum . Ma la confufione 
era indirizzata fojamente a far che i l Cer-
vo urtaífe ne' lacci o nelle retí , prepárate 
€ tefe per eíTo. 

La maniera onde i Siciliani facean la 
loro caceta avea dello flraordinario . I No-
b i l i j o Patricj, dacché erano avvifat i , per 
qual verfo o lirada paííava un branco di 
C e r v i , lo facean noto gli uní agli a l t r i , e 
deftinavano una radunanza; ognuno porta-
va con sé un arco a croce , o un arco 1 un
ge , c un fafcio di bafloni ferrati che avean 
le tefíe traforate, per le quali paííava una 
corda. Cosí m n n i t i , venivanoal luogodel
la mandra de' Cervi , e allargandofi in un 
cerchio, circondavano atrorno le beñie . 
jQuindi ognuno prendendo i l fu o poflo, 
ícioglieva i l fuo fafcio, alzava i l fu o pa-
letto , e legava Teflreniita della corda a 
quello del fuo vicino, in diílanza di dieci 
piedi 1' un daü' aitro . Quindi prendendo 
delle piume 5 tinte di cherraisl , ed attac-
cate ad un filo, legavanle alia corda; co
sí che al menomo fiato di vento fi rivolge-
vano in giro. Lo che fatto , le perfone , che 
ftavíino all'erta ne' pofli , fi ritiravano , e 
f i naícondevano nel plu vicino coperto, A l -
lora i i Capo della caceta entrando dentro la 
iinea con Cani per daré addoííb alia man
dra de' Cervi , eccitava colle grida la cae-
ciagione; che fuggendo ípaventata verfo la 
linea , venia ributtata indietro , e forprefi 
dal moto e dallo íplendore delle piume 
co ló ra te , cui riguardavan fifo , mettevanfi 
a correré intorno; come fe fofler ritenuti 
dentro una muragiia, od un r ic in to . 

Jl Capo della cácela tuítavia perfeguitava 
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le beñic , e chiamando ogni perfona per 
nome , fecondo ch' ei paííava rimpetto al 
fuo porto, coraandavagli che tiraííe al pri
m o , al terzo o al fcíío, fecondo che a luí 
piaceva ; e fe qualcheduno di effi fallava 
i l colpo*, o ne dirizzava la mira a quella 
beíl ia, che non gli era aífegnata, cibeon-
tavafi per grave difonore. 

Con tal mezzo, fecondo che gli Anima-
l i paííavano lungo le diverfe üazioni de8 
cacciatori , tutta la Mandra cadeva dai 
colpi di diverfe mani . Veggafi Pier. Hie-
roglyph. L i b . V I I . c 6. 

La caceta ^ fecondo che fi pratica tra n o í , 
fi efeguilce principalmente con Cani ; de' 
quali n' abbiam varié fpezie , accomodati 
alie varié forte di cacciagione ; come Ca
ni da corfo , levrieri , da ferma , da cerca , 
terricri o da pianura, fegugi &c. 

Nei canil i , o nelle mute, generalmente 
fi fchierano i cani fotto i capi o ti toli d i 
enterers , driverr, flyers, tyers, &c . che co-
minciano, che cacciano , o fpingono, che 
volano, che ferrano &c. 

I n alcune occafioni, le r e t í , gli fpiedi, 
o I ' a í l e , e gl ' iflrumenti per fcavar la tér
ra , fono pur neceííarj: né fi dee tralafcia-
re i l corno da caceta. 

Le caeciagioni ordinaric tra n o i , fono, 
i l Taffof i l Capriolo, i l Daino^ i l Leppre j 
i l Cervo, la Felpe, e la Lontra , N o i dare-
mo qul alcune particolarita relativc a cia-
fcheduno. 

Ma oííervifi di paííaggio, in riguardo al
ie fíagioni delle beíiie, che la caccia de'Cer
v i , e de' Caprioli , e fimili razze, fi comincia 
ful fine di quel tempo dell' anno cui chiaraano 
fenee momb, cioé mezzo Giugno, e mezzo 
Lugl io , nel qual tempo é proibita la caccia 
nel bofeo; cioé comincia quindici giornido-
po i l mezzo della State, e dura fino algior-
no dell' efaltazione della S. Croce . Delle 
Cervette , e delle femmine de' D a i n i , viene 
i l tempo, che fi cacciano, appunto nel fu-
deíto giorno , e ne dura la caccia fin alia 
Madonna delle Cándele , o fin alia Purifi-
cazione. La caccia della Volpe comincia a 
Natale e dura fino all' Annunziata . Quella 
delle Capre falvatiche principia a S. Michie-
l e , e fin i ice nel giorno della Purificazione. 
La caccia de' Leppri comincia a S. Michelc , 
e va fin al fine di Fcbbrajo. Se fiva alia 
caccia de' L u p i , o degli Orfi , la loro ílagio-
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ne comíncia a Natale; quella de'pnmi dura fin 
al!'Annunziata, e de íecondi fino alia Purifica-
zione. 

Qul puré é i l luogo per alcum termim e 
frafi gencrali, piu immediaiamcnte úfate nel 
progreffo della taccta ¡ quelle che apparten-
gono alie diverfe forte di cacciagione , in 
particolare , rifervanfi a'lor rifpcttivi arti-
c o l i , . . . . 

Quando adunque i Cani , Isfciaíi andaré, 
e tróvalo avendo il fiuto di qualche caccia
gione , cominciano ad abbajare e gndare , 
ü dice che chiamano od invitano , to chan-
lenge. Quando fi affannano e fon follccid, 
pruTia d'accettarfi delT odore , fon detti broa-
tolare , to babhle . Quando s' agitano , e íi 
sffannano, perché i l fiuto é buono, íi di
cono abbaiarc . Quando la vann'infeguendo 
ordinatamente su' capi delle ftrade , e vi fi fer-
mano allegri, e ne dan ficurezza, fi dice che 
fono nel pieno grido. Quando la feguitano 
correndo fenza punto abbaiare, cib íi chia-
ma , correr muto . Quando ckc. 

LaCACCiA delTaffo. IlTajJo, in lingua 
Inglefe badger ^ é chiamato condiverfi altri 
nomi , corrifpondenti a qualche lor divario. 
I i mafchio é un badger ^ o bore-piq^ o taíTo-
porco, la Fcmmuia a fow, una trota. 

Quefta beília é frequente iu Jtaha , nella 
Sicilia, nelle falde Alpine , e Eivetiche; e 
non molto rara nelia Francia e nell' In-
ghilíerra. 

Ve ne fono due fpezie. Tuna che raííb-
miglia un Cañe , ne'piedi, l'aitra ad un 
porco neíla zampa od ugna felTa : difFcrifco-
no ancora nel loro mulo, o grugno, c nel 
colore, gü uni raíToraigliando a quelli d'un 
Canc , gli altri a quelio d'una Troia . I pri-
mi hanno una pelle piu grigia, o piü blan
ca, e s'inoltrano aíTai piü lungi a predare: 
DífFerifcoHo parimenti nel loro cibo ; gl i 
uni mangiando carne , e bertie morte , co
me un C a ñ e ; gli altri radici e frutte, co
me un Porco . Tnberville fa parimenti men 
cione di due forte di taí í i , ma in differen-
te maniera; gh uni, fccondo lui , gittano 
íeci o cacature lunghe, come una Voipe , 
rifiedono nelle rupi, e fanno le loro buche 
affai profonde, laddove le buche degli altri 
fono a fior di térra, ed hanno varié cellette 
o camere : gli uni fi chiamano badger pig 
íaffi-porci, e gli altri badger-whelp uífo-ca-
ne; ovver fi pub chiamare i' una fpezie , 
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canina^ e V altra porcina. I primi hanno il 
nafo, la gola, e le orecchie giallicie, e fo
no molto piü neri , e di gambe piü alce. Si 
gli uni come gli altri vivono di carne, por-
tandofi con grande avidita a cerca delle ca-
rogne; e recan molto dan no a' boíchetti , 
ove fi allevano e confervano diverfi Animali 
da caceta minuta, e men lelvaggia, e cib 
partieo!ármente quando le Fernm nc de' talli 
fon pregue. Quando eglitto fcavano , dopo 
d' aver lavorato a qualche profondita , fanno 
ufo d'un efpedience per portar via la ierra; 
cioé uno di eíTi fi butta g!u in fchiena , 
e fulla di lui panela gli altri mettono la 
térra : pofeia prendendo i di lui piedi didie-
tro in bocea, tirano i l taífo onutlo la pan
ela, fuor della b'jca, e dopo d' averio fcari-
cato, egli rientra, e fi replica quella fatíca 
finché fia finita l'opra. 

I l T a l í o é un Anímale aífai dormigliofo, 
fpezialmente in tempo di giorno , che rare 
votte sbuca fuori, fe non fe di notte, don
de ha avuto la denominazione di unabeftia 
lucífuga. 

Egli morde profondamente, avendo denti 
molto aguzzi; per ovviare al qual male, íi 
fuole porre ai colli de'Cani de'collari grandi 
e larghi. La fuá fchiena é larga, e le fue 
gambe piü lunghe dal lato d r i t t o , che dal 
fímílro; ond 'é ch'egli corre meglio fulla 
fchiena d'un col le , o ful flanco o lato di 
una carreggiata . Combatte fupino, e con 
talmezzo egli é in liberta di adoprare e i 
denti e le ugne. Egli ha una certa facolta 
di gonfiare e ñendere la fuá pelle in un mo
do ftrano , con che íi difende contro ogni 
colpo o mordtmentó de'Cani; cosí che voi 
ci perderefte i l ñato a prendervela contro la 
fuá fchiena, ma un piccolo colpo fu! nafo 
lo conquide fubitamente . I n Italia ed in 
Germania fi mangia la carne de'taffi, bol-
lita con pere; ma in Inghilterra ella non é 
guftata, perché ha un faporedoice naufeofo 
e rancido. Nel Mcfe di Settembre la fuá car
ne é migliore; e delle due fpezie , la por
cina é cibo piü tollerabile. 

Vivono lungo tempo, egeneralmente fol 
per Teta diventan ciechi; lo che quand'é 
lor avveouto, non sbucano piü dalle lor ta
ñ e , ma i taííi piü giovani portan loro da 
pafcerfi . 

La maniera di girne a caceta é la feguen-
te : fi cercano i í i t i , e le buche , dove i l 
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Taíío fi ricovera ; ed in un bel chiaro di 
Luna íi va, clichiude tuíte le buche , fuor-
ché una o due, ed ivi fi collocano dei fac-
chi , appefi a corde le quali fi tirano, cosí 
che il Taí ío vi fi pub chiuder entro, fubito 
ch'egii sforza ed entra nel íacco . Collocati 
cosí i íacchi , lafciate in liberta 1 voftri Ca-
n i , e battcte su e giü tutti i boíchetti , tut-
te le fiepi, o cerpugH , dentro lo ípazio di 
uno o due miglia. 

Quefti Taffi che fono fuori alia Campagna , 
meíli in ifpavento dai Can i , drizzano toflo 
il loro corfo vcrfo le loro terre , ed eccoü 
bell 'e prefi. Colui che lia in guardia de'fac-
chi Í! dtbbe tener quatto , aiíriraenti il Tallo 
lo trovertbbe e volgercbbe ítrada per prove-
dere alia fuá (alvezza. Se i Cani o T mcon-
trano, o prendono a cacciarlo, avantich e-
g!i guadagni ia fuá buca , fi pub tenerlo a 
bada, ed avcre un bdiilíimo ípaífo. 

Che le i l Taí ío viene attaccato su la fuá 
tana ; Cubito ch'egh fi accorge che i Cani 
abbaiano contro di l u i , chiudt la buca ch1 é 
tra i Cani e luí i e fe i Cani continuano ad 
abbaiare, egh fa valige , e paíía ad un ai-
tro ricovero , od in un'altra tianza , delle 
quali ne ha per lo piu mezza dozzina ndla 
fuá caverna; eos; rltiraodoíí da una all' al-
tra , finche non pub andaré piü okre , e 
fertipre alzando una banieata su ia lirada , 
fecondo ch' ei tugge . 

CACCIA de'CapnuoÜ , de' Dain i , de' Ca-
raocci &c. o fia caccia deíle beltie di raz/a 
cervina, che i Fiancefi chtaaiano óetef Jaw 
ves, beltie di color talbo &c, Queíía ípczie 
di Capn k lva t i c i , il primo anuo , é chía-
mata a fawyi ; nel fecondu , a prsket ; nú 
terzo a l o r d ; nd quarto a [ore j nel quin
to , a buk. of the firji head , un capeo di pr i ' 
wa tejía*, in riguardo alie coma; nd ¡'eiío 
anoo a great bucky un Capriuolo , o Daino 
grande. 

QmíV anímale fi trova comunemente in 
molt! Pacli , td ha la corpolatura di un 
Cevvo , ma in piu colé raílomig ia ad una 
Capr.*, íaiveché nd colore ; 11 quale é va
l lo , ma piü ordinariamente fegOdto come 
Con untizzune, o eencrognolo, e del coior 
dt'ia iabbia su ia fchiena , con una hita 
ñera tuuo pe» dilungo del dorio , o dd^a 
fpina : ed \ henchí e la pancia macchiati 
di blanco. 

11 mafchio ha coma j non moito diííe-
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renti da un Cervo, falvcché nella grandex-
za, e che fpuntano fuor della tefta, come 
le dita dalla mano; onde alcuni lo chiama-
no Cervus palmatus . La íeramina é fenza 
corna. 

Di minor aríe cd indufiria v' é d' uopo , 
per rapporto alie tañe , od a'rico veri de'Ca-
prioü , de' Daini &c. che per quelie d' un 
Cervo; né fi richiede , che multo lor corría
te dietro . Baila che colla foia vula giudi-
chiate, e notiate, in qual bofehetto , o luo-
go rintanato il Daino entri; iraperocché egli 
non va con tanto errore vagando e corren-
do, come il Cervo, né cosí fpeíToegli cam
bia il fuo couiie. 

Quando é fieramente ed alie íirette infegui-
to , egli corre a ricettarfi in qualche íuogo 
forte, o ricovero da luí conoíciuto ; non fug-
gendo molto a lungo davanti ai Cani , né 
traverfando, né plegando nel corfo , nenian
do finalmente alcuna delle fottigliezze, alie 
quali é avvezzo ü Cervo . 

I I Capriolo palíera un nvo , o piccolo tor
rente , ma rare volte un Fiurne grande, come 
farebbe il cervo ; né pub durarla tanto a lungo 
correndo. 

La maguió re aftuzía che un cacciatore ha 
d'uopo d'níare nt lln caceta di quefie beftie , é 
guardarll daí cace/are a rovefeio o dai mutar 
direzione , a cagiome della copia di queíie 
beiiit della razza falba , delle quali parliamo , 
echeloghono venire piu a dirittura fopra i 
Can i , che non fanno quclle della fpezie rof-

f a , cioé 1 Cervi &c . 
ICaprioli &c. vanno in turme pib de'Cer-

vi , e VÍVOQO nc'luoghi piü aridi e fecchi : ma 
fe han no plena l ib t r ta , né giiferrano i con
fio! dfun parco, poco fi umícono in branco , 
d»i Melé di Maggso fino ad Agoito, perché 
le Moíche ior danno molta m.ia , Amano i 
liioghi di coiluie, ma per pafcolare fcelgo-
no le vali i . 

CACCM della Volpe : Queflo Anímale , nel 
primo anno é thiamato dagl' Inglefi , a 
cub (un volpatto) ; nel fecondo , a fox , 
wn Volpc ; c nd terzo an oíd fox una Vol
pe vecchia. 

La íua natura, per piü cont i , é fimüe a 
qudla d' un Lup'*; cd embedue danno i lme-
d- í lmo numero di figduoh in un portato ; 
ma la Vclpe fa le fue tenate aífii profondo 
loucsra jb che ron fa i l L u j o . 

Una Volpe íemmiua é difficiie da pren» 
dere, 



ác re , quand' é co'fuoi Volpaíti , perocché 
ella fe ne íla vicmo ai fu o covile, nel^qua-
le ratta corre al menotBo ftrepito ch' ella 
íente- ed infatíi non é agevole prenderla in 
qualíivolglia tempo, tífcndo ella un Aníma
le di un'eíírema fottigliczza e altutitiimo . 
Queilo , ehe fa la cácela deiieVolpi piíi di-
lettevole, fi é Todor forte , ed acuto che 
la Volpe manda, che tiene fvtgliata e in 
cfercizfo una muta di Cani ia piu valoro-
fa; ma ííceome i i fuo odore é puvj violen
to ful fatto, cosi ccífa piu prefto che quei
lo del Ccrvo , &c. Aggiugni chT ella non 
corre moho a dimngo üavauti a i Cani , 
perocché non fi fida nelie fue garabe , né 
deiT aperta campagna , ma neorre a'luoghi 
pib foltr e piu eoperti, ed alie tañe le piü 
f o r t i . Quando la Voipe non pu5 piu reg-
gere al corfo davanti ai Can i , prende tér
ra , o fí eaccia nella tana, e convien trar-
nela fuori fcavando. Quando é infeguita da 
Cani levrieri fopra una pianura , i ' u i timo 
fuo rífugfO j é per lo piu feompifeiar la pro-
pria coda , e dimcnarla con tro i i muío de1 
Cani , íecondo Ct)e fe le appreífano ; qual-
ehe voiía gittando fopra d'cffi i l piu grof-
fo eferemento , per farli declinare dal 
corfo. 

Quando la Volpe va in fucchio , acerca si 
maíchio , gnda con una voce profonda , non 
diffimile dall 'uríare d' un Cañe rabbiofo , e 
lo iteflo drepito ella fa quando fmarrifee qual-
cuno de'fuoi Volpatti j ma non grida rmi , 
quando (íaífi uccidendola , bensi difendefi in 
filenzio fino aU" ultimo fiato , 

La Volpe prcndtff con Cani alan i , con baf-
fetíi , con bracchi o levneri 5 con delle r c t i , 
c con laeci , De i baffeíti ve ne fono due 
forte, gli uní hanno le gambe ripiegate , 
€ coraunemeríe il pelo corto , che batto-
no bene la carnpagna, c ¡a duran a lungo 
contro la Volpe td i l TaíTo j gli altri fo
no velluti o pitnr dr pelo, e han le g im-
be drute, e miii íolamefíte cacciano af iordi 
ierra come gli altn , ma entraño ancora nei 
terreno con grsn furia , benché non vi pof-
fano durarla troppo a lungo, a cagionedcl-
ia loro veerrk nxa , \ 

l:a.yoiPe ama di rintanarfi in una térra 
áimcile da ícavare, come in una térra cre-
í ^ " a ' 0 P'eírofa , o tra le radici degli 
alben i e la fuá tana ordinariamente ha 
U N ÍOI W Í O , chc va giíi ferogre dritto , 
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prima che fi glunga ai fuo covile . Ella 
talvolía per aftuzia s' impadromice di uo 
vecchio covile di un taffo , che ha va
rié camere, e buche, cd angoli. Gesnero 
racconta, che la Volpe bene fpeíTo fa fni-
dare i i taíTo dal fuo domicilio , cor),gittare 
i propr; eferementi alia bocea del fuo covile. 
Aggiugni , che i l Lupo eííendo nemico della 
Volpe, queila aíBcura i l fuo covile , con 
porvi su la bocea un'erba chiamata cipol-
la marina, alia quale i i Lupo ha un1 avver-
fione naturale , cosí che cgli non viene 
maidavicino al luogo dove queíFerba fi tro
va , o nafce. 

C A ce i A del Leppre. Un Lepprc , nel pri
mo anno é chiamato leproíto , a levereí i nel 
íecondo anno, a haré , un Leppre j nel íerzo 
a great haré, un Leppre grande. 

I i Leppre chiamaíi inEbreo, arnebet .¡chs 
eííendo voce ftmminina , dié motivo che 
mol ti s' oitinaíftro a credere che tutt i i 
Leppri crano di feilo femminino . E'chia-
mato Kuywi dai Greci, per la fuá fmodera
ta luí íuna, e dclla medefima nazione é an-
che á t t t o ptoox, per i l fuo timore ; e da' 
Latini lepuí , quafi lev¡ pes , per dinotare la 
velocita de'fuoi piedi. 

V i fono quattro forte di Leppri . Alcuni 
vivono nelle Montagne , altri oe'camoi, a l tr i 
ne'raaraffi, ed aliri per tutto in,diffl:rente-
mente . 

Que i delle Montagne fono i piu velocí , 
e quei de'maraííl i piu tardi: I Leppri vaga-
bondi fono i piíi diñicili da infeguire . 

Ogni parte ed ogni membro del Leppre h 
formato per la preíiezza ; la tefta é roton
da , piccola , e d' una conveniente lunghezza \ 
le orecchie lunghe ed erette , per udire 
i l nemico tn d iüanza , e metterfi a tempo 
in falvo ; le labbra continuamente fi rauo-
vono, e quando vegha , e quando dorme ; 
e 1' occhio é si groíío e ritondo, che la pal
pe pra non pub coprirlo , anche allor ch* 
ei dorme; e perb queft'Anímale dorme, di-
reto cos í , in fentínclia . I I fuo petto é ca-
pace, ed accomodato a prender piu fiato 9 
ehe queilo degli altri Animaii . Vedi Oc-
CHíO di Leppre. 

Paícoiaoo fuori , affine di occaltare i ío-
ro mdi j e non bevono mai , ma íí con-
tentano della rugiada . Le orecchie del 
Leppre fono la guida nel fuo correré; i n i -
perocché con una egli afcolta atiento i l 
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grklar de 'Cani , e ticn !' altra dirizzata ín-
nanzi e teía , come una vela per aiutare i l 
fu o corfo. 

I Leppri delle Montagne fpeíío fi ífercita-
no nelie va l i i , e nelle piariure, e per prati-
ca imparano la piu vicina ñrada ai loro co 
vi l i . Quelli che frequentano i luoghi folti di 
ílerpi , e dovc ailignan le felci , non fono 
atti a tollerar la fatica , né moito veloci , 
avendo i piedi teneri , ed ingraííando per lo 
poco efercizio . 

Quancio il Leppre ha lafciati molió addietro 
i C a n i , cgli fe ne va a quaíche coliina , o a 
qualche erto terreno , dove levandoll su íe 
gambe di dietro, oíícrva a quale diílatiza fo
no i fuoi perfecutori. 

L'odore é naturalmente piu forte ne' Leppti 
del Bofco , che in quelli de' campi y ma in tut-
ti cgli é piu forte , allorché pafeono neila Dia
da verde. Nelle mattinc invernaii, l'odore 
non fpicca , finché la gelata non ha un poco 
ceduto col calor del Solé j e fi pub aggiugne-
re , che un Leppre lafcia lempre piu odore 
quando va a pa(colar su lafera, chequando 
fi ritira al fu o covile. 

Le fue tracce o pedate fon piu vedute ¡n 
tempo d'Inverno , perché eífendo le notti piu 
lunghe, ci fa piu lungo caramino . Le fue 
irapronte fono iucertiliimc in tempo di ple
nilunio , quando faltano e giocano infie
rne. I I Leppre giovane batte e calpefia piu 
forte i l terreno che i l vecchio , a cagione 
che i fuoi raembri fono piíi deboli . Un 
Leppre mafchio íi conofee dal fuo batiere 
le ílrade maefire le piu dure e difficili , 
pafcolando molto alia larga nelle píanure , 
e íacendo i fuoi rígiri e le fue fughe di 
jmaggiore eñeía } ehe non la Leppre fem-
mina , la quale- íi tiene fempre a fianco 
di qualche afilo, voltandofi , girandofi e tra-
verfando le macchie come un coniglio , e 
di rado correndo a perdita di fiato ^ lad-
dove i l mafchio , avendo una volta faÉ-
£0 un giro o due intorno al fuo covile , 
al lora fi mette in movimento , e addio Ca
r i ; imperocché bene fpeífo egli l i menera 
per cinque ofei,migjia fenxa pur una volta 
rivoigere la lefia . Aggiugnete che il Leppre 
mafchio é cenofeiuto , nci fuo ufeir di ta
na, dalle fue parti deretane, che fono piíi 
bianche, o dalle terga, piu roífe che quel-
le della Leppre femmina . 11 Leppre regola 
la fuá condona fecondo i l tempo. In una 
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giornata umida, egli tienfi ful le ílrade mae-
fire piu che in altto tempo , perché allora 
fodere é piu atto a colpire ; e fe palla lun
go qualche bofehetto o qualche fontana , 
s'aftitncdal cacciarvifi dentro, ma s'acquat-
ta giu allato 'di eíío, finché i Cani l'hanno 
ohtepaífato ; dopo di che cgli ripiglia Tifie!"-
fo cammino di prima , fenza rifugiarfi in al-
cun íitu coperto per tiroore del!' uraidita e 
della rugiada che su i teñen terreni delie pian
te s' attacca . 

Devefi puré aver riguardo al luogo dove i l 
Leppre dimora i e fopra qual vento ; impe
rocché fe i l fuo covile fara efpofio al vento 
di Nord , o aquello dsSud, egli non corre
rá volentien contro i l vento , ma di fianco, 
o fott' al vento: A l contrario, fe i l covi
le é in luogo acquidofo , é fc-gno che i l Lep
pre é fporco di loto , e fcabbiofo , e nel 
eOríb egli fara tutte le fue aílute fughe, e 
ripiegamenti per traverío alie ílrade vicino 
ai r i v o l i , ed alie acque , o paciuli ; impe
rocché i l fuo odore, tífendo , in tale fuá 
condizione, molto piu forte , egli ha bifo-
gno d' un luogo che n»n ne riceva , fe non 
poco.. Alie volte , quando egli é eacciato, 
e períeguitato a lungo, fa levare un Leppre 
frefeo, e s'acquatta nel di lui covile: A l -
tre volte egli s'afeonde fotto la porta d'un 
ovile di pecore, e fi caccia in mtzzo ad ef-
fe; e non fenza una fomma diffkolta d'cf-
ferne fatto ufeire. Aggiungafi , che aicune 
Leppri fi cacciano fotterra , come un coni
glio ; lo che cbiamafi andaré íoww/ í , ad ap-
piattarfi e coprirfi. 

Al cune Leppri montano fur un lato del
la fiepe o fpalliera , e difeendono per 1' al» 
t ro ; e noi fappiamo d'un Leppre, che ef-
fendo infeguito vivacemente, guadagub una 
fiepe tutta fpine e frefea, e vi corle fin su 
la cima, e quindi faltando giíj ful terreno 
delufe aüutamcnte i Cani . E non é cofa 
rara fra le Leppri i ! vederle ricoverarfi 
ne'vepri e nelle fpine e faltare da uno all' 
a l t ro, con che i Cani bene fpeífo vengo-
no aggirati, e mancano di acchiappar la lo? 
preda. 

Un Leppre non.. vive di la da fett'anni , 
al p iu , fpexialmente il mafchio : E fe egli e 
la femmina guardasío un certo fito, dove fí 
fono come acquartierati , non fofftono che 
altro Leppre efiranio abiti vicino ad efli » 
donde viene i l píoverbio : „ Piíi che voi 
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„ cacciate , piu Leppri a ve rete peroech^ 
avendo voi uccifo un Leppre , un aitrover-
ra ad impadroniríi del fu o nido. Di paffag-
gio oííerveremo, che per formare una nuo-
va muta di Can i per Leppri, fi dcbbe aver 
riguardo alia natura del Paefe, edclla cac-
ciagione , o preda ; imperocché fecondo i l 
luogo , nel quale íono alievate e fórmate 
le mure de'Cani giovant , e fecondo 1'aní
male che lor prima fi da, acciocché lo co-
noícano dopo fatíane la preda , eglino fan 
I1 ¡nclinazione, e dtventano idonei maggior-
mente iri avvenire . Cosí , fe farann'aile-
vati in un Paefc aperto e piano, eglino fem-
pre da poi godranuo piu di cardare in luo
go fimigliante che altrove, &c. 

Trovaro che s' abbia, dove un Leppre 
ha pafcolato , per trovare i l fuo covile , 
fono da confsderarfi la Üagione deli' an-
no, e lo íiato deil' aria o del tempo . Nel-
la jPrimavera, o nella (late, un Leppre non 
rifiedera nelle bofeaglie , o ne'fpineti, per
ché 1' offendono i formiconi , le bifeie, ed 
altri ferpenti; ma fe ne ftara ne' campi del
le biade, e ne'fiíi aperti . L ' Invernó ama
no i Leppri di ííarfene vicino ai Caíkl l i ed 
alie ville , nei cefpugli , e ne' giuncheti , 
fpezia!mente quando i l vento é fettentrio-
nale o meridional- . Secón do la llagione c 
la natura del lito dove i l Leppre é avvcz-
zo a ítarfene appiattato , ivi debbefi batte-
re e fpiare co' voftri Can i , e fado sbucare . 
Dacché l'avrete fatto levare , éntrate m 
caccia ,v e fate animo ai Cani , finché fi fo
no poñi da dovero ad infeguirlo , gridan-
do : queilo , queüo, o la , la , e feguitate 
fchiamazzando ed eccitandoli con alta voce ; 
poi rimeiteíeli nel buon feiitiero, fuonando 
i l corno a propofico •, e feguitateli in di lian
za , ponendo mente, che non fien troppo 
ñimolati al corfo e focofi ful bel principio , 
perocché in quei primo calore potrebbono 
perderé la cacciagione , coil' oitrecorrerla . 
Piü di tutte le cofe avvertite i l primo fcal-
tro rigiro, o torcimento di corfo , che fa 
i l Leppre , perocché quello é per lo piü una 
chiave, direm cosí , od una regola per la 
caccia intera di que! d i , tutte le ícaltre r i -
girate, ch'egli poícia fara , eíTendo fimili 
alia prima . Secondo che lo védete dipor-
tarfi , e fecondo i l luogo dove í ^ r c i ^ , de
termínate i i imi t i del voítro corfo, e della 
voftra caccia per fupplire ai fallí y e rifar-
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cire cib che perdete mlla (Irada, fia picco-
lo , grande, breve, o lungo lo fvantaggio, 
cercando fempre i luoghi piü motbidi e piü 
comodi , per lo fiutar de'Cani dietro all* 
odor della cacciagione. 

CACCIA del Cervo . QueíF anímale , 4^ 
primo anno é chiamato da'cacciatori Ingle-
fi , a calf) o hind c-df\ da'Francefi unjaon 
de biche', dagl' Itaiiani cerbiattolino . Ne! fe
condo anno, z. Knobber, da Knob ciufifo , 
o primo fpuntar ddle corna . Nel terzo % 
a brock , da' Francefi daguet, cerveíto gio-
vane, di tre anni in circa. Nel quarto, a 
Jiaggard , Nel quinto a Jlag , denominazio-
ni dal vario grado di crefeimento delie ÍUQ 
corna. Nel feílo, a han un Cervo. 

I termini che occorrono piü fpezialments 
nella caccia del cervo, c non per anche di-
chiarati, fono i feguenti. L 'o rma , o i ' i m -
preífione , lafciata dove un cervo é giaciu-
to , o ha dimorato, diccfi a layer , tana : Se 
bil'é in fito di bofeaglie, e di arbofcelh , é 
chiarnata harbour , ricovero . Dove un cervo 
é paííato entrando nelle macchic , o neglt 
albereti , e lafeiando fegni , da'quali pub 
congetturarfi la fuá mole , quel fito chia-
mafi an entry, un ingreífo . Quando gittan 
le corna , fi dicono to mew , che fono i a 
muta . Quando fregano le loro telle contro 
gli alberi , per far ufeírc le cirae delie loe 
coma, diconfi to fray, che fcrepolano , che 
fi diílendono . Quando una cerva cacciata 
forteraente , gittaíi a nuotar nelP acqua , di
ciara ch' ella va to f o i l , a lordaríi , a i m -
pantanaríi . Quando voltano i Cervi ;a te-
fia verfo i cani , diconfi to bay . Quanda 
i cani toccano o fentono il ñuto o i ' oda* 
re, e si van dietro finché fan levare i ! cer
vo , diconfi to draw on the slot , che bat-
tono la ílrada del cervo, o che ne íeguita-
no 1' orme. 

'Per quello riguarda la natura e le qualita 
del cervo, é da oiTervare, ch'egli é un bra
vo nuotatore; eíTendovi degli efempj, dell' 
eíferfi egli tuftito nel mare , allorché era 
cacciato gagliardamente; ed ctfere Üatoam-
mizzato da' pefeatori, iontano da térrado-
dici raiglia. Quando vanno in amore, eche 
perb han bifogno di traveríare qualche gran 
fiumana, o qualche braccio di mare, diceíi 
che fi radunano in torme grandi; i ! pm for
te va i l primo, e feguitano di mano in ma
no quei che decadono di vigore e di focza^ 

e si 
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e si l1 un dopo Paltro , fi ajuísno colTap-
poggiare la teña m h groppa di quel che 
va inoanzi. 

La cerva ordinariamente porta i l fuocer-
bletto otto o nove mefi, ehe eomuneoien-
te mctte gib in Maggio : alcune ne han 
due in un portato, e mangiano affatío quel-
la pclle, nella quale i ! cerbietto era invoi-
to . Secondo che i ccrhiacti crcícono, ¡a 
madre infegna Irro a correré, a ía i tare , e 
a tome á i k v . ó e x ñ dai cani,. 

I I cervo fi fpauenta nell' udirc qualunque 
grido, o fifebio: fe vos gridate , guarda t 
guarda , lo vedrete fubito nvoltarfi sndie-
tro, e fcffeímaríi un poco. I I fuo udito é 
acuto e perfettiílimo , quando la fuá te fía 
€ le fue orecchie fono ererte ; ma molto 
imperfetto, quando le tiene abbaflate : quin-
i't , allorché egii dinxza gh orecebr, fi sa 
che egli teme di qualche pencólo . Quan
do ñ& la su' piedi, intrépido , e íenza ts-
mtre di cofa alcuna , e' vedefi in atto di 
ammirare , e dt riguardar con diletlo qua
lunque cofa che ei vede, 

11 Cervo ha vita lunghiflima, ordinaria
mente arrivando a cent' anni r e piu . Le 
snarche principali della fuá eta fi prendono 
dalla fuá tefta ; puré non fon marche né con-
trafegni ceríi del tutto , eííendovi de' Cer-
v i che hanno 1' ifteffa eta d' a l t r i , e corna 
f i b ra mofe. Del refío íi íliraano forpaííare 
in bellciza di coma quelli che le portano 
alte. Vedi ETA*. 

Le coma non crefeon loro fu IT ofíb, o ful 
cranio, ma folamente a ñor di pelle r dira-
raandofi in varié punte, o fpiecü, c ca den-
do giu una volra l 'anno, nclla Primavera, 
Quantunque folide afFatto come pietre , nul-
iadimeno fe reílano un poco neil'aria diven
tano mo:to icggicre e Iriabiü, feoprendofi 
non eífer cileno altro che una foftanza ter
reare , concreta e indurata da un forre ca
lore , nella forma d' ofía . Vedi TESTA. 

Quanda lor fon cadute le corna , íi r i t i -
mno e fi nafeondono ne' fiti ombrofi , per 
evitare la noia e le punture delle mofehe , e 
vengono fuori foltanto per paícolare la not-
te . Le lor corna nuove appaiono m prima 
come gibbi , e cefpi, aííai molli e tenere; 
ma crefeendo i l calore del So'c, alia fine s' 
induran© , e copronfi di una peüe afpra , 
chiamaía velvet head capo velluíato. Secon
do che quefla pelle fi íecca „ eglino ognl 
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giorno provano la forza delle lor corna no-
velle consro gü alberi ; i l qual fregaraento 
non fol le brunifee, e lor togüe ogni afprez-
za , ma peí dolore che vi fe n ton o fono am-
m o n i t i , fin a quanto tempo tener fi debbo-
no lontani dagli altri cervi ; imperocché 
quando le corna fon divenute fenza fenío , 
1'anímale ritorna al fuo primo í lato. 

I I caccrare e prendere quefti animali ricer-
cs molt' arte ed attenzione . 44 V ioganne-

volé ed aftuto Cervo, dieeGesnero, coe 
„ l i fuoi giri , e rígiri gabba i cacciaíori , 
„ niente meno che i Cervi del Meandro , 
,, i quai fuggono dal grido fpaventevole de3 
„ cani di Dsana . Pero i l Cacciatore pru-

dente, deve formare ed aceoftumare i fuoi 
„ cani , come Yacea Pitagora i fuoi Dilce-

p o l i , con termini e parole deH'arte, per 
„ lafciarli poi andaré, o per richiamarneli 
„ a fuo talento. Vedi CAÑE r 

Quando s' intraprende la caccia, primie-
ramente fi dee circondare ¡a befiia en fon 
gijie , cioé nel di lei proprio ricovero : e 
si fnidarla, o sbucarla alia vifla de' cani , 
affiuché eglino non perdano mai l'orme o 
la traccia del Cervo. Ma é da notare, che 
qui richiedefi fcelta e diferezione; imperoc
ché tu non dei sbucare ogni Cervo qualun
que fia, per cacciarlo, si di quelli che ftan-
no di conítrva , come degü altri che fen van 
folitar; : I Cervi giovani, i piceoli, &c . fi 
deon tralafciare, e lafciar gire in liberta ; e 
parte dali'odore , o dallo fíe reo , parte colT 
occhio , parte dalla grandezza delle tañe , ta 
fei per far giudizio della cacciagione , tra-
fccglicndo , per tuo divertimento , que'Cer
vi che m tutta la raandra hanuo maggior tefta^ 

V i fono var; mezzi di conofeere un Cer
vo vecchio, cioé dalle pedate, daU'entrata 
del íuo covile , dai fuoi eferementi, dal por-
tamento, dai pa í i , dalla fuá teña , o fia 
da' ramr delle fue corna &c . 

1 ° . I» quanto alT orme , o fiampe de' fuoi 
piedi, v i fi debbe affai por mente . Se tu 
tro vi le pedate di due di quefti animali, le 
uneluoghe, e 1'altre rotonde, ma puregual-
mtnte groíTe , l 'orma piu lunga addita i l 
Ct rvo piü grande. Aggiugni , che i piedi 
di dietro del Cervo vecchio, non avanzano 
mai i l baí ío , o non arrivano ai piedi dinan-
zi , ¿orne quelli del Cervo giovane . 2 ° . De* 
fuoi eferementi principalmente fi dee giudi-
care ne' mefi di Aprile c di Maggio: Se la 

ios 
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lor con£guraiione é grande e ¿enfo, dinota 
che i l Cervo é vecchio . 30. Per conofeere 
l'altezza e la grofltea del Cervo, offervar 
fi debbono i fuoi jogrcífi , o le buche, per 
íe quaii egÜ fi caccia ordinariamente neüe 
boícagüe, e quali giunchi, e quali rami o 
íiepí egli ha trávalicatc ; e di la giudicare 
dciraltczza del íuo bellico da, cerra , impe-
rocché un Cerbiatío d'ordinario s'abbiíTA , 
e npifce cerra térra ne' pallare al fuo covi-
le , e va ne' laoghi , a' quaíi i l Cervo vec-
chio, dir i t to , r ígido, e tnaeñofo neüa fuá 
flatura , non pub capitare . 4. Dalla fuá an-
datura fi pub conofeere fe i ! Cervo égrara 
de , e fe reíiílcra lungo tempo nel correré 
avanti i cam : S'egli ha un palío lungo , re-
íi íkra piu ttmpo \ effendo veioce , leggiero , 
c di buona lena: Se ha i'orma o la Itannpa 
del piede grande, ch ' é i l fegno d'un Cer
vo vecchio, egíi fara piü addietro. 

I n quanto alio sfregamento, che i l Cer
vo fa dclla fuá teíla a qualche albero , é 
da notare che quanto i l Cervo é piu vecchio , 
tanto piu preflo egli va a fregaríi , e tan
to piu grande é i ' albero , ch' egli fceglie 
per cío j eííendo neceífario che lia tale , 
che non ü pieghi . Ora per fpiare o levar 
su un cervo nel luego del fuo pafeolo , íi 
deve oílervare che egli cambia Üile ogni 
me fe . Dopo ch' é finito i l tempo del íuo 
andar in amere , cioé in Novembre , pa-
fcolano i Cervi ne' luoghi pieni di cefpu-
g!i , e tra le bofeaglie . l a Pecembre fi 
adonano infierne , e fi ritirano nei folto 
de 'Boíchi , per metterfi al coperto della r i 
gor oí a rtagiotie, pafcolando vicino alie pian
te de'Cerri , tra gli alberi piu vecchi , 
tra i revi e le fpine. Ne' tre feguenti mefi 
jafciano la grcggia, febben reitano in una 
piccioU torma di quattro o cinque ; e ne-
gli angoli dclla forerta , palcolano di c ío 
che ofifre la Oagion dell' I n v e r n ó , traícor-
rendo fuora alie voíte ne1 cam:.)i debe bia-
de vicini , fe avvien che trovar poíTano 
gia ípunt tto e c reíd uto il grano n erba . 
I n Apriie e M^gg^o fi Fermano nc'bofehet-
t i , c ne' luogbi ombroí i , ufeendo íuuri po-
chiffimo fin al lempo ch- vanno in fuc-
chio, quando non vengano didurbati. Ne' 
tre feguer-ti mefi , e' lona il piu che mal 
rigoghon e gra-f, i ecj ^{c,jno a bstter la 
csrapagna , faltando pe' í t m i u a t i , &c. l a 
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Setiembre ed Ottobre lafeiano le bofeaglie, 
e vanno in araore; nella qual ftagione non 
han luogo certo né di pafeoíi , né di co-
v i l e . 

Quando i Cacciatorí hanno trovata la 
Cacciagione, disgiungono, e lafeiano anda-
re i caüi j ed alcuni a cavallo, altrí a pie-
di , íeguitano lo fchiaínazT.o con tutta la 
dcftre?.za , prontezza , ed oííervazicne; av-
vertendo i rigiri c le afiuiie nel corfo del 
Cervo, per opporvifi a tempo, ufando in-
trtpidezza e dcíkri ta nel faltare le fiepi , 
le f ' ífe, &c. 

L ' c Ü r t m a circofpezione e defirezza íi 
debbe ufare per tener falda la caccia a 
quell' anímale che fi é principiato ad infe-
guire, íacendo si , che i cani non fi mec-
tano a córreme un altro: C i b , per vero di-
re, fa una delle maggiori difíicolta , ed é 
uno de' gran pregi della Caccia ; avendo 
la befiia cento divife ed inganni per fo-
fíituire in fuá vece un' altra tefia : Acca-
dera taíveita ch'ei levi a bello fiudio , e 
ponga in hzza qualche altro piccolo Cer
vo , su la Orada de'cani; fuffermandofi ia 
que! frattanto , e come acquattandofi ; nel
la qual occafione debbe il Cacciatore fuo-
nare la ntirata , e richiamare i cani , e te-
ncrli al guinzaglio , finché la prima cac
ciagione r i torni . 

Qualche volta a bella pofia egli fpiera 
nella fuá tana, e levera qualche altro aní
male della fuá razza , e lo fiimolera , ac-
ciocché i cani mutino caccia , acquattan
dofi egli frattanto nelle tañe altrui , fin
ché i cani i'abbiano oltrefcorío . A2,2iu-
gnete ; acciocché i cani medefimi non ¡o 
ñu tino , né s' aceorgano do ve lia rintana-
to , egli ha l ' a í W i a di raccorre fott' alia 
panela i fud picdi dinanzi , e di fuffiarc 
íopra qualche fito acquidofo del -terreno , 
COSÍ che i cani pafferanno difeorto puto piíi 
di due braecta , fenza avvertirlo . Eg 1 (i 
cacee ra p.>i d' una bofcaglia nell' altra . per 
trovar de' Ct rv i , per ftuzzicarli , racco-
glierli infierne , e far greggia con tifo lo
ro ; e fin tirandone alcuni su le fue peda-
t e , per poter egli piíi fácilmente íuggire. 
Quando fi vede llracco, lafeia all ' improv-
vifo la compagaa degli altri cervi , e tra-
vería con molti andirivieni qualche Ara
da battuta j fempre conendo col ven

to , 
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to , non íoUmcnte per daré a sé refrige
rio , ma per meglio udire la voce de' fuoi 
perfecutori. 

L 'u l t imo rifugio d'un Ccrvo c h ' é cae-
ciato fortemente , é i l darfi all' aequa j egli 
guarda i l mtzzo , per tiraore» che toccan-
do un quakhe ramo , od altra cofa fími-
l e , non dia I'odore ai cani . Scmpre egii 
nuota contro la córtente , donde s' ha 1' 
antica regola . " He that w i l l his chafe 
„ find , let him try up thc river , and 
„ down the wind . Colui che ha a trova-
„ re la fuá preda, andera a contraria del 
„ fiume, e giu col vento". Mentre nuo
t a , egli copre fovente tutto fe ñcífo fott' 
acqua , non moftrando altro del fuo corpo, 
che i l mufo. 

Dove gli raanchi l 'opportuniía dell' ac
qua, fugge repentino in una quaiche man
eta di beiliame, come di vacche , di peco-
re &c. c talora ei faltera fopra un bue , o 
altro fimile , pon en do vi fopra di eífu la par
te dmanzi del fuo corpo, affioché toccaodo 
cosí la térra íolamente co' piedi di dietro , 
lafci poco o ni un odore dopo di se ai cani. 
E que! che é niu ancora, i l Gran Capocac-
cia di Luigi X I I . racconta, che un Cervo , 
áietro a cui fi cacciava con impeto, eoíti-
naxione fomma, falto fopra una gran mac-
chia ben alta di albafpina, la quale era cre-
fciuta in un luogo ombrofo , ed iviftettein 
piedi e dir i t ío, finché da un Cacciatore fu 
paíTato da parte a parte, piuttoüo che muo-
verfi di la. 

Dscché cío é fatto, i l Cacciatore col fuo 
corno vocifera la caduta della beftia; per lo 
che tutta la brigata fi accofta , e i piu abi-
] i in tal meftiere fparano 1'anímale , ricom-
penfando i cani, con quello che propriamen-
te loro apparticne; i l Cacciatore , nel me
cí e fimo tempo , tingendo del pane nel fan-
gu e e nel pelo della beftia , per daré ai 
cani la lor piena foddisíazione . 

Si conofee che i l cervo é íiracco , e non 
ne pub pib, dal fuo correré fientato , alto 
&:c. dalla fuá bocea ñera e afciutta, fenza 
fchiuma, e la fuá lingua péndula fuori ; ben-
ehé talor chiuda la fuá bocea per ingannare 
i riguardanti : Ed in oltre dalle orme de' 
fuoi piedi; imperocché di quando in quando 
egli Ierra le fue zampe e le accofta infierne, 
come fe andalíe a fuo bell'agio, e di nuevo 
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le apre e slarga, facendo grandi fdruccioia-
te , e battendo in térra le fue pagliuolaic, 
&c . Quando é sfinito del tutto , e circoa-
dato ílrettamente, o ferrato da tutti i l a t i , 
i l Cervo per lo piü fi metre a gndare , ed 
affronta colla fuá teíla i l primo uomo , o 
cañe che gli íi apprelía, fe non é prevenu-
to e impedito con uno fpiedo , con una fpa-
da, o arma fimile. Qiiindi v 'é multo r i -
fchio T avvícinarfi ad un cervo, che fafron
te , dopo una iunga caccia , e particolarmen-
te nel tempo cb' egli vada in amore , pe-
rocché ai lora fono piu ficri . 

Quando i l Cervo é uccifo , fi folennizza 
la fuá rnorte con gran ceriraonia . La pri
ma cofa, allorché i Caccíatori vi corrono 
appreífo , é gridare, ware baunch, cioé mi-
nacciare i cani, affinché non dirompano fu-
riofamente contro 1'anímale , e non lo fquar-
cino. Dopo cib, fe gli taglia la gola , e s' 
infanguinano i cani pía giovani, perché pi-
glino affetto alia caccia del Cervo , ed im
panno a faltarglí alia gola . Allora fuonato 
i l corno od i l fegno della víttoria , e ridotta 
tutta la compagnia, la perfona piü difiinta, 
che non ne abbía mai prima fatto ilfaggio, 
prende un coltello , e lo mette in isbieco 
su la pancia del Cervo ( alcuno degli aífiften-
t i tenendolo per le garnbe davanti, e nell' 
ifieífo tempo un altro di loro tirandone giü 
quelia parte che ferve alia generazione) c 
poi lo fpigne per dilungo c nel mezzodel 
ventre, principiando dalla punta del pet-
t o , e tagliando tanto a fondo che fi feo-
pra quant' egli é graífo . Allora colui ch 'é 
i l piü efperto fpara totalmente la beftia , 
ftndendo primieramente la pelle dal taglio 
della gola fin verfo all' ingiü , procurando 
che le fporcizie non sbuchino fuori; e po-
feia fventrandolo , da i l folito premio a' 
cani con parte dell' interiora. 

Finalmente la perfona , che ha fatto ií 
fa^gto, vtnendogti preftntato un gran col
tello affilato , s'áccigne a tróncame la tefta ; 
lo che fatto, e premíatine i cani, fi chiu-
de ¡a cerimonia coa un tocco doppio del cor
no fe la beftia é giovine , od un femplicc 
Daino ; e fe é un Cervo di cinqu' anní , il 
tocco é tríplice , al qual tocco fann'eco e 
compagnia tutti quelh che hanno corni da 
caccia in quelT occafionc ; e fi termina i l 
divertimento con un genérale fchiamazzo. 

CAC-
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CACCIA della Lontra. LaLontra, fecon-

do alcuni, é della fpezie de Caaori, eífendo 
ella parimemi, come quelli, anímale amfi-
bio, evivendonell'acqua, e in térra ; oltre 
clie la raífomi^lianza nella figura é t a l e , che 
fe la fuá coda'le fí levaíle, farebbe all 'intut. 
to come un Caftore: non ne dififerifce in al-
t r o , fe non neli'abitazione , perocché i l Ca-
ftore freqücnta l'acqua faifa egnalmente che 
la dolce, ma la Lontra folamente la dolce . 
Vedi CASTORE. 

Benché la Lontra viva per io piu nell'ac-
qua, non reípjra pero come i peíci , ma al
ia maniera de'quadrupedi . El l 'ha i piedi , 
come l'anitre, ed altn uccclli aoquatici, piat-
ti e guerniti d'una membrana, e pub ftare 
fott' acqua per lunga pezia fenza refpiraxio-
ne ; e tuttavia nelía pefca , trovafi ch' el'a 
alza su e contrae le narici per refpirare . EU' 
ha un odorato msíravigliofo , cosí che é ca-
pace di fiutare in dirittüra unpefce nell'ac
qua, in diftanza d'un raiglio o due,- éuna 
beftia perniciofa in uno ( íagoo, od altro r i -
cettacolo d'acque ove íi pefca, perocché la 
fuá deftrez/a nel cacciarfi fott'acqua, e an
dar alia caccia del peíce, é tale, che quaíi 
niun pefee pub fcamparne: fe con una cac
cia penofa e difficile su la fpiaggia non pub 
etnpirfi il ventre, fi pafce d'erbe , di lu-
mache, o di rane : Nuota pefeando perben 
due miglia di tratto, fenza fermarfi, fem-
pre contro la corrente, acciocché, quando 
s' é ben riempiuta Ja panaa , la corrente 
medefima la riporti al fuo abituro, ilquale 
é vicino all'acqua, fabbricato con molt'ar
te , di ramí, dibacchette, dt getti noveili 
di piante, intraíciati e difpoñi in un belP 
ordine. 

LacsmediqueíVanimaleé íredda, c deüa 
natura del pefee , pafeoiando egli appunto 
neil'acqua, e cifaandofí di peíce puzzolente : per 
la qual ragione fra noi non fí fuol mangiar-
pe: In Germania perb eü 'é un cibo molto 
comuns , ed ai Monaci Certofini, a'quali é 
vietato di mangiare qualunque forta di carne, 
quefta é permeífa. Alcuni, in Inghilterra, 
hanno últimamente lodato aflai unpafticcio 
di Lontra. 

La Caccia della Lontra dee farfi con cani 
parncolan , chkmati otter kunds, cani da 
Lontrc -, come puré con particoiah ftrumen-
tl » ¿l1™1» otter fpcars , ípiedi per Lon-
tre. Aftin di trovarla , convicn che alcuni 

lomo I L 
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de'cacciatorl vadano da una parte del ñume, 
ed altri dali'altra, battendo e cercando su le 
ripe per tuttaiaftrada che fi fa, infierne co* 
cani che feguitano. Cosí preíto íi feopre, 
fe fievi in quelie partí una Lontra , peroc
ché non pütendo ella ftarfene troppo lungo 
tempo nell' acqua, dee sbalzarne fuora per 
gittare i fuoi. eferementi, e nella notte talar 
viene a pafecresu l1 erbe . 

Per altro elía ognor tenía di tenerfi all* 
acqua, dove ha la fuperiorita. Perbneicac-
ciarla, voi dovete ftare all' erta co* vollri 
ípiedi , e vegliare su i moraenti deil'úfate 
e del refpíro deli'anímale ; imperocché queíio 
é il principale vantaggio: Se venitc ad accor-
gerví dov'ella nuota fott'acqua , procúrate 
di poftarvi di rincontro ad eífa , dove afpet-
tate ch'ella día su perpigüar refpiro , e sfor-
zatevi allora di coipirla eolio fpiedo. Se vi 
va failito il colpo , perfeguitatela coi cani, 
che, fe faran deÜri, e ben efercitati inque-
fta Caceta y anderanno su e giíi , lungo la 
riva del fiume ; e tanto cercheranno perogni 
ct'fpuglio, e per li giunchetti, e tra i ro-
vi , anzi talor fi daranno all'acqua , e la gua-
deranno, si che la Lontra difficilmeníe po
tra fcappare. 

Se 1'anímale fi fe n te fe rito da uno fpiedo, 
viene a térra, efuole awentarfi ai cani, e fo-
fíentre una furiofa zufFa. 

CACCIA della Capra felvatica. Queft'aní
male abbonda piü inScozia che altrove : bí-
fogna perb che foflfe piíl comune anche in 
lughilterra altre volte, i noílri vecchi cac-
ciatori ritenendo tuttor de'tcrmini appro-
priati ad una tale cacciagione. Non fcarfeg-
gia neppure in Germania, nell'Africa &c. 
E bella la lor caccia, perocché le capre fel-
vatiche refitlono lungo tempo, o corrono a 
perdita di Arada. La lor velocitk non fola-
mentefi Icorge in ierra, ma nelle acque an
cora, per lequali fi fauno Arada nuotando 
e tagliando l'acqua, come co'remi ; quindi 
é che amano la vicinanza de'laghi, e de' 
torrenti, elipaífano per trovare nuovopa-
ícolo, nutrendofi di giunchi &c. 

Le corna crefeono íoiacnente su la teíla 
del mafchio: e fono ramofe, ma non pal-
mate; piu corte che quelle della razza fal-
ba cervina . Dopo eífere íiati ¡n amore , 
gittan fuori le corna. Dicefi che non chiu-
dano mai gli occhi, né anco quando dor-
xnono, per la qual opinione il loro fangue 

T vie-
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viene prefcritto alie períbne di vifla debe
le , ed ai C'ecbi. La coda di quefí 'aníma
le é piu piccola e pib corta che queüa de' 
capriuoli c íimili ahrc beftie dclla râ zza 
faiba ; per lo che fi dubita, fe gli fi debba 
daré giudamente quefta denominazione . 
Frequentano piü d1 ordinario Je rupi e le 
mont.igne piu feofcefe ; e quando fi va a 
cácela di eííi , fi vedono alie volre ilarnc 
íoípefe colle corna , e si lor rieíce di delu-
flere i cani , come abbiamo in Marziale , 
Speííiffimo fi prendono eolio flratagema di 
con traí a re la lor voce , lo che fa un cac-
ciatore per mezzo di una foglia ten u ta i n 
bocea 

Quando fono ínfeguiti , fi voltano fpef-
fo , e talor dirizzano indíetro il corfo con-
tro de' cani , quando non polTono reggere 
piu a lungo , Si buttano parimenti all ' acqua , 
e fi attaccano penzoloni ad un ramo in cosí 
fatta guifa tuffati , chenon appar di eíTialtro , 
che i l raufo. 

C A C C I A , in linguaggio di mare , dar la 
caceta, c perfeguitare un vafcello . 

CACCIA in puppa, é quando i l vafcello 
che da la caccia, va dietro alf altro , di-
rettamente su lo fteíTo punto dclla buífo-
k . A l l ' incontro qualche volta fi metton le 
vele per incontrarlo attraverfo xlella fuá 
fírada 

CACCIA un cannone od altre arme 
da íuoco , é tutta la buca , o lunghezza 
di un pezzo , prefa nel di dentro , Vedi 
CANNONE &C, 

C A C C I A G I O N E , é termine che fi ufa per 
dinotare tutte le bertie, egli uccelli, buoni 
da mangiare , e de'quali fi va a caceta per queíV 
effetto. Vedi BESTIA, 

La Cacciagione inchiude le beílie felva-
tiche , dette dagl' Inglefi of venery and cha
fe ( Vedi CHASE e VENERY) e parimenti le 
beñie e gli uccelli de'parchi, deile coniglie-
ie , delle colomba je, cd altri luoghi rifervati 
&C, Vedi CONIGLIERA . 

Ale uni Autori dividono la Cacciagione in 
grande, laqualeinchiude le beílie della razza 
cervina, roífa, efalba; epiccola, a cui ap-
partengono i leppri, i conig l i , i fagiani, e le 
pernici» 

Una Forefta h un luogo feparato , per 
confervarvi , nutrirvi , ed allevarvi ogni 
forte di Cacciagione ; e confia di diverfe 
cofe, cioé di terreno, di campagna, di bo-
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fchetto &LC. ed ha le fue leggi, le fue cor-
.t>,"f giudici, gli ufiziali, i fuoi l imi t i & c 
Quelio che g l ' Inglefi á'KonQ chafe , é dif-
ferente da forefl, tra le altre cofe in quefta, 
che non U% tanta varieta di Cacciagioni. Vedi 
FORESTA.. 

Le maniere di prendere i l falvatico, fo
no colla caccia , coU'uccellare , la falconeria 
&c. Vedi quefti Articoli, . 

V i fono aífai leggi fatte per la fícurez-
za e conferuazione della Cacciagione. Del
le leggi} Forf/í/^«rx 5 dei .Re Canuto, eád -
la Chana de Forefia del Re Entico I I I . fí fa 
da nos juenzione altrove. Vedi FORESTA , e 
POURALLEE. 

Con uno fiatuto W0. 35. d ' A r r i g o V I I L 
é ordinato , che niuna perfona fi ferva d1 
arme per caccia, né !e tenga in cafa , cioé 
arebi, fufili , fchioppi & c . fotío la lunghez
za d'una yarda , fe non ha terre di valore 
annuo di roo. 1. fotto pena di 10. 1. per 
ogni trafgreífione . N é alcuno potra viag-
giare con un arco tefo , o con un fufile 
carico; né tirare in diíianza di un quarto 
di m'gíio da ynaCi t t a , o groífa térra , fe 
non fe a qualche berfaglio vano, .0 i n d i -
fe fa della fuá cafa , fotto la pena raedefi-
ma, da dividerfi tra i l Re , ed i l profecu-
íore . N i u n o , di fotto al grado di Barone, 
tirera con arme da fuoco dentro una Ci t -
t a , o térra , né contro alcun volatile con 
baila di piombo , fotto V iñeífa pena . Id . 
Stat. Se qualche perfona tirera in tempo di 
notte, o mafcherata , fara conüderato co
me reo di feilonia, negándolo; e fe lo con-
feífera, dovra íoggiacere a qualche taifa , 
nelle proífime generali feffioni . I . Hen, 
V I I L 

Niuno ammazzera o prenderá fagiani ,0 
pernici con rete, od altro ordigno, in tem-
po di .notte, fotto pena di 20 f. per ogni 
fagiano , e ¿o f. per ogni pernice . 3^. 
Eliz. 

Ñijuno nccellera eolio fparviere , o caccera 
con cani in campagne dove i l fermento é i n 
piedi, o.avantl che fia ícofio, fe non fe ful 
•proprio terreno ^fotto la penna di40 f. meta al 
Re, e meta al proprietario del campo , 

Colui che é convinto di avere uccifo, o 
prefo un fagiano, una pernice, un' anitra , 
un aghirone , .un leppre, od ahm Cacciagio
ne ; o di aver prefe e difirutte le uova de* 
cigni , de'fagiani, o delle pernici, paghera 

20 
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20 f. per ogni tal capo , da dirpenfarfi a' 
pcveri. 2. Jac. L 

Ogm perlón a convinta di aver tenuto un 
cañe cor fe , od una rere , per ammazzare r 
o prendóle capríoü, ctrvi , fagiani, o per-
n i c i , fe pur non poffede un retaggio di 10 
1. per anno, un cenlo vitalizio di g i 1. an-
nue; o fe pur non abbia in beni ed effeíti 
200. j . o non fia per avventura i l fígliuolo 
d' un cavaliere , o erede apparente d'un gen-
tiluomo del grado di quelii che diconfí efqui-
res , ( fcuíifer) paghera 40. f. per Tufo fo-
pradetto • Né alcuno venderá , o comprera 
per rivendere alcun capriuolo, leppre, fa-
giano, o pernice y foíto pena di 40. f. I d . 
Stat* 

I I Lord , oSignore d' una cafa di campa-
gna , od uno che ha un retaggio di 40. L 
per anno, un feudo franco di 10,1. o beni 
calcolati 400.1. od i loro fervi , autorizzati 
da eíVi, poíTono prendere de' fagiani o delle 
pernici neíie lor proprie terre o diílretti e 
ricinti , in tempo di giorno , tra la fefta di 
S. Michele , e N a t a í e . ' 7. ] a c . I . 

N iun laico , i l quale non ba terre che 
rendano 40 f. per anno ; n é c h e r i c o , la cui 
rendirá non arriva a 10. !. térra can i corfi , 
levrieri &c. reti , od ordigni , per caccia di 
lepr i , di cervi , di conigli, od'altra caccia-
gione del gentil uomo fotto pena di un an
no di prigione. 13. J a d , 

Coloro che uccidono e prendono animal! 
delia fpczie cervina rofla , o falba , fenza 
confenfo del proprietario , foccomberanno 
alia pena pecuniaria d í z o . I . da farglifí sbor-
fare con la légale cornpulfione chiamata D i -
flrejf ( V e d i DISTRESS ) e aíTegnata meta al 
proprietario, e meta al dclatore ; o la difet-
ío dic ib foggiaceranno alia carcerazione d'un 
anno . 13. Car. I I . 

I Sigoori di fondo o íuogo di carapagna, 
oaventi altri d i r i t t í , dipendenti dal Re , non 
inferiorr al grado di efquire , poííono daré fa-
colt l a uno o piu cuüodi delle Cacciagioni, 
perché apprendano di fatto tutte l'arrae da 
fuoco, i cani , gíi archi &c . che troveran-
no in maní di perfone le quali non han be
ni che rendano 100.1. per anno in feudo l i 
bero, o 50.I . in fondi affittati, o le quali 
non iono figliuoli eredi di gentüuomini (e/-
^ « / w ) , ecoteft'armi potranfi convertiré in 
ufo de dem Sigaori , o mandare a male. 
2z, Qr . I L 
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Se qualcuno entrera in una Conigliera , 

benché non ferrara con ricintor e cacciera 
o ammazzera de' conigli , foccombera a dan» 
no triplicato, e a tre mefi di prigione ; e 
coloro che uccidono conigli in tempo di not-
te su i l imi t i delle conigliere , o d' altri ter-
reni deüinati a coníervar de'conigli, faran-
no condannati a qualche pena pecuniaria ad 
arbitrio de' giudici de Ha pace, inunafomma 
che nonecceda 10. f. Id.Stat. 

Colui che caccia illegittimamente , che 
porta ordigni , che ammazza , o mena via 
animali da caccia in qualche forefta , in qual
che parco, od altro terreno ferrato j od aju-
tera ed affitlera a cib fare, avra la pena di 
sborfare 30. i . per ogni Cervo, o capriuolo 
uecifo, prefo , o foltanto eziandio ferito . 
^.GugL eMar. e fe i l cuñode d'una Fore-
íia , &e . vi averk colpa , o v i dará mano , 
perderá 50. 1. 5. Ceorg. L da eífergli fatte 
sborfare , come fopra . 

Nel cafo che qualche leppre, qualche per
nice, ofagiano, o pefee od uccelto, od aí-
tra Cacciagione trovifi neiia cafa di un traf-
greffore , egli foccombera alia pena pecunia
ria , non minore di 5. f. e non maggiore di 
20. da efeguirfi fatta sborfare per dijireff'-, o 
in difetto di c ib , ilara confinato nella cafa 
di correzione per uñó fpazio di tempo non 
piu lungo d'un mefe , né minor di giorni 
dieci. E fe qualche perfona, non qualifica-
ta dalla legge, guardera o adoprera archi , 
cani corfí, ievricri, fegugi , da ferma &c . 
fara foggetta all ' ifíeffe pene . 

Se qualche leppre , fagiano , &c . trove
ra fll in baila e nel poffeíTo di una perfona 
non qualificata; fe puré non gli é flato da
to i l t i ío io o diritíó da altra qualificata ; fara 
giudicata la cofa , come fe i l leppre o fagiano 
íoífe efpofto alia vendita . . . . Chi fmmazza 
un leppre di notte , incorrera nella pena di 5. f. 
Ann, 

Niun Lod o Signore d'una cafa di cara
pagna potra deílinare un Cuflode delta Cac
cia , con potere di ammazzare Salvatico, fe 
veramente coüui non é fervo di cotal Si
gnore, o non fía immediatamente impiega-
to a procacciar falvatico per folo ufo del 
medefirao Signore ; né alcun Lord potra da-
re i 'auíorita ad una perfona non qualificata 
di tenere o adoperare fuf i l i , cani da caccia &c . 
e coloro che fi troveranno trafgreífori nell 
uno o ncU'ahro di quefti capi, faranno per 
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ogni trasgreffione condannati alia multa pe
cuniaria di 5 i . 3. Georg. I . 

Finalmente , fe qualche perfona entrera 
in un parco , od altro luogo chiuíb per efer-
cizio di caccia , e dove fi guardano d' ordi
nario Cerv i , o fimili fiere, e temerariamen
te ne uccidcra o ferira qualcheduna , fara 
trafportaía nelle Piantazioni Americane per 
fette anni, 5. Georg. J. 
' C A C H E X I A * , % a x & * \ in Medicina, 

¿ un ma!o abito, od una morbofa difpofi-
zione del corpo , in cu i ia nuírizione é de
pravara univerialmente ; accoropagnara da 
un gonfíamento deiie parti carnofe, ed una 
pa!I¡dezza, o ¡i vidura del colorito, o delia 
carnagione, &c. 

* La parola e Greca , formata da jt«-
x©", malo ; ed efys j abito , o di/pofi-
zione. 

Ordinariamente procede da debolezze , 
© impurita dcllo í iomaco, o delle viícere j e 
talvolta da un'ulcera ne'reni ••, nelle perfo
re che hanno Ja pierra . Le caufe efterne fo
no , i ' alimento infalubre , l ' ubbriachezza 
frequente,, i'ecceffivo iludió , molía vigil ia, 
ia foppreífione de'meftrui y la fmodcrata per-
dita di fangue,, le febbri croniche, leotlru-
%ioni &c. 

Secondo i l Boerhaave , le cachefjle na-
fcon forfe o da uno ñato viziato del fugo 
l iutnzio , da qualche diíordine de' vaíi che 
fcanno da riceverlo , o da diferto nelta fa-
colta che dovrtbbe applicario . Egli oíít-rva r 
che i ! detto fugo puo depravaríi , o per 
la qualita del cibo ; come fe fía legumi-
aofo, farináceo, grafio, fibrofo, acre, ac-
queo, o vifcofo ; dalla mancanza di mo
to;, dalla viziatura degii organi per troppa 
debolezza, o per troppa forza : e quefte a 
vicenda , cííer poíTono caufate dalle fmo-
¿eraíe fccrezioni , ed evacuazioni dí ogni 
fpezie , dalla fcirrofita di akune vifcere , 
o dalla ritenzione di quello , che deve fe-
cernerfi : e di qoa poi , lo fcemamento de' 
ío l id i , o una replczione de' liquidi di cofe, 
che non poíTono paífare: donde procedono 
due ootabili maii tffctti di qucílo morbojcioé 
una le ucophltgraatia , ed un'idropt anafarca . 

A mi fura del vario colore , della di ver
ía quantitk, tenaeitk, acrimonia, e fluidi-
t̂ a del liquore nutr izio, forgono varj fcoo-
certi , come cffctti della cachejjia; v. gr,. i l 
pallore, ia giallezza la lividura , ia ocrez-
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za , i lverdícc io , o roíficcio della pelle; gra-
vezza, copia di flati, palpitazione del cuo-
re e dcile arterie , accrefciuta al menomo 
moto; orina cruda e tenue; fudori acquofi 
fpontanei; ed alia fine la Icucopblegmatia, 
e i 'idropifia. In quanto ai vaíi che ricevo-
no i l fugo nutrizio, non vi fi pub ben af-
fegnare aicun difetío univerfale; fe per tale 
non fi computi la loro troppa la d i ta , o r i 
la ífazione , e id i fordini , che indi crefcono, 
Finalmente, la nutrizione viene impedita, 
e pervertirá, per difetto nclla facolta, che 
la dovrebbe applicare; come quando la for
za della circolazione , é o troppo lánguida, 
o troppo violenta. 

C A C H U , CACHOU, OCATECHU. Vedi 
1' articolo CATECHU . 

C A C I O , un cibo popolare , che prepa
ra fi col lattc cagliato col mezzo del prefa-
me, feccato e indurito . Vedi LATTE,PRÉ
S A M E , &c. 

I I cacio non é altro che latte purgato dal 
fuo fcro ; e qualche volta ancora fpogliato 
del cremore , o delia parte butirrofa del latte, 
Vedi BURRO. 

I l cacio, quand 'é nuovo, trovad checa-
rica lo Iiomaco, a cagione dell' umidore e 
della fuá vifcidita v e quand' é vccchio , 
lo rifcaida e lo infiaroma co' fuoi íali . I 
Medici avvifano , ch' egli fi dee mangiare 
in poca quantita; quindi abbiam quel verfo 
Latino , 

Cafeus e/i fanus qucm dat avara mat' 
ñ u s . 

í l Dr. Quincy dice, che il cacio non pub 
mai eflcre troppo vccchio : ccrto é , che 
quanto pm abbonda dí fali , tanto piücon-
tribuifce alia digeftione, ed a sbrattare dallo 
Üomaco gii altri cibi.. 

L i fatn alcuni condannsno qualu-nque ufo 
di cacio ; e fi raettono a! coperco con quella 
antica mallima : Cafeus eji nequam quia con~ 
coquit omnia fequam. 

C A C O C H Y MÍ A * , % a ^ X v ^ , uno fla
to viziofo degli umor ivuah , ípezialmente 
della mafia del fangue \ provcgnente, o da 
fconcerto delle íecrezionl, od eícrczioni, o 
da contagione efterna. 

* Voce Greca, cómpofia da xesK®", malo £ 
€ X V ^ , fugO,. 

Gorrco da AviOvaQ Üx cacQchymia, alPábr 
bondanza , o ecceífo di qua'che cattivo umo-
r e j o fia egli b i le , o pituita,, &c., purch¿ 
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v i fia folamcnte uno che pecchi in quanti- -
t a ; Plethora da lui chiatnaíi l'abbondanza 
od ecceíío di tu t t i infierne gli umori . 

C A C O P H O N I A in Gram-
matica , ed in Rcítoriea , é Tincontro di 
due letít-re, o íiliabe , che danno un fuo-
no fpiacevole, od afpro. Vedi SUONO , e 
PRONUKZIA . 

* La parola e Greca , compojia dt KXKO; , 

malo, e (pm'v ̂  vocs ; q. d. mala con 
fonanza . 

C A D A . K Í , o K A D A R I , é una fetta nel 
Tvliomtttismo, la quale difende la liberta, 
o i l libero arbitrio, attribuiíce le azioni de-
gli uomini agli uomini foli , e non ad al
cana fecreta v i r t u , che determini la volon-
t a , e nega tut t i i decreti affoluti , c la 
predeftinazione . 

L'Autore di queíla fetta, fu Mabed bcn 
Kaled A l Gihoni , i l quale fofferfe i l mar
t i r io per cíTa. La parola viene dal l 'Arábi
co T i p , K a dará , potere . Ben Aun chia-
ma i Cadari, i Mag i , od i Manichei de' 
Muífuímani . 

C A D E N Z A , nella M u fie a, dinota una 
fpezit di chiufa , o pofa , o fu! fine d' una 
Canzone , o di alcunc fue parti , nellequaü 
eflfa Cantata od Aria é divifa , come in 
membr i , o periodi. 

Quefta voce fembra una metáfora , tol-
ta dalla fcuola di bailo, dove propriaraen-
te figoitica una paufa, o caduta dal moto 
alia quiete . Propriamente allora é caden
ea , quando le parti cadono , e terminano 
su d' una corda, o nota, parendo natural
mente chs l1 orecchia 1' aípeti i . Rcgolar-
mentc ella debbs farfi su la finale, o nota 
dominante, ra a qualche volta ancora su T 
intermedia, o su la corda raezzana á1 un 
tuono, o modo. 

Le cadenze nel cantare corrifpondonc mol-
to dappreíío ai punti , od alie paufe nel di-
feorfo. Sonó ripofi trovati e ftudiati peraju-
tare, o favorire la dcbolezza degji efecuto-
r i 7 o caotori, o fuonatori, eguaimente che 
degü aícoltanti , d'una muíica corapoíizio-
ne. Non reggono gli uomini colla loro at-
tenzione, né foftener poíTono la loro voce, 
di % dallo fpazio di due mifure ; anche in 
queQo breve intcrvalloci accorgiamo che i l 
canto, o Taña cafca , di ib cosí , e tende 
rápidamente alia paufa, o al ripofo. 

Xs notej che introdi^pno íojeüe paufe. 
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fono chiamate cadenze , nel condurre le 
quali ed efprimerle adattamente, una gran 
parte delia perizia de'mufici é ripofta . La 
principale cadenza, o chiufa e finale, é la 
chiave fieffa, in cu i deve i l baífo femprc 
finiré; quella che in dignita fegue alia prin
cipale, c la quinta di fopra , e l'appreffo 
a quefta, é la terza. Ovvero fe i l baflfo é 
afpro o acuto , la quarta o la feconda al 
di fopra delia Chiave. 

Nella modulazione , le cadenze fi fanno 
su diverfe chiavi , quantunque fempre con 
qualche riguardo alia principale; 1'armonía 
debbe fempre ritornare alia «hiave, appro-
priata al componimenío , c fpeffiííimo ter-
minarvi non meno con le cadenze di mez-
zo , che con le finali. Vedi MODUL 
NE , ARMONÍA . 

Le cadenze comunemente occorrono in 
ogni due mifure o battute, e fempre nel
la nota che principia la raifura, nella qua
le fucecdono . Ev uopo d' un gufto o fenfp 
dilicato per diüinguere la nota tónica su 
la quale le cadenze eífenzialmente cadono ; 
imperocché pare per lo p i u , che cadano fo
pra un' altra nota , prefentata neli' Aria ; per 
mezzo delia naturale progreffione del baíío 
fondamentaie, noi es rendiamo atti a feo-
prirla. Ogni volta che queíío baíío cade 
una quinta, o s'alza una quarta , vi é ca-
denza . I n f a t t i , quefta difpofizione imita un 
chiudimento, o finale cosí bene , che quan
do venghiamo ai primo fuono di queíla caden-
z i , ci troviamo dirb cosí sforzati a cadere 
su i 'aí tro , di maniera che fi ricerca uno 
síorzo firaordinario deila voce per fofteneríi 
ful primo, o fu! tanto per cader nella terza. 
Quindi é che ¡1 primo fuono, che fu la fuá 
quinta del tónico , é chiamato fuo domina-
tore, effendo realmente la fommita , o la 
piü alta parte del lidema armónico , e la piu 
rimota dal fuono fondamentaie: Cosí , f o l 
é dominatorc di ut ; e re di f o l . Nel fa-
re le cadenze , i l baíTo deve fempre ca
dere in una quinta, o alzare una quarta. 

CADENZA , nella Mufica antica , dinota 
una ferie o fucceffione di note Mufical i , con 
certi intervall i , che colp.-icono gratamente 
l'orecchio ; e fpezialmente alia chiufa d' 
un' arietta, d' una cantata , o d' una fian
za . Nel qual fenfo cadenza , e Rhythmut 
vengono ad eflere quafi la Üeíía cofa. V i -
di RHYXHMUS, 
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Alcuní Mufici chiamma una fe o fía , la ca-

denza ; ma queÜ' é USÍ confondere i terminr. 
CADENZA , ntW* Oratoria , e nellai Poefia t 

dinota U coríb , o Tandatura numtrofa del 
•erfo, o della profa ; altramente chiatnaí l 
i numeri,, e pvr^os dagü atitichi. Vedi N u -
MERI , e RHYTHMUS . 

CADENZ A , nel bailo moderno , é quan-
do diverft paííl e movimenti feguono o cor-
rifpondonoaiie note , o mi Ture delia Mufica . 

C A D E T T I , i fratclli piü giovani d5 una fa-
mig ' ia : termine ufar o in aítrs lingue , m i 
tolto dalla Franccfe. I n Parigi, tra i Cittadi-
n i , i cadetti hanno egua! porzione , che i l 
maggiure > o piü vecchio r in altri Juoghi, i l 
maggiore ha t u í í o . Secondo Tufo di Spagna , 
uno cadetti) nelle grandi famiglie , pren
de i l nome della Madre. Vedi FRATELLO . 

CADETTO , di nota altresl un giovane gen-
tiluomo foldato , i l quale per arrivare a 
qualche cognizione neU'arte della Guerra , 
e con T afpetíativadi canche miliíari , eleg-
ge di portar l ' a imi come privato i a una 
Compagnia di Fanti ,* 

Cadetto difFcriíce da' volontarj, in quan-
to che i l primo piglia paga, fol quclla pero 
d' un foldato privaío ; laddove i fecondi fer-
vono fenza paga. Vedi VOLONTARIO. 

Altre volte non fi permetteva che vi foíTe-
ro piü di due cadetti in una Compagnia 
Nel 1682. i l Re di Francia ííabül delie Com-
pagnie di cadetti ^ dove i giovani nobili era-
no addeftrati y ed allevati neiia Guerra , td 
im para vano Tarti e gli cferwizj che v i han 
relazione, come cavalcare, armeggiare, le 
matematiche &c . 

C A D I * , fra i Turchi e Saraceni, dino
ta un giudice ordinario, i l quale decide in 
tutte le controverfíe c i v i l i , nel diflretto di 
una Gi t ta , o d' una ierra, benché fogget-
to nell'appellazioni a' giudici fuperiori. 

* La parola é Arábica , >lp , ovvero 
í lNp , Kadi , q.d. giudice •> formata da 
í^p giudicare. D . Herbelot ferive Cadhi. 

I l termine Cadi adoperato aífolutamen-
ter dinota i l giudice d'una térra , o d 'un 
villaggio, quei delle Citta eífendo chiama-
t i Molla , o Motila ^ e talora Maula Cad), 
gran Cadi . 

C A D I L E S C H E R o Cadi-lesker * i l pri
mo o espítale amminiñratore della ragione 
€ della Giuftizia, tra i Turchi , che corrif-
ponde al Capo Giuíliziere ira no i . V , C A D I * 

C A D 
* La voce vien daW arábico Kadi giudi-

ce, la paniccla a l , ed Afchar , ar ma
ta ; perche nella prima fuá inflituzione, 
principalmente erano giudici de Soldati: 
Delle caufe d i quali hanno eglino anco
ra la cognizione . D ' Herbelot ferive Ca
dhi-Itsker, ovvero Cadhiasker , 

Ogni Cadilefcher ha i i fue diltretto partí-
colare: D'Herbdot fa due Cadilescherint\V 
Impero: Ricaut v'aggiugne i l terzo: e fo
no i l C¿T¿?/7i?xí-^r d'Europa , o di Romanía , 
quello d'Afia , o di Natolia ; e quelio áT 
Egit to . 

C A D I Z A D E L I T I , fetta tra i Muíful-
maní . I Cadtzadeliti fono una fpezie di 
ftoicf j che fuggono ogni allegro convita , 
ogni d ive r t imen toed affettano una gravi
ta ñraordinaria, in tutto quello che fanno 
o dicono. Quelli di eíTi, che abitano su le 
frontiere d' Ungheria , &c. sraccordano i t i 
piü cofe co 'Cr iñ i an i ; e bevono v i n o , an
che nel digiuno del Ramazan. 

Lcggono la traslazione Schiavona della 
Bibbia ,' e né piü né meno, 1'Alcorano . 
Maometto , fecondo effi , é lo Spirito San
t o , che difcefe fopra gli Apoftoli nelia Fe-
ña della Pentecoífe^ 

C A D M I A , in Farmacia , é una fofian
za minerale , di cui ve ne fono due fpe
zie , naturale , o artifiziale. 

La Cadmia naturale r é anch'ella di due 
forte; Tuna, che contiene delic parti me-
talliche , ed é chiamata Cobalt; l 'altranon 
ne contiene punto, ed é chiamata calami
na, o lapis calaminaris. 

La Cadmia artifiziale é preparata dal ra-
me , nelle fornaci : D i quefia ve ne fono 
due fpezie r la prima detta botrpis , per
ché ha la forma d' un grappolo d' uve; la 
feconda ojlracitis , perché fomiglia alia gran-
ceoiia ] la terza placitis , perché pare una 
croíta \ la quarta, capnitis y e la quinta ca' 
lamitis: Queft^ultima pende inrorno a cer-
te verghe di ferro, dove la materia del ra-
me s' é foílevata nella fornace, ed eífendo-
ne di la fcoíTa o tolta via y ha la figura d* 
una penna che in Latino fi dice calamus. 

La Cadmia botrytis trova fi nel mezzo del
la fornace; l ' ojiracitií nel fondo ; la placi' 
tis su la fuperfízie o fommita; e la capni
tis , alia bocea della fornace. 

La Cadmia t deficcativa e deterfiva, gene
ralmente fi adopera nell' ulcere puzzoíen-
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t i ; che col fuo mezzo tcndonaa cicatrizzar-
f i . La botrytis, e la placitis, fon parimenti 
buone nelle malattie ds§!i occhi. 

C ADR I T I , ipezie di reiigiüfi tra i Mao-
mct tani ; i l fondator dc'quaíi fu Abdul Ca-
d r i , gran Filoíofo e legíslatore^ da cui pre-
fcro i l nomc Cadriti. 

Vivono ia comúne ? e in certi Mooaftc-
rj , ma é loro pero pcrmeííb di lafciarii , 
•qualora vogliono , o i l dimacdano , e per 
znaritarfi ; a condizione che porúno de1 bot-
loni ncri su le loro vefti , per diílingucrli 
dal redo del popólo. 

Ne lor Monañer j , ogni Vcnerdl , paOTa-
no la maggior parte della notte nel correré 
i n g i ro , tenendo ciafeuno ia maao deli' al-
Sro , e gridando inceííantemente M a i , ch'é 
uno de' nomi di D i o , che íignifica Vivo : 
Uco di loro fuona frattanto un flauío, per 
eccstarli in coíefia fingolar Daiíza, 

C A D U C E O , la verga o ilfcettrodi Mer
curio, era una bacchetta atiorcigüata con 
due fe ro í , portata da cotefto Dio per infe
rna deila fuá quaiita o del fuo officio. 

I Poeti attribuifcono virtu ñupende .al 
.faduceo\ come quelia di aíTonnare gh uomi-
n i , di far riforgere i mor t i , &c. Era puré 
dagli antichi ufato per íimbolo di pace , e 
di amicizia . I Román i mandarono ai Car-
tagineíi un dardo, e un caduceo , oñerendo 
loro la fcelta , qual piu voltíTcro, o la guer
ra ola pace. Appreflb i medefimi, chiama-
vanfi feciales , coloro che dinunziavano la 
guerra ; e quelíi che venivano a demandar 
la ipzcz) caduceatores ) perché portavano in 
mano -un caduceo, 

I I Caduceo fi trova ;fu le Medaglie, dov' 
é un íimbolo ordinario, fignilcante pace , 
profpenfa, e buon governo , La verga tf-
prime potenza , i due ferpenti additan la 
prudenza ; c le due ali la diligenza e la 
.«elerita. 

^ C A D U C U S morbus, in Medicina. Vedi 
V artícelo EPILEPSIA . 

C i E C U M , in Anatomía , Vedi CCE-

. CiETERIS paribus , é un termine La
tino , in ufo frequente tra i Matematici , 
«d i Fifici , 

La Reitérale fignificazione di quefte paro-
5 !..e : Eflendo M rimánente„ o lealtre cofe , 

i i m i l i , o eguali , i l che n'cfprime aíTai be-
ne i l Icnlo, m quant0 ^ é terraine 8 
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C o s í , d íc lamo, piü pefantc ch ' é la. pal

la , Cíeteris paribus, piü grande íarl, i l t i r o ; 
i . e.{di quanto piü la palla é pefantc, fe pc-
rb la lunghezza e i l diámetro del pezzo^ 
aríiglieria , e la quantita e la forza deila 
poivere fieno le fiefle, di tanto fara mag-
giore 1' eftremo t i r o , o diñanza d" un pez-
zo, o Cannonc. 

Cosí parimenti , neila Fifíca , diciarao , 
la velocita e la quantita del fangue che cir-
cola in un dato tempo, per ogni fczíone 
d' un' arteria, fara caierir paribuí •> a mi fu ra 
del fuo diámetro , e fecondo la fuá v i c i -
nanza, o diílanza da! cuore. 

C A I M A C A N * , o CAIMACAM , é una 
dígnita neü ' Impero Ottomano , che corri-
fponde a quelia di Luogotenente , o vica
rio fra noi , 

* L a parola e compofla d i due -voci ara" 
biche , Caim machum , cioe , colui 
che tiene i l luogo , o che adempifee al~ 
la funzicne di un a l t ro . 

Vi fono per lo piu due Caimacani ; uno 
rlfiede in Coílantinopoü , e n' é i l Gover-
oatore: f altro ^ccompagna i l Gran Vifire 
in quaiita di fuo Luogotenente ,. Alie vol-
te vi fono tre Ca imacani , uno che accompa-
gna ferapre i l Gran Signore \ un altro che 
aííifte al Gran Vifire , ed un terzo che íla 
íempre in Coílant inopoü; i l quale cfamina 
gl i affiri po l i t i c i , c in gran parte l i regge, 
e l i maoeggia . II caimatan , che a eco ra pa-
gna il Vifire^ é folamente in ufizio, quan-
do é Ion taño dal G. Signore ; ceíiando la 
fuá funzione , quando i l Vifire é col Sul-
tano. I I C a i m a c á n del VtOre é i l fuo Se-
gretarso di Stato, ed 11 primo M i n i l h o del 
fuo Coníegiio.. 

C A I N I T I , o CAINIANT , fetta di Ere-
tici antichi , i quali preftavano grandt ono-
t i a queile períone, che nclla Scrittura fo
no rapprefeníate per le peggiori del genere 
umar.o \ cosí appeüati daCamo, cui ílima-
vano loro Patriarca , ed il principale oggetto 
della loro vencrazione. I Cuin i t t erano un 
ramo de 'Gnoñici : tuuvano che Caino , 
ed Efaü, L o í , e queili di Sodoma , foíTero 
na ti da una emiflentifllraa virtíi ccleüe ; 
che Abele , al contrario , era oriundo da 
una a (Tai men íubume virtü : a Caino, e 
agli a l t r i , deli'itleOTo ordifle, che, íecondo 
loro , ebbero una cognizione maravigliofa 
di tutte le cofe , aífociavano Giuda , cui 

avea-
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avcvano in tanta ftima , che fra loro v'era 
nn Libro cbiamato l'Evangelio di Giuda » 
S. Epifanio riferifce, e nel medeíimo tempo 
confuta, gli errori áe Caini t i . 

C A L A F A T T A R E * , un Vafccllo, figni-
ííca ní lopparlo, o cacciarvi nelle córameffu-
r e , o cuciturc delle tavole , delia ftoppa , od 
altra materia di fpezie fimilc , per impedi
ré che i l naviglío non íi fcrepoli , o non 
s'apra, e v ' e n í r i l'acqua. 

* La parola Ingle fe calking , che corríf-
ponde a calafattare, derivafecondoKtn-
net dal bárbaro Latino calciatura, fer
rare y calzare & c . 

C A L A M I N A R 1 S Lapity é una fpcziedi 
térra foffile , bituminoía , di qualche ufo 
nclla Medicina, ma di molto piü nella fonde-
r i a ; poiché s'adopera per tingere giallo ii 
xaree, cioé per convertirlo in Ottone. 

Queüa pietra o é d' un colore un po' bru
no , come quella di Gerrnania , e d' I n -
ghiittrra ; roífo alquanto come quella che 
trovafi intorno a L ieg i , ed in alcune par-
t i della Francia; ílimata la raigiiore, per
ché converttíi in gtalio con la calcinazio-
rte. Si cava dalle minierc, per lo piu in 
pezzetti ; avendo fempre degli occhi , o 
buchi, e qualche volca delle vene , di piom-
ho ; con tutto che non fempre fi trovi 
nelie miniere di piombo. N o i abbiam del
le minierc di Calamina a Wnnghton in 
Somerfetshire, ed altrove. 

Generalmente fi fcava in terreno ñerile 
c fcopulofo, le fue fila o vene fotterranee 
fono dirizzaíe e corrono per lo piu alie 6 
ore, come foglion diré , cioé da Levante 
a Ponente; ovvero alie 9 , e qualche vol-
ta alie 12 ; o i l filo n ' é perpcndicolare , 
e queíla fi reputa la migliore. 

Quando é ellratta , lavaíi nell'acqua cor-
rente, che ne porta via le parti impure c 
terreftri; lafeiando al fondo, i l piombo, la 
Calamina, e le altre parti minerali. Quin-
di ponefi in un cnbro , e fcuotendola ben 
bene nell'acqua, i l piombo con eífa me feo-
Jato va al fondo , le parti che participan 
dello fpar vengono alia iommita, cala
mina Üa nel mezzo: Cosí preparata, fi cuo-
ce in un forno per quattro o unqu'ore ; 
faetndo tal fiamma , che paffi per di fopra , e 
fcaldi cosí e bifeotn la calamina ; movendola 
c rivoltandola in tutto i l frattempo con rnorfe 
o raíhclli di ferro. C16 fatto, la battonoe 
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riducono in polverc c ¡a cribrano ; traendo-
done fuora i faffi., o pietruzze, che vi tro-
vano. E si ella diventa buona all 'ufo. 

Per quello fpetta alia maniera di appU-
care la Calamina nella preparazion dell: Ot
tone. Vedi OTTONE. 

Oltre le duc natural! Calamine* ve ne fo
no due artifiziali. La migliore é la chiama-
ta Pomphaix. Vedi POMPHOLYX. 

La Calamina ha qualche virtü medieina-
le , é altringcntc, deficcativa, e deterfíva ; 
molto uíata per levar via daglí occhi de1 
Cavalli le eateratte, o certe adnate mem-
brane &e. 

C A L A M I T A , MAGNES* ; forta di pie
tra ferruginofa, nel pefo e nel colore raf-
fomigüanrc a miniera di ferro, quantun-
que alquanto piu dura , e piü pefante; do-
tata di diverfe proprieta ftraordinarie , co
me a t t ra t t íva , direttiva, inclinatoria, &c. 
Vedi MAGNETISMO. 

* La Calamita, in Lat. Magnos dal Gre
co fí«>-ví;T<í , e altresz chiamata Lapis 
Heracleus , da Heradea , Citta della 
Magnefia , porto delP antica Lidia , dove 
dice/i che fia prima flata trovata, e don
de comunemente f i fuppone cb' elí abbiít 
prefo i l fuo nome . A l t r i ne derivano 
la voce da un Paflore, cbiamato Ma-
gnes, H quaíe fu primo a fccprirla col 
ferro del fuo bajione uncinatOy fopra i l 
monte I d a . Ha puré i l nome di Lapis 
nauticus , a cagion del fuo ufo nella 
navigazione: e di Siderites , dalf at-
trar ch1 ella fa i l ferro , chiamato da" 
Greci crt̂ npos. 

La calamita comunemente trovafi nelle 
miniere di ferro , ed alie volte in pezzi 
aííai grandi , mezzo calamita , e mezzo 
ferro. I l fuo colore é diñerente , fecondo 
i varj pacfi dai quali é portata . Normano 
olTerva, che le migliori calamite fon quel-
le che ci vengon pórtate dalla China c da 
B ngala, le quali hanno un color terreo , 
o ianguigno; quellc dell' Arabia fono rof-
ficcie , quelle di Macedonia nericcie ; e 
quelle d' Ungheria, Gerrnania, Inghilter-
ra &c. hanno i l colore del ferro grezzo . 
N é la fuá fígurs né la fuá mole fono de
termínate ; ma fe ne trova di tutte le for
me e di tutte le groífezzc. 

Gl i antichi noverano cinque fpezie di ca
lamita , difieren t i nel colore c nella vir

t ü , 
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tu: I' Etiópica, la Magnefiana, la Beotica , 
1'AieíTandrina, ¡a Natoiiana . Egiino fup-
pofcro eziandio ch' ella fofle mafchio , e 
femmina: ma i'ufo príncipale ch' e' ne fa-
cevano, era in Medicina ; particolarmente 
per le fcottature, e per le fluffioni su gli 
ccchi. I moderni, piu fortunati, fí fan da 
efla condurre ne' loro viaggi. Vedi N A V I -
GAZIONE . 

Le piíi fcgnalate proprieta della Ca lami 
t a , fono; ch'ellaattrae il ferro, e rifguarda 
i poli del Mondo ; ed in altre circoílanze 
puré affonda , o s' inclina ad un punto ch' 
é fotto dell'Orizonte , direttamente fotto 
il polo; e ch'ella comunica queñe proprie
ta , mediante il tocco , al ferro . Sul qual 
fondaraento fon lavorati gli aghi nautici , 
Vedi A G O , INCLÍNATORIO , &c. 

L a v i r t u a t t r a t t iva della C A L A M I T A fu 
nota agli antichi , ed é mentovata anche 
da Platone e da Euripide, che la chiamano 
la p i a r a Heraclea ; perché ella comanda al 
ferro, che fottomette ogni altra cofa: ma 
Ja cognizione della fuá potenza direttiva , 
ond'ella difpone i fuoi poli lungo il meri
diano d' ogni luego , e fa che gli aghi , i 
pezzi di ferro, &c. íoccati con eífa , fí di-
rizzino a un dipreíTo verfo Tramontana , e 
mezzodi , é raolto poñeriore di tempo , 
benché íiamo tuttavia all'ofcuro, del quan-
do appunto tal fuá virtíi fia flata feoperta , 
e chi ne fia flato lo feopritore . L a prima 
contezza, che ce n'é venuta, é nel izdo, 
quando Marco Polo Veneziano ha , fíceo-
m t alcuni dicono , introdotto il compaííb 
náutico , o fía la buflTola : ma non fe ne 
parla come d'invenzlone fuá , ma derivata 
dai Chinefi, che dicefi abbiano avuto Tufo 
di ció lungo tempo prima : v' ha nondime-
no alcuni , che credono averio piuttoflo i 
Chinefi apparato dagli Europei. 

Flavio di Gioia Napolitano , che viffc 
nel X I I I . fecolo, é colui che comunemen-
te fi fuppone avere il miglior titoload una 
tale feoperta: E con tutto ció ilSig.Gior-
gio Wheeler riferifee d'aver veduto un L i 
bro d Aflronomia, aífai piu vecchío, il qua-
le íupponeva Tufo dell'ago calamitato, ma 
non come applicato agli ufi della Naviga-
zione , bensl dell'Aflronomia . Ed in Gu-
yot }J0VX*1 » antico Poeta Francefe 1 
che fenífe verfo l'anno 3 1 8 0 , fi fa efpreffa 
menzione della Calamita , e del com-

Torno I I . 
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paíío náutico; e s'addita obliquamente ti 
fuo ufo nella Navigazione . Vedi BUS-
SOLA . 

L a variazione della C A L A M I T A , o la fuá 
declinazione dal Polo, fu prima feoperta da 
Seb. Cabot , Veneziano , nel 1500 ; e la 
variazione di quefla variazione dal Sign. 
Gellibrand , Inglefe, verfo i' anno 1625, 
Vedi V A R I A Z I O N E . 

Finalmente r immerfione o inelinazione 
dell'ago, allorch' egli é in liberta di gio-
care o moverfi verticalmente , verfo un 
punto al di fotto dell' orizonte , fu prima 
feoperta da un altro de'noflri Inglefi, cioé 
dal Sig. R. Norman , verfo l'anno 1575. 
Vedi r articolo IMMERGENTESI , ovvero 
AGO INCLINATORIO , 

Femmeni della CALAMITA » 
IO. In ogni Calamita vi fono due po|lj 

uno de'quali rifguarda verfo il Nord, F a i -
tro verfo il Sud; e fe la calamita é divifa 
in pezzi quanti fi vogiiano, i due poli tro-
verannoíi in ciafcun pezzo. 

2o. Quefli poli, in diverfe partidel Glo
bo , diverfamente fono inclinati verfo uti 
punto fotto dell'Orizonte. 

3 ° . Quefli poli , quantunque contrarj T 
uno all' altro , s' ajutano mutuamente nell* 
attrazione e fofpenfione del ferro, operata 
dalla calamita , 

4o. Se due calamite fieno sferiche , una 
fi voltera e uniformerk ail' altra , come 
che fi volterebbe cadauno verfo la Terra; 
e dopo d'eíferfi cosí confórmate , o volta-
te , fi sforzeranno d' avvicinarfi od unirít 
i' una all' altra ; ma fe fien pofte in una 
pofizione contraria , Puna 1'altra fi fchi-
veranno. 

5o. Se una calamita fara tagliata per il di-
lungo dell' affe , le parti o fegmenti della 
pietra , che prima erano unite, allora fi fchi-
veranno , e fuggiranno l' una dali' altra . 

6o. Se la calamita fia tagliata con una 
fezione perpendicolare al fuo aífc , le due 
punte, ch'erano prima unite , diventeran-
no poli contrarj % uno in un fegmento, l* 
altro nell' altro. 

7o. II ferro riceve virtu dalla calamita > 
applicandovela, o meramente avvicinando-
vela, benché egli non la tocchi, ed il fer
ro riceve queda virtu diverfamente, fecon-
do le parti della pietra , che gli fí fanno 
toccare, od alie quali fi fark approffimato» 

' V 8° , Se 
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8 ° . Se un pezzo bislungo di ferro fi ap-

plichi alia pietra in qual fi voglia maniera , 
egii ne riceve la virtü, folo quanto alia fuá 
lunghezza. 

9o. La calamita non perde alcuna delle 
fue virtíi col comunicarne qualcheduna al 
ferro; e queíU fuá virtu la pub ella comu
nicare al ferro prefliffimameníe; quantun-
que piíi a lungo che il ferro tocca o ña 
unito alia pietra, tanto piu a lungo dureta 
la fuá virtü comunicata : ed una calamita 
migliore ne comunichera piü , e con tmg-
gior preftezza, che non fara una calamita 
men buona. 

ic*. L'acciaio riceve virtü dalla calami
ta meglio che il ferro. 

i i 0 . Un ago toccato con una calamita 
voltera le fue eftremitadi nell'iíleíTa manie
ra vcrfo i poli del Mondo , come fa ia ca
lamita ñefla. 

12°. N é la calamita né gli aghi ftropic-
ciati con eíTa conformeranno efattamente i 
loro poli a quelli del Mondo , ma per lo 
piü con qualche variazione; e queflavaria-
!£Íone é dlfferente ín diveríi luoghi , e in 
diverfi tempi nell'ifteííb luogo, 

130.Una Calamita trafportera o alzera mol
ió piü di ferro, quando fara armata , o incap-
pellata, che non potra fola. E quantunque 
unanello od una chiave di ferro flienfi fofpe-
íe alia calamita, nulladimeno le particelle 
magnetichc non impediranno cotefto anello 
né coteüa chiave dal girare attorno per ogni 
•verfo, o a dritta o a finiílra . 

14o. La forza d' una Calamita fi pub in 
varj modi crefccre o fcemare, raercé le va
rié applicazioni del ferro, o di un'altraCa
lamita ad eíía. 

15O. Una forte Calamita in piccoliffima 
cliftanza da una piü leggiera o piü debole, 
non pub tirare a sé un pezzo di ferro, at-
taccato attualmentc alia piü debole o piü 
leggiera; ma fe giunge a toccario, é capa-
ce di diftaccarnelo. Al contrario una Cala
mita piü debole, od anche un piccolo pez
zo di ferro , pub divellere o feparare un 
pezzo di ferro contiguo ad una maggiore 
o piü forte Calamita. 

16O. In queÜe noftre partí Settentriona-
li del mondo , il polo meridionale d' una 
Calamita trafportera od alzera piü ferro , 
che non fara il polo Settentrionale. 

7o. Una laftra di ferro folamcnte, ma 
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non alcun altro corpo frappoflo , pub im
pediré 1'operazionede!laCíí/¿7?M/tar, si quan
to alia fuá virtü attrattiva, si quanto alia 
direttiva. I I Sig. Boyle trovb cib vero ira 
vaíi di vetro figillati ermeticamente ; ora 
il vetro é un corpo de' piü impermeabili 
a qualunque efñuvio. 

18o. I I potere o la virtü della Calami' 
ta fi pub indebolire col giacer lungo lem
po in una mala poíizione; come anco per 
la ruggine, l'umidita &c. e col fuoco pub 
aífatto diflruggeríi. 

19o. Un pezzo di fil di ferro ben ílro-
picciato colla Calamita, fe fí legherain cer-
chio ad un anello , o fí avvoíticchieni fur 
un baftone &c. generalmente perderá aífat
to la fuá virtü direttiva; o almeno fempre 
ella ne fara diminuita : puré fe tutta la lun-
ghezza del filo di ferro non fara iníera-
mente avvolticchiata , di maniera che le 
fue eftremita o capí, benché fol per lo trat-
to d'un décimo di pollice, fi Jafcino diritte 
e libere , la virtü in coteíle piccole partí 
non fara diftrutta , benché lo fia in tutto 
il refto . Cib fu prima oííervato da Gri-
maldi e da de la Hire , e lo confermaro-
no gli cfperimentí del Sig. Derham ; il qua-
Je di piü aggiugnc, che quantunque coll' av-
volticchiarfi o legaríí del filo di ferro, co
me fi é detto di fopra , fempre egíi perda 
la fuá virtü in tempo di giorno, non é pe
ro cosí nella fera. 

20°. La sfera dell'attívita delle Calamite 
é maggiore e minore in diveríi tempi : c 
particolarmente fappiamo , che quella che 
confervafi nel Ripoftiglio, o Gallería della 
RealSocieta, qualche volta térra una chia
ve, od un altro corpo fofpefo ad un altro, 
all'altezza di otto o dieci piedi, e tal altra 
volta non piü di quattro piedi . A che fi 
pub aggiugnere , che la variazione dal me
ridiano deü' ago magnético, varia in varj tem
pi del giorno; íiccome raccogliefi da alcune 
nuove efperienze del Sig. Graham . Vedi 
V A R I A Z I O N E . 

21o. Coll'intorcere un pezzo di fil di fer
ro fíropicciato alia Calamita, la fuá virtü 
grandemente fi diminuifee, ed alie volte fi 
feompiglia e fi confonde in tal maniera, che 
in alcune partí attrae, c in altre rifpigne ; 
ed eziandio in alcuni luoghi , un lato del 
filo par che fía attratto, e 1'altro lato rif-
pinto dal medeíitno polo della pietra. 

22*. 
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22o. Se un peno di fil di ferro tocco , 

fi fenda induc, i poli qualche voltaficam-
biano , come in una Calamita fpaccata ; 
diventando i l Scttentrione mezíodi , e i l 
mezzodl Scttentrione: E nondimeno qual
che volta una metá del filo manterra i fuoi 
primi poli ,• mentre neü'al tra meta faran 
cambiati. A l che aggiugnetc, che lafcian-
do uno od aítro lato della meta di fopra, 
íi cagiona una grande alterazione nella fuá 
tendenza, o fuga in riguardo a' poli della 
Calamita. 

23o. Se un filo di ferro fara flato toccato 
da un capo alPaltrocoir ifieíTo polo della Ctf-
lamita, quel capo da cui voi principíate , 
fempre fi volgera oppoftamcntc al polo che 
10 toccb: e fe di nuovo íl tocchi dall'ifteífo 
verfo , all ' altro polo della Calamita y ñ val
iera, allora dalla parte contraria. 

24o. Se un pezzo di fil di ferro íi tocchi 
neí mezzo con folamente un polo della Ca
lamita, fenza moverlo né indietro né avan-
t i , in coteílo fito fara i l polo del filo , e i 
fuoi due capi faranno 1'altro polo. 

25o. Se una Calamita fi rifcaldera , ficché 
diventi infuocata , e poi fi rafFreddi o per i l 
fuo polo meridionale verfo i l Nord in una 
pofizione orizontale, o per i l fuo polo me
ridionale all ' ingiu in una pofizione perpen-
dicolare; i fuoi poli fi cambicranno. 

26o. I I Sig. Boyle ( a cui fiam debitori de'íe-
guenti fenomeni magnetici) trovo ch' egii po-
teva fubito murare i poli d' un piccolo fram-
inento di Calamita, con applicarli a' poli op-
pofli vigorofi d'una Calamita grande. 

27o. Degli ordigni di ferro duro ben íem-
perat i , fe per mezzo d'un gagliardo attrito 
rifcaldinfi, attraggono , finché fono caldi , 
de' fiiamenti fottiii o limature e delle pic-
cole fcheggiette di ferro, d' acciajo &c. ma 
non quando fono freddi; benché non man-
chino efempj , deli' aver eglino ritenuta la 
virt i i eiTendo affatto freddi . 

28o. Ipezzi delie ferriate difinefire, che 
fono per lungo tempo flati in una pofizione 
diritta , diventano magnetici permanente
mente , effendo la efiremita piu baífa di ta-
11 pezzi i l polo á r t i co , e la fuperiore i l po
lo meridionale . 

29o. Una fpranga di ferro che' non é 
ííata a lungo in una pofizione eretta , fe 

"fia tenuta íoiianto pcrpendicolarmentc, di-
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ventera magnenca ; e i ; ertremita fuá piü 
baífa fara i l polo Seítentrionale, come ap-
pare dali'attrarre ch' ella fa i l polo meridio
nale d' unago; ma tal virtu allora é tranli-
toria , e col rivoltare la fpranga, i poli mu-
teranno i lor luoghi. Affine dunque di ren-
dere la qualíta permanente in una groíTa ver
ga di ferro , debb'ella eííer tenuta un lungo 
tempo nella dovuta pofizione . Ma i l fuo-
co produrra 1' efFetto in breve tempo : i m -
perocché fíceome egli é capace di privare 
immediatamente umCalamita della fuá vir
tu attrattiva ; cosí egli comunica tofio la 
verticita ad un pezzo di ferriaía, feeífendo 
rifcaldato e fatto roífo , fi rafFreddi poi in 
una pofizione eretta , o a dirittura tra i l 
Nord ed i l Sud. Anzi delle raorfe, o for-
cine da fuoco , fonfi vedute acquifiare tal 
Magnética proprieta, coli'eííere fpeflbrifcal-
date , c pofte quindi a raffreddare in una 
pofizione quaíi dir i t ta . 

30o. I I Sig. Boyle trovo che col rifcal-
dare o piuttoíío infuocare un pezzo di ocra 
o térra roífa Inglefe, e metterla a raffred
dare in una debita pofizione , manifefta-
mente avea acquifiato virtu magnética. Ed 
una Calamita eccellente del mentovato in-
gegnofo Fifico , eíTendofi lafeiata quafi per 
un anno intero in una pofizione difconve-
nevoje, avea a difmifura diminaita la fuá 
virt t l ; quafi cib Je foífe ñato cagionato 
col fuoco. 

31o. Un ago bene e rettamente calami-
tato , fappiamo che fi dirige a Tramonta
na; ma fe alia medefima pietra egli fi toc
chi da un verfo contrario, egli perde la fuá 
facolta; e con un altro fimil tocco, gl i íi 
cambieranno affatto i fuoi po l i . 

32o. Se una verga di ferro ha acquifla-
ta la verticita, coll' infuocaríi, edipoiraf-
freddarfi con direzione fra Tramontana e 
raezzodi, c finalmente batterfi col martello 
nelle due eftremita; la fuá virth fi diftrug-
ge col mezzo di due o tre vigoroíi colpí 
datile nel mezzo. 

33o. Gollo flrifeiare la fchiena d'un cob-
tello , od un lungo pezzo di fil d' acelajo, 
& c . adagio fopra i l polo della Calamita ; 
portando i l movimento dal mezzo della 
pietra al polo, i l coltello, e i l fild'acciaio 
attraeranno un'ertremita d 'un ago : ma fe 
i l coltello o i l filo fi faran paífare dal det-
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to polo a! mezzo della pletra , rlfpigneran-
no da sé quella enremha dell'ago, che nel 
primo cafo attraevano. 

34° . Sia che una Ca l ami t a , o che un pez-
20 di ferro mettafi fopra un pezzo di íb-
ghero, cosí che {iberamente nuoti o galleg-
gi neU'acqua ; fi vedera , che qualunque 
de'due tengafi in mano, l'altro fara tira-
to verfo d* ello : di maniera che il ferro 
atírae la Calamita cosí bene com' egli é 
da lei attratto; effendo fempre eguale l'a-
xione e la reazione. In quefta efperienza, 
fe la Calamita fía pofta a fluttuare nell' 
acqua dirizzera i fuoi poli verfo i poli del 
mondo. 

35° . Un Coltello &c. toccato con la Ca
lami ta , acquifta maggíore o minore grado 
tdi virtu, fecondo la parte, fopra la quale é 
ñato tocco. Riceve tosco piu forte, quan-
do adagio egli viene ftrifciato dal manico 
verfo la punta fopra uno de' poli: e fe 1' iftef-
fo coltello cosí toccato, e impoíTeíTatofi d' 
«na forte potenza attrattiva , ritocchifi in 
direzione contraria , cioé íhifciandolo dal
la punta verfo il manico fopra il medefi-
mo polo , immediatamente egli perde la 
fuá virtü. Per ultimo dee faperfi , che la 
C a l a m i t a adopera con egual forza nel Va-
ÍUO , che nell aria aperta . Vedi il reüo 
nella parola MAGNETISMO. 

C A L A M I T A in Farmacia , termine qual-
che volta ufato per flyrax , perché antica-
mente fi ferrava dentro alcune canne, Ca-
íami , per confervarlo. Vedi STYRAX. 

C Á L A M U S Aromaticus) ín Farmacia, é 
una radice, aromática, amara, prodottada 
una fpezie particolare di giunco, o d'aco
ro, che crefce nel Levante, ed anche in al
cune parti d'Inghilterra; della groífezza d' 
una penna d'oca , e alta due o tre piedi; 
adoperata come cefálica , eflomachica; fpe-
zialmente contro i difordini provegnenti da 
uno ftomaco freddo, e debole. 

II C a l a m m Aromat icu í é 1' iíleíTa cofa , 
che 1'anticameñ'te detto Acorus . Vedi A-
CORUS. 

Ev' chiamato altresi Ca lamui odoratur , e 
Calamus amarus ; alie volte Calamus verus, 
od officinalis , per diftinguerlo da un altro, 
detto adulterinas . 

II migíiore é quello , che é un poco di 
color grigio al di fuori, e che rofícggia nell' 
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interno, la cui polpa é blanca, cd il guüo 
amariffimo; ma le foglie egualmente chele 
radici hann' odor foave . 

CALAMUS fcriptorius, inNotomia, é una 
dilatazione del quarto ventricolo del Cer-
vello ; cosí chiamata dalla fuá figura , 
che foraiglia ad una penna . Vedi CER-
VELLO. 

C A L A R E in acqua, o immergerviqual-
cheduno, racconta Olao Magno, ch'era an-
ticaraente uno fpaífo, che ufavano i Got i , 
per maniera d' efercizio ; ma appreífo i Cel t i , 
ed i Franchi, fu una fpezie digaítigo. Tá
cito parimenti afferma , che tra gli aníichi 
Germani efcguivafi quefta pena fopra i neg-
ghittofi , egl'infami. In Marfiglia , e Bour-
bon, gli uoraini e le donne di vita fcanda-
lofa fono condannati a la cage, come fichia-
ma in que' luoghi , cioé ad cíTere chiufi 9 
nudi fin alia caraifcia, in una gabbia di fer
ro attaccata ali'antenna d' un fcialuppo , e 
calati piu volte nel fiume. L'ifteíTo fafli a 
Tolofa, a' beftemmiatori. 

CALAR nel mare , é parimenti un gafti-
§o pe^ii marinari, i quali vengono gitta-
ti nel mare dalla cima dell' antenna dell' al-
beromaeftro, diverfe volte , fecondo la qua-
lita del delitto. Talor appendeíi ai loro pie-
di una palla di cannone, perché la caduta fía 
piíi rápida. . 

V i é parimenti una fpezie di calar feccó, 
dry ducking , quando il paziente é fofpefo 
per una corda , poche braccia al di fopra 
della fuperfizie dell'acqua j queña é una fpe
zie di ürappata. 

II gaftigo comunemente fi pubblica e íi 
divulga con lo fcarico d'un cannone. Vedi 
BATTEZZARE . 

G A L A T R A V A , ordine militare , inñitui-
to nel í i 5 8 . da Sancio I I I . R e di Cañiglia, 
nella feguente occafione : Portatifi i Morí 
all1 attacco della piccola Citta di Calatra-
v a , ed avendola i Templar] che la occu-
pavano , cednta al Re , col fofpetto della 
loro inabilita a difenderla , Diego Velaf-
quez, Monaco Ciílercienfe, uorao qualifi-
cato, perfuafe Raimondo Abbate di Filero, 
Monafterio de' Ciftercienfi , a domandare 
Calatrava al Re . Egli ínfattí I'ottenne; e 
Raimondo e Diego vi fiportarono , feguita-
ti da un gran numero di gente i che fi uni 
feco loro per xelo , c difsfa di Calatrava » 

I Mo-
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I Morí abbandonarono 1' imprefa ; e parec^ 
chi di quelli che erano venuti alia difeía del-
la C i t t a ; enírarono neil' Ordine de'Gifter-
cienfi , fotto un abito psíi adattato per l i 
efercizj mi l i t an , che per l i Monaftici . I I 
perché cominciarono ancora a fare delle 
feorrerie contra i Mor i ; donde ebbe origi
ne 1' Ordine di Ca l a t r ava . 

I I primo gran Maftro fu Garcia, fotto i l 
di cui governo fu confermato T ordine da 
AleíTandro I I I . nel 1164. Nel 1489. Ferdi-
nando e Ifabeila , col confenfo di Papa I n -
nocenzo V I I I . riunirono i i gran Maeíírato 
di Calatrava alia Corona di Spagna . Cosí 
che i Re di.Spagna ne fono ormai divenu-
t i perpetui amminirtratori. 

I Cavalieri portano una croce roíTa, gi-
gliata di verde &c. La loro regola ed abi
t o , furono originalmente quelli dei Cifler-
cienfi; ma le loro veftimenta furono accor-
ciate a cagione de' loro efercizj: ed in pro-
ceíío di tempe ior fi é permeífo un abito 
fecolare . 

C A L C A N E U M , OCALCANEUS, ín No-
tomia , ri í leífo che Calx, Os calcis , Cal
car, o l'oíTo del calcagno. 

Ev íltuato fotto 1' aftragalo, con cui é ar-
ticolato per gynglimo; dietro ad effi é una 
grande protuberanza , che forma i l calcagno , 
e nella quale é inferito i l Tendo Achi l l i s , 
Vedi ACHILLES. 

C A L C A N T H U M , in Mineralogía, ve
di i 'articolo CHALCANTHUM, 

C A L C E . Vedi C A L X . 
C A L C E D O N I O * , pietra, Lapis C A L -

CEDONIUS, la meno prezzata ira le pietre 
preziofe, variegata con diverfi color í , par
te trafparente, e parte opaca. 

* Salma fio deriva la voce per corruzione 
da Carchedooius; e crede che la pietra 
Calcedonia moderna f i a V iflejfa che i l 
Lapis Carchedonius degli an t i ch i . 

I I Calcedonia raífomiglia molto all 'ordi
naria ágata , e n' é creduto una fpezie. I I 
fuo colore é un grigio mifehio, annuvolato 
o fraraezzato con macchie sfuraate , tur-
chino, giallo, o paonazzo. 

Credefi che fia Fragata blanca degli anti
chi j quantunque alie volte fe ne trovino 
pezzi di nericcia. Vedi A G A T A . 

E molto apropofito per T intaglio; ed é 
aílai ufata o per feolpirvi fopra deli'armi &c. 
come piíi dura, c prcístibile al criítallo, fe 
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é buena, o per dipingerle nella parte di 
distro . I n alcuni paefi íi fanno del Calce-
don i o , de' vaf i , delle coppe , delle pallot-
toline per rofarj &c. La piü net ta» e m i -
gliore é quelía che] ha un' onda o tinta 
leggiera di turchino, 

JBelIonio dice , ch ' e l i ' é cosí volgare e 
comune fra i T u r c h i , eh'eglino fe ne fer-
vono per trebbiare o batiere i l loro gra
no ; ma fembra ch'egli fia in errore. 

Neri ha moftrato come fi poffan fare del
le Calcedonie artifiziali del color d' ágata e 
de' diafprí orientali. 

CALCEDONIÜS é altresi un termine ufa-
to da' gioiellieri, per indicare un difetto i t i 
alcune pietre preziofe ; quando voltandole, 
v i trovano delle macchie bianche , come 
quelie della Calcedonia. 

Queflo difetto é frequente nelle granate» 
e ne' rubini . I Lapidar; v i rimediano eol
io fcavare i l fondo della pietra. 

C A L C E S T R U Z Z O . Vedi GETTO. 
C A L C I N A , calx lapidir, pietra cotta , 

é una foflanza blanca , molle , friabile, pre-
parata o fatta di pietra, marmo, pietra v i 
va , o di cava , geffo , o d' altra foílanza 
pietrofa, coll' abbruciarfi ed arderé in una 
fornace . Vedi C A L X , PIETRA, CALCINA-
ZIONE, &c. 

I I grand' ufo della calcina é nella compo-
í iz ione, che di eífa fí fa, e che puré fi chia-
raa con queda nome adoperata nelle fabbri-
che, da'muratori detta Getto, i l fuoco le
vándole tutta la fuá umidita , ed aprendo 
i fuoi pori , cosí che diviene fácilmente 
riducibile in polvere , e mifeibile con la 
fabbia. Vedi GETTO e SABBIA. 

CALCINA vivar é tal quale eU'é ufeita 
dalla fornace. 

CALCINA fpenta , é la bagnata e diiuita 
nell'acqua, e che fi riferba per farne cal
cina da murare. 

La miglior calcina é quella ch 'é fatta di. 
pietre le piíi dure, le piü falde , e le piíi 
bianche; e che é fpenta fubito ch' é venu-
ta fuori dalla fornace. 

I I Sig. H . Wotton confidera per un gran
de errore tra gl' Inglefi , i l fare la calcina, co
me fogliono , di rifiutaglie , rottami, e d* 
ogni mifcéa, fenza alcuna fcelta ; laddove 
g l ' I t a l i an i , oggidi , e molto piíi gli anti
chi , abbruciavano le lor piü falde pietre , 
ed anche de'frammenti di marmo, dove n', 
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era abbondanza; che, col tempo, divcnta-
va quafi marmo di nuovo per iafuadurcz-
2a, ficcome appare ne'Ior teatri ancora in 
piedi &c . 

N o i abbiamo due fpezie di calcina in ufo 
comune ncll' Inghilter». ; 1'una fatta di pie-
tra radie, calcaría, o di geí ío; delle quali 
la prima é di gran lunga la piuforte. Qucl-
Ja faíta di pietra teñera , o di geflb, épiu 
apropoíito per intonacare i foff i t t i , ele mu
ra interne; e quel,!a fatta di pietre dure, 
per le fabbriche, eper l'erterno delle mura-
glie. 

Delía buona calcina pub farfi ancora con 
pietra di malino, non greggia dura e fab-
bionofa, ma fina e concia ; come puré di 
íuíte le fpezie di pietre focaie i benché édif-
ficile abbruciarle, fe non fe in una fornace 
con fuoco di riverbero, perocché fono alte 
nate a diventar ve t ro . 

Dicuífant loda Mas. calcina fatta di gufci o 
cenchiglie di mare come ottima ; roa Gold
man lariprova, perché impaziente dell' umi-
dore, e pero facile a fmurarfi ed eífer via 
mangiata d'insu le faccie efleriori delle mura-
glie ; tuttavolta , queft'é la calcina ox&mdi-
l i a , che s'adopera nell'Indie . 

Avanti che Je pietre fi gettino nclla for
nace, fi deono romper in pezzi; altrimenti 
l 'aria contenuta nelle lor cavita, troppoef-
panfa del calore, le fa faltare con tanta vio-
í enza , che ne riceve danno la fornace. Se
cón do i ' Alberti , e i l Palladlo , la calcina 
non fara fufficicntemente abbruciata in men 
di feífanía ore di calore intenfo. 

I fegni d'una calcina ben cot ia , fecondo 
1' A lbe r t i , fono, che 11 fuo pefo fía quello 
della pietra in fesquialtera proporzione; che 
lia blanca , leggiera , e fon o ra ; che quando 
é fpenta neli'acqua , s'attacchi aile pareti del 
vafo. A I che aggiugne Boeclero, che quan
do ella é fpenta, raandi un copiofo edenfo 
fumo; e D i e u í í a n t , che non s'abbiabifogno 
di molí ' ácqtu per fpegnerla . 

Per confervare la calcina a mol t i anni , 
fpegnetela e rimefcolatela ; fcavate una fof-
fa fotío ierra, nella quale ripongafi paffan-
dola per un buco aperto nel fondo del vafe 
dove é ílata fpenta. Súbito che la foffa é pie
ria , copritcla con fabbia, acciocché non íi 
diffecchi, tenendola cosí umida, finché ave-
te a fervirvene. Boeclero da un altro meto-
do ; V-uol che fi copra uno flrato di cakina 
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due o tre piedi alto con un altro di fabbia 
della medefima altezza; viíiverfi abbaílan-
za d'acqua per fpegnere la calcina, ma non 
per ridurla a limo , o fmalto dopo averia 
fpenta . Se la fabbia fí fpacca in feífure, fe
condo che i l fumo afcende , íi otturino c íi 
coprano, cosí che non abbian e í i to . Q u e í b 
calcina, aggiugne egli , tenuta dieci o dodi-
ci anni , fara come colla o giutine; e fara, 
ino l t re , di un ufo particolare nel dipmger 
m u r i , perocché non é in alcun modo a' co
lorí pregiudiziale . Vedi CALCINA ^ w ^ f m -
t a , o GETTO. 

La calcina é adoperata molto dai concia-
tori di pel l i , dai pcllicciai &C. nella prepa-
razione de'cuoi A c . Vedi CONCIAR P e l l i , 
o cuota. 

E l i ' é parimenti di qualche ufo medicínale, 
applicata eñernamente nelle medicine diíTec-
cative ed epulotiche. 

Acqua di CALCINA dicefi che fía un r i -
medio eccellente, prefo per bocea : M . Bur-
let ha un ampio dettaglio de' fuoi effetti, 
nelle Memorie Francefi, principalmente dalT 
efperienze fue proprie. Ma egli oíferva che 
la fuá riufcita é ftata aífai pih grande in Ol -
landa &c. che in Francia. Ella é un valido 
alterante, efímile ad una pura acqua alca
lina , opportuna per attuare e diftruggere i 
fermenli acidi, che fono i principj di tut íe 
le oüruzioni , e la cagione della maggior 
parte de'morbi cronici. I I fuo ufoprincipa-
le é nelle cacheffie , nelle clorofi , opallidez-
ze, nell'idrope, nello feorbuto , nelle oftru-
zioni del fegato, della milza &c. Vedi A C 
QUA . 

Ellaé fa í ta , col verfare fei libbre d'acqua 
calda fur una di calcina viva, lafeiandole a 
temperare, a imbeverfi e raacerarfi per lo 
fpazio di ventiquattr' ore &c. Vedi C A L 
CINA . 

CALCINA flemperata, o compofizione di 
calcina, arena, ghiaia &c. Vedi GETTO. 

Pietra di CALCINA , lapis calcariur , é 
una pietra molliccia, d'una granitura afpra 
e greggia, che dopo d' eífere ftata abbrucia
ta in una fornace, é un ingrediente del get
t o , del calceñruzzo, &c. Vedi C A L C I N A , 

C A L C I N X Z I O N E , é l'atto di calcinare 
qualche materia, cioé, di ridurla in una cal
ce, o polvere biancafottiHíTima, colmezzo 
del fuoco. VediCALX . 

Cal ' 
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Calcinazione , alie volte dbiarmta puré 

Polverizzazione Chimica, é i l grado imme-
ciiato della vir t i i delfuoco, al di Ja diquel-
lo della fufione. Imperocché quando la fu-
íione e p iüa lungoconí inua ta , non íblamen-
te le particellepiüfottili del corpo Ikíío ve
lan v i a , ma le pariicelle ancora del fuoco s' 
infinuano con tanta copia, e fon cosí difper-
fe e frammefcolate per tutía 1' intera fuá fo-
íianza , che la fiuidiía , ch' era prima ca-
gionata dal fuoco , non pub piii a lungo 
fuffiñere. Da quefta unione forge una ter-
za fpezie di corpo j ch' cífendo aífai poro-
fo e fragüe , fácilmente vien ridotte. in 
poivere . Imperocché avendo i l fuoco pe
ne trato per tutto ne' pori del corpo , le 
particelle fono e impedite dal mutuo con
tacto , e divife in minuti atomi ; cosí che 
fácilmente ridur íi poíTono in finiffima poi
vere . 

CALCINAZIONE, in un fenfo piü ampio, 
inchiude parimenti la foluzione de' corpi 
metallici per via di materie corrofive. Vedi 
CORROSIONE . 

I n quefto fenfo la Calcinazíone dividefi in 
aituale, e potenziale. 

CALCINAZÍONE attuale, équella che fi fa 
per mezzo dell' attual fuoco, di legna, di 
carboni , o di altra materia da far fuoco , 
elévate ad un certo calore, fecondo la natura 
della foftanza da calcinarfí. 

'Lz. Calcinazíone attuale é fuddivifa in i« -
ctmrazione , e reverberazione; al qual capo 
appartiene ancora 1' cüinzione delle cofe 
jgni te . 

CALCINAZÍONE potenziale , é quella che 
procacciafi col fuoco potenziale , c ioé , co' 
f a l i , co' folf i , e con altre materie, che han-
no , direra cosí , la forza di fuoco; come ac-
que fo r t i , fpiriti corrofivi , &c . 

L'oro é calcinato con un fuoco di riverbero, 
col mercurio, e col fale armoniaco . Vedi 
ORO. 

L ' argento col fal comune , e col fale álca
l i . Vedi ARGENTO. 

I I rame col fale e col folfo; i l ferro col 
fale armoniaco e f aceto ; lo íhgno con 1' 
antimonio, col piombo, e col folfo; i l mer
curio con T acqua fortis: Qucft' ultimo pa
rimenti , con la maggior parte degli altri mi-
nerah , fi calcina col fuoco folo, fenza alcun 
alujo ingrediente. 
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C A L C O L A Z I O N E , é l 'at to di ecur:pif

iare diverfe fomme , con aggiug -t r t fot-
trarre, moltiplicarc,odividere. V e d i A R I T 
MÉTICA . 

U n errore nella Calcolazione non é maí 
feufato , o protetto, o fatto buono con alca
na fentenza, decreto &c. Ne' conti fatti ó 
regolati , fempre vi fi fot í ' inrende, Jalvo er
rore c al cul i , 

La parola Calculus é ufata in quefto fen
fo , per allufione alia pratica degli ant ichi , 
i quali íi fervivano di calculi > o piecioli faf-
fo l in i , nel fare i lor computi, nel daré i vot í , 
e nel tenere i conti &c. íiccome noi c¡ fervia-
mo di fer l ini , di figure &c . 

CALCOLAZIONE piu particolarmentc fí 
ufa per dinotare i computi aftronomici e geo-
m e í r i c i , per fare tavole di logar i tmi , eferae-
ridi i e per trovare i terapi deli' eccliíTi & c . 
Vedi ECCLISSI , &c . 

CALCOLAZIONE del lavoro od opera degli 
oriuoli da tafea, e degli orologi grandi. Vedi 
OROLOGIO, e MOSTRA. 

C A L C O L O * , in Medicina, é la malat-
tía della pieira nella vefeica, one ' r en i . Ve
di PIETRA , &c , 

* I I termine e latino ) calculus, e /¡gnijica-
letteralmente faffolino , o pietruzza . 

I I Calcólo nella vefeica é comunemente 
áet to Lithia/ir , e n e ' r e ñ í , Nephritis. Vedi 
LITHIASIS e N E F R I T I D E . 

CALCÓLO Litterale, CALCULUS Litteralif , 
é l'ifteífa cofa che aritmética fpeziofa; cosí 
detto, dal ferviríi in eífo delle lettere dell* 
alfabeto: in contradiñinzione dall' ari tméti
ca numéra le , che adopra le cifre, o figure. 
Vedi A R I T M É T I C A , ALGEBRA &C. 

CALCÓLO Differenziale, CALCULUS D i f -
ferentialis, é un método di differenziare le 
quan t i t á , e di trovare un' infinitamente pie-
cola quantita , che fendo prefa infinite vol
t e , fara eguale ad una quantitk data. Ovve-
r o , egli é l'aritmetica delle infinitamente pic-
cole diíferenze delle quantita variabili . Vedi 
I N F I N I T O , e DIFFERENZA . 

I I fondamento d¡ queño Calcólo, é un in
finitamente picciola quantita ; o un' infini-
tefima, che é una porzione di una quanti
ta , incomparabile con quella quantita , o 
che é minore di qualunque aífegnabile e 
pero contata come nulla ; rifultando l'errore 
dall' omettere 1' eífer' efla minore di qua-

lun-
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lunque aflegnabile, c ioé , rninore che nieti-
te. Quindi due quantita, foltanto difFeren-
t'i di un'infinitefima, fono riputate eguali. 

Per meglio concepire la natura d' un in-
finitefimo, fupponiarao, che in mifurare l* 
altezza d'un monte, mentre voi ftate guar
dando per li traguardi, il vento ne foffi via 
51 piu piccolo grano d'arena; 1'altezza del 
monte é allora minore che prima diquant' 
é'ú diámetro di quel grano di polvere: Ma 
cflendo che il monte trovafi tuttavia della 
•medefima altezza, o fiavi, o no, il grano 
di polve, il diámetro di cotefío piccoliííi-
mo grano non ha che far nulla nel cafo pre-
fente, e paífa per nulla, cioé, é infinita
mente piccolo. Cosí in Añronoraia, il diá
metro della térra é un infinitefimo , rifpet-
to alia diflanza delie fíelle fiífe : e Tifteífo 
dicafi delle quantita aftratte. Pcrcib il nome 
infinitefimo i é meramente rifpettívo, ed in-
chiude relazione ad un'altraquantita, enea 
dinota alcun ente reale. 

Ora gl' infinítefimi fono chiamati differen-
%ialí, o quantitadi diíFerenziali, quando con-
íideraníl come ledifFerenze di due quantita. 
I I Sig. Ifacco Neuton li chiama momento., 
confidcrandoli come momentarj incrementi 
delle quantita; v.gr. di una linea generata 
dal ñuflo d'un punto; o d'una fuperfiziedal 
fluflb d'una linea &c. Vedi MOMENTO . 

II Calcólo differenziak , pertanto , e la 
dottrina delle fíuffioni fono 1'ifteífa cofa fot-
to diverfi nomi; il primo, datogli dalLeib-
nizio, ed il fecondo dal Sig. Ifacco Neuton : 
ciafcun de'quali pretende Tonore della feo-
perta. Vedi FLUSSIONI. 

V i é perverita del divario nella maniera 
di efprimere le quantitadi, rifultante dalle 
diverfe mire o vifte; onde i due autori con-
íiderano gl' infinitefimi , Tuno come mo-
memi, l'alíro come diíferenze: Leibnitz, 
e i piu dcgli efteri, efpriraono le differen-
ziali delle quantita per le fteífe lettere j co
me le variabili, folamente prefigendo la let-
tera d ; cosí la differenziale di ^ , é chiama-
ta ^ ; e quella di j , dj/: Ora dx é una 
quantita pofitiva, fe x di continuo crefee ; 
negativa fe decrefee. 

Gl' Inglefi, col Sig. Ifacco Neuton , in 
luogo di dx, ferivono x (con un punto fo-
pra) in luogo di &;c. centro il qual meto-
do s'oppongono i forafticri, a caufa di qucl-
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la confufione di punti, ch'eglino s'imma-
ginano provenire; quando le difFerenziali fo
no di bel nuovo diflferenziate; oltre che gli 
ftampatori fono piíi foggetti a trafeurare ed 
ommettere un punto che una lettera. 

Le ftabili quantita effendo fempre efpref-
fe colle prime lettere dell'alfabeto d a z z o ) 
d b ^ o , dczzzO) per loche d ( * • - [ - / — a ) 
zzzdx-^dy •> e d { x — y ̂ a ) dx-\*dy. D i 
maniera che il diíFerenziare le quantita fácil
mente fi compie, con l'addizione o fottrazione 
de' iorocompofti . 

Per differenziare quantitadi, che fí mol-
tiplicano Tuna i"'altra; la regola é , prima 
moltiplicarc la differenziaie d'un f a í h r nell' 
altro faftor, la íumma dei due factores , é 
la differenziale che cercafi : cosí, eífendo le 
quantitadi xy , la differenziale fara xdy-{-ydx, 
c ioé , d (xy) zzzxdy-^-ydx. In fecondo luo
go fe vi fono tre quantita mutuamente mol-
tiplicantifí 1'una 1'altra, 'úfaSlum d'cífedue 
quantita debbe allora eífere moltipíicata per 
la differenziale della terza: cosí fupponete, 
u x y , fía allora vxyzzzty ; confe-
guentemente d ( vxy ) z=z tdy ^ - y d t : Ma 
dt ~ vdx - j - xdv . Queñi valori, effendo dun* 
que foftituiti nel differenziale antecedente, 
t d y - ^ y d t , il rifultato é d ( . v x y ) rz:vxdy 
-^vydax -f- xydv . Di qua é facile capire , co
me s1 ha a procederé, dove le quantitadi fo
no piu che tre. 

Se una quantita variabile crefee, méntre 
1'altra y decrefee o fcema , egli é evidente, 
che y d x — x d y fara il differenziale di xy . 

Per differenziare quantitadi che fcambic 
volmente íi dividono l'una l'altra : La rego
la é quefta, primieramente moltiplicarc íl 
differenziale del divifore per il dividendo , 
ed , al contrario , il differenziale del divi
dendo per il divifore : fottrarre V ultimo 
prodotto dal primo , e dividere il reliante 
per lo quadrato del divifore : il quoziente 
é il differenziale delíe quantitadi mutua
mente dividenti V una. l'altra . Vedi FLUS
SIONI . 

CALCÓLO Intégrale, CALCULUS Integra^ 
l is , o Summatorius, é un método d'integra-
re, o fommare e raccogliere momenti , o 
quantitadi diíferenziali; c ioé , da una quan
tita differenziale data, trovare la quantita, 
dal differenziare della quale la data differen
ziale rifulta . 

Laon-



C A L 
Laonde i l calcólo intégrale, e tuíto *I ro-

veício del differenziale: Pero gl'Inglefi , che 
comunemente chiamano ií método differen-
z h k , fluíftom , danno a quefb calcólo che 
afcende dalle fluííioni, alie fluenti o varia-
bil i quantitadi; ovvcro, come refprimono 
i foraftieri, dalle differenze alie fomme; i l 
nome di método invcrfo delle flujficm. Vedi 
FLUSSIONI-

D i qua, 1' integrazione íi conoíce eíTere 
glutlamente efeguita, fe la quantita trova
ra fecondo le rególe del calcólo differenziale, 
venendo differervziata, produce quella pro-
poña da effere fommata. Vedi SOMMATO-
RIO Calcólo. 

Supponlamo / i l fegno del la fomma, o 
delP intégrale quantita ; allor fydx dinotera la 
fomma , o 1' intégrale del differenziale ydx . 

Per integrare , o fommarc una quantita 
iUfferenziale: Egli é d imoñrato , primiera-
mente che f d x = z x : I n fecondo luogo, 
J { d x - ^ ~ d y ) x~^. y ; in terzo luogo, 
/ ( xdy -\-y dx ) ~ xy ; in quarto luogo , 
/ ( mx m'—' dxzzzx m ) xm \ in quinto luo
g o , / ( w : m') x ( n " - - m ) : mdx ~ x" : m ; 
i n fefto luogo / ( y d x ' — x d y ) : yzz=:x<.y. 
D i quefti i l quarto ed i l quinto cafo fono i 
piu frequenti; in cui la quantita differen-
ziale é integrata, con aggiungere una un i -
ta variabile alP eíponente , e dividere la fom
ma per lo nuovo efponente mokiplicato per 
i l differenziale della radice j v. gr. nel quarto 
cafo, per w — ( i - f - i ) d x , cioé , per mdx . 

Se la quantita differenziale da integraría, 
non viene fotto alcuna di quefle formóle, 
debbe o eífer ridotta ad un' intégrale fini
t a , o ad una infinita ferie, ciafcuno de1 di 
cui termini pub fommarfi. 

Egl i é qui da oífervare , che , flecóme nell' 
analifi de' finiti ogni quantita pub eífere ele-
vata a qualunque grado di potenza j m a , 
vice verfa, la radice non pub eífere eftratta 
da qualunque numero rkercato: cosí nell' 
analifi degl' in f in i t i , ogni variabile o fluen-
te quan-tita pub eífere diíferenziata; ma v i 
ce verfa, ogni differenziale non pub eífere 
integrata. E ficcome nell' analifi de' finiti ? 
non fiamo ancora arrivati ad un método di 
eftrarre le radici di tutte V equazioni; cosí 
neppure i l calcólo intégrale é arrivato alia 
fuá perfezione: e ficcome nel primo fiamo 
obbv gatÍn ^ • ricorrere all' approíTimazione; 
cosí nell ultimo ticorriamo alie ferie infini-
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t e , quando non íi pub giugnere ad una pet^ 
fetta integrazione . Vedi SERIE . 

CALCÓLO Efponenziale, CALCULUS expo-
nentialis, é un método di differenziare quan-
titadi efponenziali, o di trovare e fommarc 
le differenziali, od i movimenti dell' efpo-» 
nenziali quantitadi; o almeno di portarle a 
coftruzioni geometriche. 

Per quantita efponenziale, s' intende qul 
una potenza, i l cui efponente é variabile j 
Vi gr. x*- a* dove i'efponente x non 
dinota 1' ifteífo in tut t i i punti d' una cur
va , ma in alcuni fia per 2 , in altri per 3 t. 
in altri per 5 , &c. 

Per dijjerenziare una quantita efponenziale, 
non fi rice re a altro, fe non ridurre le quan
titadi efponenziali alie logaritmiche ; lo che 
fatto, i l differenziare fi fa e conduce come 
nelle quantitadi logaritmiche: C o s í , fuppo-
niamo, che la differenziale deU'efponenzia
le quantita x y ricercata, fia 

Allor fara ylxzzzlz 

ixdy -f- ydx : x — dz : Z 

zdxdy -f- zydx: x ~ d z 

y — l 
Vedi Cioé, x9 ixdy -\-yxy <— 1 dxzzzdt 

ESPONENZIALE. 
C A L E F A Z I O N E , un termine fcolaftico y 

per dinotare 1'azione del fuoco nel rifcalda-
re un corpo: ovvero V impulfo che le par-
ticelle d' un corpo caldo iraprimono fopra 
altri corpi d'intorno. Vedi CALORE. 

La parola é particolarmente ufata in Far
macia j dove la Calefazione é diftinta dalla 
Cozione; la prima applicandofi, qualor la 
cofa é folamente rifcaldata, fenza bollire. 
Vedi COZIONE, e F u o c o . 

C A L E N D A R I O * , C A L E N D A R I U M , é 
una diftribuzione del tempo , accomodata agli 
uíi della v i ta ; ovvero una tavola od Alma-
nacco , che contiene l'ordine de' g iorni , del
le íettimane , de' mefi , delle Fefte , &c . che 
fuccedono per lo corfo dell' anno, Vedi T E M 
PO , ANNO , MESE , FESTA &c . 

* E chiamato Calendario dalla parola Calen
de , anticamente feritta in grandi caratterz 
alia tefia d? ogni mefe. Vedi C A L E N D E . 

I l CALENDARIO Romano, che continua 
ad eífere in ufo, debbe la fuá origine a Ro
mo! o ; msi ha fofferte varié riforme dopo ii 

X fuo 
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ílio tempo . Quel Legislatore diflribul i l 
tempo in diverfi periodi , per ufo della 
gente a lui íbggetía: ma ficcome egli era 
molto meglio veiTato nelle cofe di guer
ra y che d 'Aí l ronomia, egii fojamente divi-
fe 1' anno in dieci me í i , facendolo princi
piare nella Primavera , al primo di Marzo ; 
iramaginandoíi che i l Solé faceííeilíüo cor-
fo per tutte le flagioni in trecento e quat-
tro giorni. 

I l Calendario di Romulo fu rlformato da 
Numa , i l qnale v' aggiunfe due Meí i , Gen-
najo e Febbrajo, collocandoli avanti Marzo: 
Cosí che i l fuo anno conftava di trecento 
cinquantacinque giorni , e cominciava al 
primo di Gennajo. Gl i piacque tuttavolta , 
ad imitazione de' Greci, di fare un' interca-
lazione di quarantacinque giorni , ch' ei di-
vife in due part i ; intercalando un Mefe di 
ventidue giorni ful fine d' ogni due A n n i ; e 
ful fine d' ogni altri due anni , un altro Me
fe di ventitré giorni ; i l qual Mefe, cosí in
terpolo , chiamoíTi da lui Marcedonius, o i l 
Febbrajo intercalare. 

Ma eííendo mal oífervate quefte intercala-
zioni da1 Pontefici, ai quali Numa ne com-
mife la cura, cib cagionb gravi difordini 
nella coñituxione dell' Anno i ai quali , Ce-
fare, come Pontefice Maffimo, íi ftudib di 
rimediare: A queflo fine, ei fece fcelta di 
Sofigene, celebre Añronomo di que'tempi, 
i l quale trovb, che la difpenfazione del tem
po nel Calendario, non poteva flabiliríi su 
d' un buon piede, fenza aver riguardo al 
corfo annuo del Solé. Percib, eífendo che 
i l corfo annuo folare íi compie in trecen
to feffanta cinque giorni e fei ore, egli r i -
duflfe 1' Anno al medefimo numero de' gior
n i : L ' anno di quefta correzione del Calen
dario , fu un Anno di confuíione ; eííendo 
fíati coñret t i , affine d' inghiottire tutt ' in un 
tratto i feíTantacinque giorni ch' erano ftati 
imprudentemente aggiunti, e che caufava-
no la confufione, di aggiugnere due Mef i , 
oltre i l Marcedonio, che per forte occorfe 
in quell' Anno; cosí che egli conftb di quin-
dici M e f i , o di quattrocento quarantacinque 
giorni. Quefta Riforma fu fatta nell' Anno 
di Roma 708 , quaranta due, o quarantatré 
Anni avanti Crifto. 

I l Calendario Romatw, detto anche Giu-
liano, dal fuo Riformatore Giulio Cefare, 
é difpoño in periodi quadriennali j i tre pr i -
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mi anni de'quali, da lui chiamati commu-' 
nes, conftano di trecento feíTantacinque gior
ni ; ed i l quarto-, Biffcxtile, di trecento íef-
fantafei; a cagione deile fei ore, che in 
quattro anni fanno un giorno, od un po-
chetto meno; imperocché in cento trenta-
quattr' anni , dee toglierfene via un giorno 
intercalare. Per quefta ragione fi f u , che 
Papa Gregorio X I I I . con l'avvifo di Cla-
v i o , e di Ciacconio, fifsb e volle, che i l 
centefimo Anno d' ogni fecolo non aveífe 
biííeñile , eccetto che 1' anno di ogni quar
to fecolo. Cioé , faííi una fottrazione di tre 
giorni biiTeftili nello fpazio di quattro Se-
co l i , per l i undici minuti che mancano 
nelle íei ore, onde cofta i l BiíTeftile. Vedi 
BlSSESTILE . 

Quefta riforma del Calendario, od i l nno
vo ftile, come chiamafi, comincib ai 4. 
d'Ottobre 1582. allorché dieci giorni fu-
roño tol t i via ad un tratto; perché altret-
tanti appunto erano a poco a poco entra-
t i nel computo, dal tempo del Concilio di. 
Nicea nel 325, per lo difetto degli undici 
minu t i . 

I I CALENDARIO Giuliano Úrifliam , é 
quello nel quale i giorni della fettimana fo
no determinati colle lettere A , B , C , D , 
E , F , G , per mezzo del ciclo folare; ed 
i novilunj, ed i Plenilunj, fpezialmente i l 
Plenilunio Pafquale , con la Fefta di Paf-
qua, e le altre Fefte mobi l i , di la dipen-
deníi , determinanfi col mezzo de' numeri 
aurei direttamente difpofti per V anno Giu
liano . Vedi NUMERO d' ORO . 

I n quefto Calendario, i ' Equinozio Autun-
nale fupponeíi fiííato al giorno 21. di Mar
zo Vedi EQUINOZIO : ) ed i l ciclo di 19. 
anni , o i numeri d5 oro fuppongonfi coftan-
temente indicare i luoghí de'novilunj e de' 
Plenilunj: pur fon entrambi erronei. Vedi 
CICLO . 

E di qua é provenuta una grandiíTima ir-
regolarita nella Pafqua . Vedi PASQUA . 

Per moftrare queít' errore i l piu apparen-
temente, applichiamolo al prefente Anno 
1715 : in queft'Anno dunque, i'equinozio 
di Primavera cade ai 10. di Marzo; e pe
ro viene troppo di buon'ora, d i n . giorni . 
I I Plenilunio Pafcale cade ai 7. d 'Apr i le , 
e pero troppo tardi, in riguardo al ciclo, 
di tre giorni. I I perché, la Pafqua, che 
dovrebb' eííere ai 10. d 'Apr i le , fara ai 17. 

L ' er-
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,L errore qiú ña folamente nella Metempto-
f i , o fía pospofizione della Luna , per lo 
difetto del ciclo t u n a r e S e i l Plenilunio 
foffe caduto nel di n . di Marzo, Paíqua 
farebbe venuta a'13. dl Marzo; eperol er
rore , provegnente dall' anticipazione dell 
equinozio averebbe grandemente accrefciuto 
quello che nafce dalla pospofizione. Vedi 
METEMPTOSI . 

Queñi efrori j col corfo di tempo , furo-
no moltiplicati cosí , che i l Calendario non 
fomminiftrava piü alcuna Pafqua regolare. 
Percio i l Pontefice Gregorio X I I I . coll' opi-
nione d'Aloyíio L i l i o , nel 1582. gittb fuo-
r i 10. giorni dal Mefe di Ottobre, per r i -
mettere T Equinozio al fuo luogo, cioé, a' 
21 . di Marzo; e s'introdufíe la forma dell' 
anno Gregoriano , con tale provedimento , 
che P Equinozio coftanteniente s' atteneíTe al 
di 21. di Marzo. Le nuovc e le piene Lu-
ne , per avviíb del medefímo L i l i o , non do-
vevano indicarfi col mezzo de' numeri d'oro , 
ina coll' epatte . Vedi EPATTA . 

I I Calendario tuttavolta ritienfi ancora in 
Inghilterra, fenza quefta correzione. Donde 
nafce la difFerenza di 11. giorni tra i l no-
ftro tempo, e quello de' noíh'i v ic in i . Vedi 
S T I L E . 

11 CALENDARIO Gregoriano é quello che 
Col mezzo dell'Epatte dirittamente difpoíle 
per l i diveríi Mefi , determina i Novilunj ed 
i Plenilunj; ed i l tempo della Pafqua , colle 
Feíle mobili dipendenti da eífa, nell' Anno 
Gregoriano. 

I l Calendario Gregoriano percio diícorda 
dal Giuliano , é- nella forma dell 'Anno, 
(Vedi A N N O ; ) e perché 1'Epatte vi fono 
ílate íollituite in luogo de' numeri d' Oro : 
per T ufo e la difpofizione delle quali , Vedi 
E P A T T A . 

Quantunque i l Calendario Gregoriano fía 
preferibile al Giuliano, tuttavolta egli non 
é fenza i fuoi difetti: (forfe, ficcome pen-
fano Ticone Era he , e CaíTmi, egli é impof-
íibile recar la cofa ad una perfetta giuftez-
•za ) . _ Imperocché , primieramente ^ la inter-
calazione Gregoriana non impedifee, che 
1'Equinozio qualche volta refti addietro del 
di 21. di Marzo, cioé ritardi fíno al 23 ; e 
qualche volta 1' anticipi, cadendo nel gíorno 
19. e la Luna piena , che cade a'20. di Mar-
^o , é quakhe volta la Pafcale; benché non 
efibita per tale , né computata dai Gregoriani. 
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DalP altro canto , i Gregoriani contano i l Ple
nilunio del di 22. di Marzo , come Plenilunio 
Pafquale ; che pur , cadendo avanti 1' Equi
nozio , non é Pafquale. Percio nel primo 
cafo, la Pafqua é celebrata in un Mefe ir-
regolare; nel fecondo, v i fono due Pafque 
nel medefímo Anno Ecclefiaftico. 

I n fimil guifa, eífendo la computazione 
cíclica fondata fopra i medii, od apparenti 
Plenilunj, che pur precedono o fuífeguono 
ai veri di alcune ore; i l Plenilunio Pafquale 
cader pub in Sabbato, che pur vien riferi-
to dal ciclo alia Domenica; donde nel pri
mo cafo, Pafqua vien celebrata otto giorni 
piü tardi di quel che dovrebbefi ; nell' altro , 
ell ' é celebrata proprio nel giorno del Ple
ni lunio, cogli Ebrei e cogli Eretici Quarto-
decimani; contro i l decreto del Concilio N i -
ceno. Scaligero, e C a l v i í i o , moftrano degli 
altri falli nei Calendario Gregoriano; prove-
gnenti dalla negligenza e dall'innavverten-
za degli autori. Queílo Calendario é in ufo 
per tutta 1'Europa, &c. e dovunque é i n 
ufo i l Romano Breviario. 

I I CALENDARIO riformato, o corretto, é 
quello, che lafeiando da parte tutto l'appa-
rato degli aurei numeri, delle Epatte, e 
delle lettere Dominical!, determina 1' equi
nozio , i l _ Plenilunio Pafquale, e le Feíle 
mobili indi dependenti, col mezzo del com
puto Agronómico, fecondo le tavole R-u-
dolfine. 

Quefto Calendario fu introdotto ne' ílati 
Proteftanti della Germania , nell'anno 1700. 
quando 11. giorni furono in un tratto gi t-
tati fuori dal Mefe di Febbrajo : cosí che 
nel 1700. Febbrajo ebbe folamente 18. gior
n i : per lo qual mezzo, lo ftile corretto íi 
accorda col Gregoriano. Quefta alterazione 
nella forma dell'anno fu da loro ammeífa 
per un tempo; afpettando che alia fine de
terminaba «piü aecuratamente, mercé dell' 
oífervazioni, la real quantita dell'Anno tro-
pico, iCattolici Romani s'accordaífero con 
loro , íul pié d'una piü cómoda intercala-
zione s 

Cojlruzione d' un CALENDARIO , od Alma-
nacco 

Io . Compútate i l luogo del Solé e della 
Luna per ogni giorno dell' Anno; o prende-
teli dall' Efemeridi. Vedi SOLÉ , e LUNA . 

2o. Tróvate la Lettera Dominicale , e 
col fuo mezzo, diftribuite i l Calendario ir* 

X 2 fet-
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fettimane . Vedi DOMINICAI .E Latera. 

3o. Compútate i l tempo del la Pafqua, e 
i i la fiffate le altre Fefte raobili. Vedi 
PASQUA . 

4o. Aggiugnete le Fefte flabili, coi no-
m i de' M a r t i r i . 

5e. A cadaun giorno aggiugnete i l luo-
go del Solé e della Luna , col levare e tra
montare di ciafcun Luminarc; la lunghezza 
del giorno e della notte; i crepufcoli, e gli 
aípetti de' Pianeti. 

6 \ Aggiugnete, ne'proprj luoghi, le faíi 
Principali della Luna . Vedi FASI . 

E 1' ingreífe- del Solé ne' punti cardinali; 
c ioé , i íblftiz) e gli equinozj; infierne col 
levare e tramontare, ípecial mente eiiaco, 
de' Pianeti, e delle principali flelle fiffe. 
Mezzi per eiafeuna delle quaii cofe, trove-
xannofi fotto i proprj capi. _ 

La durazione de' crepufcoli, od i l fine dell' 
albore vefpertino , ed i l principio dell' albore 
mattutino; infierne col levare e tramonta
re del Solé , c la lunghezza de' giorni , fi 
pub trafportare dai Calendar) di un anno, 
i n quelli di un akro: le differenze ne' di-
•veríi anni eífendo cosí piccole , che non ca
pono fott' alcuna confiderazione nella vita 
c ivi le . 

D i qua appare, che la cofiruzione d' un 
Calendario non ha niente in sé di miftero, 
o di diíficolta ; fe fi abbiano folo alia ma
no tavole de' moti celefti. Vedi EFEME-
R I D I . 

CALENDARIO Gelaleano, é una correzio-
aie del Calendario Perfiano, fatta per ordine 
del Sultano Gelaleddam , nell' Anno 467. dell' 
Egira: di Criíio 1089. 

CALENDARIO , e voce ancora ufaía per 
dinotare i l Catalogo, od i fafti, anticamen-
íe confervati in ogni Chiefa, dei Santi, si 
univerfali, come di quelli particolarmente 
onorati in cadauna Chiefa j coi loro Ve feo-
v i , M a r t i r i , &c . Vedi SANTO , NECROLO-
GIO & c . 

I Calendar) , non fi debbono confondere 
coi Martirologj 5 imperocché ogni Chiefa ha 
i l fuo peculiare Calendario j laddove i Mar
tirologj riguardano tuíta la Chiefa in gené
rale , contenendo i Mar t i r i ed i Confeífori 
di tutte le Chiefe prefi da tut t i i diverfi Ca
lendar) . Vedi MARTIROLOGIO . 

V i fono ancora eíiílenti alcuni di cotefii 
Cdmdarj j particolarmente uno molió anti-
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co della Chiefa di Roma, fatto verlo la me
ta del I V . Secólo : che comprende parimenri 
le Fefte si de' Gentili come de' Crifi iani, che 
allora erano pochiffime in numero . I I P. Ma-
billon ha in oltreftampato i l Calendario della 
Chiefa di Cartagine ; fatto verfo Panno 483, 
I I Calendario della Chiefa d' Etiopia , e qucl-
lo de' Cof t i , pubblicato da Ludolfo, pajono 
eífere ñati fatti dopo Panno 760. I l Calen
dario de' Sir j , flampato da Genebrardo , é 
affai imperfetto; quello de' Mofcoviti pub
blicato dal Papebrochio , in mol t i capi con
corda con quello de' Greci , pubblicato da 
Genebrardo. 

I l Calendario pubblicato da Dom Luca 
d' Achery , fotto i l titolo dell' Ĵ nno Solare, 
non é altro che i l Calendario della Chiefa 
d' Arras. 

I I C¿?/e»¿mo pubblicato nel 1687 , in Aug-
sbourg , da Beckio, é probabilmeníe quel
lo dell' antica Chiefa d' Augsbourg , o piut-
tofto Strasbourg, feritto verfo i l fine del 10. 
Secólo. 

I I Calendario Mozarabico , tuttora ado-
prato nelle cinque Chicle di Toledo, P A m -
brofiano di Milano, e quelli d' Inghilterra , 
avanti la riforma j altro non hanno in s é , 
fuor che quello che trovafi ne' Calendar) delP 
altre Chiefe Occidentali; cioé , i Santi ono
rati per tu t to , e quelli che fon peculiari al
ia Chiefa, in cui fi fa ufo de' fuddetti me
cí eíi mi Calendar). 

C A L E N D E ? C A L E N D A , * K A A A N -
A A I , nella Cronología Romana, i l primo 
giorno di ciafcun mefe. Vedi MESE . 

* La parola e formata dal Lati?io, Calo 9 
o piuttofio dal Greco v.aKoo, io chiamo ¿ 
o proclamo , perche , avanti ta pubMica* 
zions de1 Fajii Komani, era uno de gl i 
uffiz) de' Pontefici i l vegliare su la com-
parfa della Luna ?mova, ed awifarns 
i l Rex facrificulus \ ful qual avvifo, 
offerto tofiamente un Satrifizio , i l Pont 
tefice convocava i l Popólo nel Campido-
gl io ; ed i v i con alta voce proclamava 
i l numero delle Calende, o i l giorno, in 
cui farebbon le None; lo che ei faceva 
con ripetere quejla formóla, ogni volta 
che v erano giorni di Calende, Calo Ju
no Novel la , Donde i l nome Calenda; 
le fu dato , da Calo , Calare : Cos) ab~ 
biamo da Varrone. M a Plutarco, e do^ 
£ 9 lui Gaza ? deriva i l nome da Clam: 

Quia 
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Quia Luna Calendis clam í i t ; offerva-
zione prefa trcppo da lontano, e Jhrac-
chiata. Altrí deñvano J appdlazione dt 
qua; ciol che eftendo t i popólo convocato 
in cotefio gmno, // Pontefice rmtava, 
o Intimava le dherfe Fejie, o giornt [a~ 
cri nel Me fe ,* cofiume che non duro piü 
a tungo-, che fm aW Auno di Romano , 
quando C. Flavio , /' edite Cumie , ordi-
no che i Fa f l i , o i l Calendario, foffero 
efpofii in luoghi o piazze pubbtiche, ac-
ciocche ogni uno potejfe inflmirft delta dif-
ferenza de' tempi, e del ricorfo delle Fe
jie . Vedi FASTI . 

Le Calende fi contavano all'indietro , o i n 
un ordine retrogrado: cosí, v.gr. eflendo i l 
primo di Maggio le Calende di Maggio, 
1' ultimo o fia i l treníeíimo di Apr i l e , era 
i l Pridie Calendarum, o fecondo delle Caten-
de di Maggio; i l ventinove d' Apr i le , i l 
terzo delle Calende ^ o avanti le Calende: e 
cosí indietro via via fino al giorno 13. do-
ve cominciano le I d i , che fono parimenti 
numérate in modo inverfo fino al di 5. in 
cui cominciano le None ; che pur numeraníi 
nell' ifteffa maniera fin al primo giorno del 
Mefe , cioé alie Calende d'Aprile . Vedi N O 
NE , e I D I . 

Le rególe del computo per Calende, fono 
inchiufe ne' verfi feguenti. 

Prima dies Menfis cujusque efl diBa Ca. 
lendse .• 

Sex Majus Nonas , OBober , Jidius , & 
Mars, 

Quatuor at reliqui: habet Idus quilibet 
Otto. 

Inde dies reliquos omnes dic ejfe Calen
das , 

Quas retro numerans dices a Mcnfe fe-
quente . 

Per trovare i l giorno delle Calende corrí-
fpondente a qualunque giorno del Mefe in 
cui ci troviamo, vedi quanti giorni reftano 
ancora del Mefe, ed a quefto numero ag-
gingni due: per eferapio, fupponiamo i l di 
vigefimo-fecondo d' Apr i le ; queiT é i l déci
mo delle Calende di Maggio. Imperocché 
Aprile contiene trenta giorni j c fottratti 
ventidue da trenta, ve ne reftano otto, ai 
quali , giuntine due, la fomma é dieci. 

Gl i Scrittori Romani fteíTi fono imbaraz-
zati nel cercare e daré la ragione di queíl' 
affurda e ítravagante maniera di juntare i 
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giorni del Mefe: cib non oílante ell1 é tut-
tavia oíTervata e ufata nella Cancellaria Ro
mana , e da alcuni A u t o r i , per una vana 
affettazione di erudizione, preferita alia ma
niera comune, piu naturale e piíi facile. 
Vedi ANNO , GIORNO, N O N E , I D I . 

C A L E N T U R A , termine Spagnuolo , che 
ü adopra 'per dinotare una febbre inflam-
matoria, frequente ful Mare, accompagna-
ta da un delirio; in cui i pazienti s' imma-
ginano s che i l Mare fia campagne verdi ; 
e, fe non fon trattenuti a tempo, fi get-
tano fuori di bordo: nella qual guifa bene 
fpeíío da quefto male perifeono . V . FEBBRE . 

CALESSO, fpezie di carro leggiero ed aper-. 
t o . Vedi COCCHIO , e CARRO. 

C A L I . Vedi K A L I . 
C A L I B R O , in un fenfo genérale, dino

ta 1' eftefa di qualunque cofa rotonda, nel
la groffezza, o nel diámetro. Vedi D I Á 
METRO . 

Nel qual fenfo noi diciamo, che unaco-
lonna é dello fteíío Calibro che un' altra. 
quando fono ambedue del medefimo diáme
t r o . Vedi COLONNA . 

CALIBRO , piü particolarmente dinota la 
bocea, o la c a vi ta e larghezza di un pezzo 
grande d' artiglieria , o d' altre arme da fuo-
co j ovvero i l diámetro áeila fuá bocea, o 
della Palla che egli porta. Vedi P A L L A , 
CANONNE , SCI-IIOPPO , . ORDNANCE & C . 

I l Calibro é la regola, per mezzo della 
quale tutte le parti di un Cannone o di un 
mortaro, come puré quelle del fuo carret-
t o , fi proporzionano. Vedi C A N N O N E , C 
MORTAJO . 

Compaffo, o fe/le da C A L I B R O , é una, 
forte di Campajfo fatto con gambe árcate , 
per pigliare i l diámetro de' corpi rotondi, o 
gonfi. Vedi COMPASSO . 

I CompaJJl da Calibro fono principalmen
te in ufo apprefíb i Cannonieri per prende
re i diametri delle diverfe parti d'un pezzo 
groífo di artiglieria, o delle bombe, delle 
palle &.c. Le íue gambe percio fono circo-
l a r i , e fi muovono fopra un arco di otto-
ne, su cui fon fegnate le oncie, e le mez-
ze oncie; per additare quanto le punte del 
compaífo fono aperte e divaricate. 

Alcuni fono ancora fatti per prendere i l 
diámetro della bocea d' un cannone, o d'un 
mortajo. 

I miluratori delle bot t i , e del contenuíodi 
vafi 
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vafi fimili, fi fervúno bene fpeíTú de' Cali-
¿ n , per abbracciáre le due tefte d'unabot-
te , per t róvame la fuá lunghezza. 

I Calibrí ufati da' Falegnami e Commetti-
t o r i , fono un pezzo d'afficella, intagliata, 
0 fcanellata in linea triangolare, nel mez-
zo , per pigliare la mifura . 

Regola d i C A L I B R O , é u n ií lrumento, in 
cui una linea retta é cosí divifa, che la pri
ma parte eífendo eguale al diámetro d' una 
Palla di ferro o di piombo d'una libbra di 
pefo, le altre parti fono alia prima , come 
1 diametri delle Palle, di due, di t re , di 
quattro &c. libbre, fono al diámetro d' una 
Palla d' una libbra . QueíF inftrumento é ado-
prato dagl' Ingegneri, per determinare dal 
pefo della Palla dato, i l fuo diámetro oCa-
Hbro ; o viceverfa . 

I I Calibro (Tav , Fortif.Fig. 2 . ) confia di 
due fottili pezzi di Ottone , lunghi fei pol-
l i c i , uniti per mezzo d' un chiovo o piuo-
lo ribadito, cosí che íi raovTano affatto in-
torno T uno dell' altro j la tefta , od un ca
po del pezzo é tagliato circolarmente ; ed una 
meta della fuá circonferenza é divifa di due 
gradi in due gradi. Su T altra meta v i fo
no divifioni da uno fino a dieci, ciafeuna 
di bel nuovo fuddivifa in quattro: P ufo 
xielle quali diviíioni e fuddivífioni, íí é , che 
quando é prefo i l diámetro di una palla , &c. 
non eccedente dieci pol l ic i , i l diámetro del 
femicircolo dará , tra le diviíioni, la lun
ghezza di quel diámetro ch' é prefo tra le 
punte de' Calibri , e la dará in oncie, e 
.quarte part i . 

I gradi fopra la tefta j fervono a prende
re la quantita d' un angolo \ i l método di 
êhe é ovvio e facile . Se 1' angolo é inter
no , fi applichino le labbra o fila eíleriori 
ai piani che forma no P angolo; i l grado ta
gliato dal diámetro del femicircolo, moílra 
la quantita dell' angolo che íi cerca . Per un 
•singólo eflernó, apríte i rami o le braccia 
del Calibro fin che le punte fieno al di fuo-
ú i ed applicando i labbri od orli diri t t i ai 
jiiani che formano 1' angolo, i gradi taglia-
t i dal diámetro del femicircolo moftrano 1' an
gelo richieño 5 contando da 180. verfo la 
man dri t ta . 

Sopra un ramo o piede del Calibro, su la 
fteíTa banda, fono, primierameníe fei polli
ci ; e ciafeuno di queíli fuddiviíb in dieci 
par t i ; in fecondo luogo, una fcala di divi-
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fioni ineguali, che comincia da due, e íí-
nifee in dieci, ciafeuna fuddivifa in quattro 
par t i . I n terzo luogo, due altre fcale di l i 
nee , chemoí l rano , quando i l diámetro d'uti 
pezzo é prefo colle punte de' Calibri al di 
fuor i , i l nome del pezzo, fia di ferro, o 
bronzo ; cioé i l pefo della palla ch' egli por
ta j o , ch' egli é della tale o tale portata, 
da una fino a cinquanta due libbre. 

Su 1' altro ramo o braccio de' Calibri , su 
la íleífa banda, v i é una linea di corde, al 
raggio di circa tre oncie j ed una linea di 
linee fopra ambedue i r ami , come fopra i l 
fettore, con una tavola de' nomi de' diveríi 
pezzi di artiglieria groíTa. Su la medefima 
faccia é ftampata una mano, ed una linea 
retta é tirata dal dito verfo i l centro del 
piuolo ribadito; moftrando, col fuo taglíar 
certe divif ioni , i l pefo della palla di ferro, 
quando i l diámetro é prefo colle punte de' 
Calibri . F i n a l m e n t e f u l circolo , o tefta , 
su la medefima banda, fono intaglíate di-
verfe figure geometriche inferitte T una den
tro T altra , con numeri 5 e( gr. un cubo , i l 
cui lato é fuppofto un piede j una pirámide 
su la fteíTa bafe ed altitudine, e le propor-
zioni del loro pefo, &c. una sfera, inferit-
ta in un cubo i un cilindro, un cono, un 
circolo , un quadrato , Scc 

C A L I C E , CALYX , o C A L I X , in fenfo 
genérale, dinota una tazza, o coppa . I n 
ufo ecelefiaftico i ' appellazione é propria di 
quella coppa, o vafe, in cui íi amminiftra 
la fpezie del vino nell' Eucariftia, o nelía 
Meffa . Vedi COPPA . 

Beda aííerma , che i l Cálice , ufato da Ge-
sh Crifto nella Cena, aveva due manichi, 
e teneva giufto la m t ú d' una pinta ; lo che 
fu imitaío dagli antichi. Ne' tempi primit i-
v i i Calici erano di legno; i l Papa Zefiri-
no ordinb i l primo che foífero d' argento e 
d 'oro; benché altri rattribuifeono a Urba
no I . León I V . proibi lo ftagno ed i l ve-
tro ; come puré i l concilio di Calcyth in 
Inghilterra. Hornio , Lindano , e beato Re-
nano , che avean veduti alcuni de'C^Z/V/an
tichi in Germania f oífervailo che aveano un 
cannello, o tubo, accomodato con arte a' 
Calici medefimi, per lo quale i l popólo fuc-
ciava, in vece di bere. 

C Á L I C E , C A L Y X , in Botánica, fíappli-
ca qualche volta ad un fiore, i l cui corpo, 
o una parte d* eí io, é formato a maniera di 

cop-
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coppa o Cdice ; tale é quello di un tulipa-
no , &c . Vedi FIERE . 

Plinio definifce i l Cálice, la cavita nel 
mezzo del fiore, ín cui contengonfi gli ña-
m i , e gli apici. Aufonio lo chiama ca-
lathus. 

CÁLICE , ancora piíi particolarmente fi-
gnifica queir efterna coperta o involtura ver-
diccia, che cinge e difende i l fogliame, o 
le foglie d' un fiore, che ferve anche come 
bafe o íbílegno a tutto i l corpo del fiore. 
Vedi FIORE » 

Nel qual feníb calyx coincide con quello 
che altramente chiamafi pcrianthium, e dal 
Dr . Grew the empalemsnt, i l bozzetto. Ve
di P E R I A N T H I U M , e BOCCE. 

I I Cálice, é quella mano, o fchiera di 
foglie, che involge i PetaJi, ficcome i Pe-
tali involgono e coprono i ' ifirumento im-
raediato della generazione del fiore. Vedi 
PÉTALA . 

Miller deícrive i l Cálice, per la coppa o 
tazza d1 un fiore, innanzi che íi apra; ov-
vero per la pellicola, o per que' teneri boc-
ciuol i , dove un fiore prima, e di poi i l fe
m é del!'erbe, ed i l fruíto deglialberi, fono 
al coperto. 

I I Cálice é talora d'un pezzo intero, co
me ne' garofali, &c. ed alie voke rotto in 
•diveríi pezzi, come nelle rofe, &c . 

I I ZafFerano non ha cálice, i l fuo fiore 
viene fuor della térra avanti le fue foglie. 
Vedi ZAFFERANO . 

C A L I D U C T U S , una fpezie di tubi o 
canali, difpofti lungo le muraglie delle cafe 
e degli appartamenti; che fi ufavano dagli 
antichi per condurre i l calore alie piü r i 
móte parti della cafa da un fornello comu-
ne. Vedi STUFA , Fuoco &c . 

C A L I D U M Innatum , .&c. Vedi 1'ártico-
lo CALORE . 

C A L I F O , C A L I P H , O K A L I P H * , nelle 
fiorie Orlentali, dinota un fucceífore di Mao-
metto, nel nuovo impero cosí fpirituale co
me temporale , eretto da quel Legislatore. 
Vedi P articolo MAOMETTANO . 

La voce e originalmente Arábica, Kha-
lifah , che propriamente dinota un fuccef-
/ore, od crede, Alcuni pretendono che 
venga da un verbo , i l qual Jignifica non 
jolamente fuccedere , ma anche ejfere in 
luego d? un altro , non folamente come fuo 
erede, ma come fuo vicario; nelgualfen-. 
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[o , fecondo Erpenio , gP Imperadori Sa-* 
racen i , ed i fommi Sacerdoti furono chia
mafi Cal i f i , come Vicarj o Luogotenentk 
d i D i o . M a la piü ricevuta opinionc fi 
e , cF eglino prefero quejlo titolo come fue-
ccffori di Maomctto . 

Dopo la morte di Maometto, Abubeker 
eíTendo flato eletto da' MuíTuiraani, per fup-
plire in íuogo fuo, egli non volle prende
re altro titolo che quello di Khalifah rejfoul 
nllah, cioé Vicario del Profeta, o del Mef-
faggiere di D i o . Ornar venendo poi a fuc
cedere ad Abubeker , rapprefentb a' capi Mao-
mettani , che s' egli aííumea la qualita d£ 
Vicario o Succeflbre d'Abubeker , Vicario o 
Succeífor del Profeta, la parola Vicario in¡ 
decorfo di tempo verrebbe ad eífere ripetu-
ta e moltiplicata fenza fine; perloché, per 
avvifo di Mogairah , Ornar prefe i l titolo d i 

'Emir Moumenin} cioé, Signore o Principe 
dei Credenti: appellazione accettata e por-
tata da tut t i i legittimi Cal i f i , o Succeííorí 
di Maometto, fin da quel tempo; non gia 
che non riteneííero tuttavia i l titolo á iCal i f 
fenza altra aggiunta. 

I Califi nella religione Maomettana, co-
incidevano in qualche parte con la qualitk 
de'Papi nella Religione Criftiana. 

Vattier oflerva, ch' eglino chiamavano fe 
Jleffi. Vicarj di D i o ; e che i Sultani Mao-
mettani, ed i Re íí proftravano davantiad 
cífi, e baciavano loro i piedi: per la qual 
ragione, i l Bellovacenfe non fi fa ferupo-
10 di chiamarli, Papi Maomettani. Vedt 
PAPA . 

CALIPPICO Periodo, in Cronología, é 
una ferie di fettanta fei anni , che ritorna-
no perpetuamente in giro; feorfi i qual i , 
11 mezzo de'novilunj c de' Plenilunj, come 
s'immaginb i l fuo inventore Calippo Ate-
nlefe, ritorna al medefimo giorno dell'anno 
lolare . Vedi PERIODO, 

Metone , cent' anni prima , avea inven-
tato i l periodo o ciclo di dieci nove anni ; 
( Vedi METONICO CICLO . ) aflTumendo la 
quantita dell' anno folare, eííere 365 g. 6 
ho. 18' 5(5", 50? 31* 345- ed i l mefe luna-
re 29. g. 12. ho. 45' 47" 263 48+ 30 >.. M a 
Calippo confiderando che la quantita Meto-
nica dell' anno folare non era efatta, mol-
tiplicb i l periodo di Metone per 4 , e di la 
é nato un periodo di j ó anni , detto i l Ca-
lippico. ' 

I I 
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I I periodo Calippko per tanto contiene 

27759 giorni: e poiché i l ciclo lunare con
tiene 235 lunazioni, ed i l periodo Calippico 
ti1 h i l quadruplo, egli contiene 940 luna
zioni . 

E g l i é dimoílrato, tuttavolta, che i l Pe
riodo Calippico anch' egli non é accurato; 
che non porta le nuove e le piene Lune 
precifamente ai loro luoghi, ma le fa r i -
correre piti ta rdi , di un giorno intero in 

C A L I S T I N I , nome dato a que' Lutera-
n i , che feguitano le opinioni di Giorgio 
Calixto, celebre Teó logo , verfo i l mezzo 
del Secólo décimo fefto, che fi oppofe al 
feníimento di S. Agoftino íbpra la predeíli-
nazione e la grazia, ed i l libero arbitrio. 
I Calijiini vengono riputati una fpezie di 
Semi-Pelagiani. Calixto íbftenea, che v i é 
i n tu t t i gli uomini un certo potere d'inten-
dere e di volere, con una natural cogni-
lione fufficiente: e che un buon ufo che fe 
ne faccia, Dio ci da tutt i i mezzi neceíTarj 

f)er arrivare alia perfezione, a cui la Rive-
azion ne dirige. 

C ALiSTiM , é i l nome ancor d' una fet-
ta nella Eoemia inforta verfo la meta del Se
cólo 15. che aíferiva Tufo del cálice, come 
cfíenziale all' EucariíHa. * Vedi CÁLICE , 
COPPA , CoMUNIONE , E U C A R I S T I A &C. 

* E di qua e venuto i l loro nome, i l qua-
le e formato áal Latino, Calix , da xa-
\ v% , coppa . Vedi CÁLICE . 

C A L L I G R A F O * , anticamente dinotava 
un Copií la , o fcrivano, i l quale trafcrive-
va nettamente , e per diftefo, cib che i no
tar] avean meíTo giu in note, o minute 5 lo 
che é moJto íimigliante al noñro copiare 
diftinto e con bei caratteri, che gl ' Ingleíi 
chiamano Ingrojjlng. 

* La voce e Greca, Kc/Aiyr.v.<pof, compojia 
da Kakis, bellezza , e y pava , fcrivo ; q.d. 

xtí} &>' ypvQíiv , ob (cribendi elcgnntiam . 
Le minute degli atti &c. eran o fempre dc-

fcritte con una ípezie di cifera , o breviatu
ra , come le note di T i roñe appreífo Gru
tero j col qual mezzo i nota), come chia-
mavaníi dai Latini , potevano gir dietro 
puntualmente c preño ad un oratore, o ad 
una períona che de t ta va. Queífe note eííendo 
4a pochi intefe, erano copíate per diftefo e 
con nettezza, da perfone che avevano una 
buona mano, e ch'erano págate &c . eque-
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fíe chlamavaníí K a A i y p u t p o i , nome, che oc-
corre bene fpeífo negli Autori antichi. Vedi 
SCRIBA , L l B R A R I O , NOTARIO &C. 

C A L L O , CAL L us o CALLOSITA1 , in un 
fenfo genérale dinota ogni durezza cutánea , 
fia carnofa, od offea, fía naturale o pre-
ternaturale. 

Nel qual fenfo, C lav i , i calli de' piedi, 
fono una fpezie di callus, 

C A L L O , piu frequentemente s'ufa per di
notare una fpezie di nodo o ligamento, che 
uniíce 1' eftremitadi d' un oflo franto. Vedi 
Osso , e FRATTURA . 

La formazione di un callo pub fpicgaríi, 
come fegue: I I fugo od umore che nutrifee 
F oíTo, feorrendo lungo le fue fibre, diven
ta ftravafato nel f i to, dove eííe fibre fono 
rotte: cosí che fermandofi, e raccogliendoíl 
intorno alie ftremita od orli della frattura, 
i vi fi fecca , fi aggruppa, s' indurifee , alia 
confiftenza di un glutine forte 5 lafeiando 
foltanto una piccola inegualita nel fito, do-
ve é formato. 

I Ca l l i , nelle fratture, per lo piü diven
tano cosí fermi e faldi, che fupplifcono in 
luogo degli offi . Nelle Phüof.Tranf. abbia-
mo un efempio di un Callo che fuppliva 
in luogo dell' Os hmneri, levato via per eí-
fere divenuto cariofo, deferitto dal Signor 
Fowler; c d' un altro che facea 1' ufizio 
dell'os femoris, efíendo la perfona vigorofa 
e camminando fenza zoppicare , dal Sig, 
Sherman. 

C A L L O , é parimenti un nodo o gibbo, 
ovvero una foftanza dura, denfa, fenza fen
fo , che vien crefeendo fulle mani , su i pie-
di , &c . per lo molto at tr i to, o preflfionc 
contro corpi duri . 

C A L O G E R I , K A A O r E P O I , Monaci , 
o Religioíi, nella Grecia, uomini , e don-
ne , cheabitano, particolarmente , ful mon
te Athos, ma che fono fparíi per tutte le 
Chiefe del Levante. Seguitano la regola di 
S. Baíllio, e fanno voti come i Religioíi di 
Occidente. Non v i é ftata mai fra loro al-
cuna riforma, ma ritengono tuttavia la lo
ro inílituzione origínale, confervano i l lo
ro antico abito &c . Tavernier oíferva, che 
vivono una vita ritirata ed a u fíe ra, non 
mangiando carne ; e oífervando quattro Qua-
reí ime, oltre un gran numero di digiuni, 
con gran rigore. Non mangiano i l lor pa
ne, finché non fe i1 han guadagnato colla fa-

tica 
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ílca dd!e lor mani . Nel tempo ddle lor 
quarefime, alcuni non mangiano piu d'una 
volta in tre giorni; altri due volte fole in 
fette . La maggior parte della notte , la 
coníumano in difcipline &c. 

Alcuni Autori oflervano , che la parola 
Calogeruí é applicata particolarmente a qüel-
l i , tra cotefti Reiigiofi, che fi fon refi ve-
nerabili per la eta , e per i'aufterita deüa 
lor vita. Si pub aggiugnere, che quantun* 
que Calogeri, appreíTo noi , fia un neme 
genérale, e comprenda tutti i Monaci Gre-
ci i tuttavolta , nella Grecia fleíTa , i loro 
preti, o regolari , fono chiamati Hieromo-

nachi lípopoVocx01 • 
I Turchi f i fervono puré della parola C?-

hgeri, per dinotare i loro Dervifi, o Reii
giofi Mufulmani, Vedi DERVIS. 

C A L O M E L , in Farmacia , nome dato 
al Mercurius dulcís , vie piíi jfublimaío fi
no ad una quarta volta , o p i ü . Vedi MER
CURIO. 

La denominalioneC?/omí7 piíi tofio pare 
aver in prima appartenuto all' Etiope mine-
rale, da JCKXOÍ pulcher y e [¿iKa;, niger : im-
perocché i corpi bianchi o pallidi fregati con 
eífb, diventano neri. Vedi ETIOPE. 

Alcuni vogliono che queño nome fia pri
ma ñato dato al Mercurio dolce, daqualche 
fantaflico o vano chimico, il quale impiega-
va un Negro nel fuo Laboratorio j al colo
re del quale, egualmente che aquel del mer
curio egli allude nel termine : la medicina 
effendo bella, e ncro i'operatore. 

C A L O R E , Calor) una delle qualita pri
marle de' corpi , oppofta al freddo . Vedi 
Q U A L I T A ' , e FREDDO. 

II Calore fi pub definiré un efler fifico, 
la cui prefenza fi conofee, ed il fuo grado 
fi mifura, dall'efpanfione dcll' aria, o del-
lo fpirito , nel termómetro. Vedi TERMO-
METRO . 

II Calore é propriamente una fenfazione, 
eccitata in noi dall1 azione del fuoco: ov-
vero é 1'efFctto del fuoco su' nofiri organi 
del tatto. Vedi SENSAZIONE, e Fuoco . 

Di qua fegue , che quello che noi chia-
nuamo calore y é una idea particolare, o una 
modificazione della noüra propria mente 5 
e non una cofa , ch' efiña in cotefla forma 
nel corpo che n'é l'occafione . II Calore 
non é fuoco, che abbruccia il dito, fieco-
me il dolore non é nell' ago che lo punge. 

Tomo I L 
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In fattl W calore, nel corpo cheilo-da, non 
é altro che moto; nella mente, é foltanto 
una particolare idea , o difpofizione dell* 
anima. Vedi I D E A . 

II Calore, in guardo alia noüra fenfa-
zione, o all'efFctto prodotto in noi da ua 
corpo caldo , é íiiraato o calcolato per la' 
fna relazione all'órgano del tatto; non ap-
parendo eífer edik alcun oggetto , fe non 
fe il fuo calora ecceda quello del noftro 
corpo; donde, la medefima cofa adiíferen-
ti perfone, o in tempi diífcrenti alia mede
fima perfona, apparira e calda) e fredda. 

I l Calore, cora' egli efiÜe nel corpo cal
do, o cib che coüituifce e denomina cal' 
do un corpo , e lo rende aíto a produrre 
tali effetti ful noftro órgano, viene varia
mente confiderato dai Filofofí. Alcuni vo
gliono ehe fía una qualita, alíri unafoftaa-
za;, ed altri folamente un'affezione mecca-
nica ; cioé , moto . 

Ariftotile ed i Peripatetici , definifeono 
il calore per una qualita, o un accidente; 
per cui cofe omogenec , cioé della fieíía 
natura e fpezie, fono raccolte o coadúnate 
infierne ; e l'eterogenee, o le sofe di na-
ture differenti , fono fceverate o difunite . 
C o s í , dic' egli, il medefimo calore, che af-
focia e reca in una maífa diverfe particellc 
d'oro prima feparate, fepara le particelle di 
due metalli, mefcolati innanzi affieme. 

Ma non folamente la dottrina , ma ezian-
dio 1' ifteífo efperimento ch' egli adduce, é 
fallaceedifettofo. Imperocché il c /̂or ,̂ ben-
ché continuato in eterno non feparera mai 
una mafía , e,g. d'oro, d'argento, e di ra-
mc ; ed al contrario , fe corpi di differen
ti qualita, come l'oro, 1'argento, e 11 ra-
rae, faranno poñi feparatamente in un va
fe fopra del fuoco', non ofiante tutta la lo
ro eterogeneita , faranno ivi mefehiati e 
congregati aífieme in una maífa. 

In fatti , il calore non fi pub diré che 
faccia quefia o quella cofa univerfalmente; 
ma tutti i fuoi effetti dipendono dalle cir-
coftanze dell' applicazione . Cosí , per fac 
la medefima cofa in differenti corpi, gra-
di differenti di calore richieggonfi ; come 
per mifehiare Toro e l'argcnto, il calore 
debb' eflere in grado modéralo ; ma pee 
mifehiare il mercurio cd ilzolfo, in grado 
fommo. Vedi ORO', ARGENTO, & C . 

Aggiugni che il medefimo grado di ca^ 
Y lare 
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lore aver\;!efíetti oppoüi . Cosí un fuoco 
gagliardo rendera í' acqua , gli olj , i íali 
&c . volatili ; ed i l medefimo tuttavia in-
corporera la rena e i l fale fiíío alcalino , 
In vetro. Vedi VETRO. 

Gl i Epicurci ed altri Corpufcularj, defi-
nifcono i l calore non come un accidente 
del fuoco, ma come un potere o proprie
ta effenziale di eíTo, T ifteífa cofa realmen
te ch' cífo, c diñinto foltanto da eflb nel-
la maniera del noftro concepire. 

I I Calore adunque, attefi i lor princip;, 
non é altro che la foíknza volatile del 
fuoco iíieífo, ridotta in atomi , e fcaglia-
ta fuori in un torrente continuo dai corpi 
igni t i : cosí che non folamente [calda gli 
oggetti che fono dentro la fuá sfera , ma 
ancora, fe fon infiammabili , l i accende , 
l i converte in fuoco , e confpira con efíi 
nelIa medefíma fiamma. 

I n fatti quefti corpufeoü, diconeffi, avo-
lando dal corpo Ígni to , mentre ancor fon 
contenuti dentro la sfera della fuá fiamma, 
coi loro moto coñituifeono i l fuoco ; ma 
quando fon volat i , od i t i fuor della fuá 
sfera, e qua e la difperfi , cosí che sfug-
gano dali' occhio , e folo fien percepibiii 
dal fenfo o tatto , prendono la denomina-
zione di calore ; in quanto che eccitano in 
noi tuttavia tal fenfazione. 

I Cartefiani, aggiugnendo a queftadottri-
#ia, afferifeono, che i l calore confifie in un 
ceno moto delle particelle infenfibili d'un 
corpo, raíforaigliante al moto onde le di-
verfe parti del noñro corpo fono agítate 
dal moto del cuore e del fangue . Vedi 
CUORE, e SANGUE. 

Gli u l t imi nofiri e migliori Scrittori d iF i -
Jofofia meccanica , fperimeníale , echimica, 
confiderabilmente difeordano intorno al Ca
lore . La difterenza fondamentale fi é , nel 
decidere, fe egli fia una peculiare proprie-
ía d'un certo corpo iramutabile, chiamato 
fuoco , o fe poífa cífer prodotto meccani-
caraente to altri corpi, coll'introdurvi un' 
alterazione nelle lor particelle. 

La prima opinione, che éant ica quanto 
Democrito, ed i l fiÜema dcgli a tomi, avea 
ceduto i l luogo a quella de'Cartefiani e d'a!-
t r i Mcccaniei; ma vien rintracciata e rimef-
ía in piedi prefentemente con grande ñu-
d io , e promoífa e perfezionata da alcuni 
Koderni Scrittori, particolarmcnte dalI'Hom-
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berglo, dal Lemerl giuniore , da Gravc-
fande, e fopra t u t t i , dal dotto e induílre 
Boeraavio, in un corfo di Lczioni efpref-
famente fatte fopra i l fuoco ; i l rifukata 
delle quali noi abbiamo cfpoíto fotto l'ar-
ticolo Fuoco . 

La cofa che da noi íi chiama fuoco ^ fe-
condo queft' Autore, é un corpo fui gene-
ris , creato tale ab origine , inaiterabile 
nelia fuá natura e nelle fue proprieta , c 
né producibüe de novo da alcun altro cor
po , né capace d'eífer ridotto in qualunque 
altro corpo, o di ceííar d'eífer fuoco. 

Egli fi sforza di provare, che quefto fuo
co é diffufo equabilraente per tut to , edeíi-
üe né piu né meno , o in eguale quautita , 
in tutte le parti dello fpazio, o fia vuoto, 
o fia pieno di corpi; ma naturalmente, ed 
in fe fleífo, é aífatto latente ed imperect-
t i b i l e ; e feoprefi foltanto per certi eífett i , 
che egli produce, e che fono conofeibiii dai 
noñri fenfi. 

Queñi eífetti fono i l calore , la luce, i l 
colore, la rarefazione, c l'abbruciamento; 
che tutte fono indicazioni del fuoco, non 
cífendo alcuno d' eífi eífetti producibile da 
altra cagione : Cosí che dovunque noi ne of-
ferviamo qualcuno , ficuramente poíTiamo 
inferiré 1'azione e la prefenza del fuoco . 
Ma quantunque l ' eífetto non poífa eífere 
fenza la cagione , tuttavolta i l fuoco pub 
rimanere fenza alcuno di quefti eífetti i 
fenza alcuno, vogliam d i r é , patente abba-
flanza, si che ne fieno affetti i fenfi no-
flri, o che ne diventino oggetti: e quefti, 
aggiugne i l Boeraavio, é i l cafo ordinario ; 
eífendovi un concorfo d'altre circoftanze, 
che ípeífiífimo mancano 1 neceífario alia 
produzione di tai fenfibili eífetti , 

Quindi é , particolarmente, che noi tro-
viarao bene fpeífo diverfi e talor tutti quefii 
eífetti del fuoco infierne, e talora unofeom-
pagnato da ogni altro ; íecondo che le cir-
coftanze favorifeono, o vi dífpongono . Cosí 
troviamoluce fenza calore'-, come nel legno 
marcio, ne' pefci putrefatti , o ne' fosfori 
mercuriali: anzi fi da il cafo , in cui 1' un 
d'eííl eífetti pub eífere in grado íommo, men
tre l'altro non é fenfibile : efempigrazia nel 
fuoco d' un fpecchio uftorio grande efpofto 
alia luna; ove quantunque la luce , come ha 
trovato i l D . Hooke, foífe bailante per ac-
ciecare fubito i l piíi forte occhio, pur non 

vi 
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v i íi fentiva calore alcuno, né vi érala me-
noma rarefazione occafíonaía in un efqui-
fuo te rmómetro . Vedi LUCE. 

Daii 'al trocanto, vi pub eílere calore k n -
za luce, ficcome troviamone fosfori fol idi ; 
n e ^ a i d i , che j ion mandano luce anche 
quando bollono, e non folamcnte fcaldano e 
rarefanno, ma eziandio abbrugiai»o, e con
fuma no le par t í ; c ne'metalli , nclle pictre , 
&c. che concepifcono un veemente calore 
prima di rifplendere , o diventare ignite . 
Anzi vi pub eziandio effere i l piü intenfo 
calore che poíTa darfi in natura, fenza luce 
alcuna: Cosí nel fuoco di un grande uñorio 
concavo, in cui íi liquefanno i metal!i, e 
le piü dure gemme fi vitrificano, l ' occhio 
non vede luce; cosí che fe per forte la ma
no iv i fi poncífe, fi convcrtircbbe tofto in 
carbone, od anche in calce. Cosí puré of-
fervanfi fpeífo delle rarefazioni per mezzo 
del termómetro , in tcmpo di notte, fen
za né calore, né luce, &c. 

Appar dunque , che gli effetti del fuoco 
hanno una certa dipendenza da altre concor-
renti circoíianze, alcuni piu ed aitri meno. 
Una cofa pare che fi richieda per tutt i in co-
tnune; e d é , che il fuoco fi raccolga o fi rechi 
in minore fpazio : fenza que fio , il fuoco per 
tutto cgualmentc difFufo , non potrebbe aver 
eíFetto piu in un luogo che in un altro , non 
dovrcbbc o eífer difpoño a fcaldare, a bru-
ciare, e rifplendere per tuí to , o in luogo 
niuno . I n fatíi queflo che noi diciamo , 
per ttitto, per ogni dove , in ogni luogo , vien 
a coinciderc con 1' altra efpreüione , tnniun 
luogo; imperocché darfi F ifieífo calore , &c. 
in ogni luogo > farebbe i'ifiefla cofa che non 
darfi calore. N o i non ci accorgiamo fe non 
dúcambiament i ; quefii foli fan chelamen
te difiingua qualche divario nel fu o fiato , e 
diveníi confeia dellé cofe che lo diverfiíka-
no . Cosí effendo i nofiri corpi egualmente 
premuti da tutte le parti dall'aria ambiente, 
non troviamo o fentiamo alcuna preffione af-
fatto ; ma fe la preffione día o carichi folamen-
te in qualche parte , come quando mettiamo 
la mano fopra un recipiente efaulio d' aria , 
toüo ci accorgiamo del pefo. 

Quefla coliezione o raccolta del fuoco In 
un piu breve giro;, fi fa in due maniere : 
la pr ima, con dirigere e determinare i flut-
tuanti corpufeoli del íuefeo in linee "o trat-
t i , deíti raggi, e si fpignere infinite fuccef-
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ÍIOBÍ de' focoG atomi ful medefimo luogo 
o corpo , perché ciafeuno producá i l fuo di-
verfo sforzo, e fecondi queilo de' preceden-
t i , finché per una ferie di aumentazioni , 
1'effetto fia fenfibile . QueíV é l'ufizio di 
que' corpi che noi chiamiamo luminari ; 
qual é i l So lé , e gli altri cprpi celefii; e 
de' fuochi culinari , delle lampanc, &c. fo
pra la t é r r a , che non mandano i l fuoco 
dalla loro propria fofianza , ficcome ordi
nariamente fi concepifee, ma folamente per 
la loro rotatoria mutazione dirigono g l ' i n -
determinati corpufeoli in raggi paralleli . 
E i ' effetto pub ricevere ancora maggiorc 
intenfione mercé d' una feconda raccolía di 
qutíli paralleli , in raggi divergenti , per 
mezzo d' uno fpecchio concavo , o d' un ve-
tro cenveífo , che alia lunga l i guidano 
tutti in un punto; donde nafeono que'flu-
pendi effetti de' noílri gran di fpecchi ufio-
r j , &c. Vedi RAGGIO , PARALELLO , CON-
"VESSO , SvECcmo ujlorio. 

La feconda maniera onde fi fa quefia col
iezione , é , non col determinare i l vago 
fuoco, o con dargli qualche nuova direzio-
ne , ma únicamente con adunarlo , lo che 
faffi. per attrizione , o fía eolio firofinare due 
corpi velocemente T un contro I ' altro ; cosí 
velocemente , in fa t t i , che niun'altra cois 
ncli 'aria, falvoché i l fuoco che in tifa flut-
tua , ha bafievole attivita per moverfi dt 
cgual paffo, o per fuccedere immediate ne' 
luoghi di continuo abbandonati da eífa ; 
per lo qual mezzo il fuoco, ch' é i l corpa 
piü agüe che fia in natura , fdrucciulandovi > 
s'affolla, e s'aduna nel fentiere del corpo 
moventefi ; di maniera che i l mobile ha at-
torno di s é , direra cosí , un' atmosfera d i 
fuoco. Cosí appunto gli affi delle ruóte de*, 
carri , le pietre da mulino , le corde delle 
nav i , le palle di cannone, &c. concepifco
no calore, e fovente s' atcendouo in fiamma . 

E tanto baííi aver detto interno alia cir-
coftanza nel calore, comune a tutt i gli effet
t i del fuoco, cioé intorno aü ' adunamen to . 
Le circoíianze particolari fon va r i é : cosí , 
perché rifcaldí, c ioé , perché dia la ftnfazio-
ne di caldo, egü é neceífario che vi fia pií» 
fuoco riel corpo o nella cofa calda, che nsli* 
órgano col quale s' ha da fentire i l calore; 
altnmenti 1'anima non far^i meffa in alcusi 
nuovo ñato all' approflimamcnto d'effo cor. 
po , né avera alcuna nuova idea . Donde9 

y 2 pu-
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jsure, fe aversi luogo i l contrario, cioé fe 
v i fara meno fuoco nell'oggetto e íkrno che 
neir órgano, eccitera un'idea tli freddo , o 
di ribrezzo. 

Cosí - í^udej i^ , xfie ad un uomo ufcito 
fuori d'un bagno caldo, ad un'aria mode-
ratamentc calda, fembri d'eífer venuto in 
un luogo ecceíTn'amente freddo; ed un al-
íro , i i quale entri in una fianza appena 
tepida, in un giorno rigido , s'immagine-
x\ da prima di trovaríi in una íhifa. Don
de appare, che il fenfo del calore non deter
mina in alcuna maniera i l grado del fuo
co ; i l calore efíendo folamente la propor
cione o la dificrenza tra i l fuoco interno 
e l'eflerno. In quanto alie circortanze ne-
ceffarie, perché i l fuoco producá luce, ar
da , abbruci , rarefaccia &c. Vedi LUCE , 
BRUCIARE, &C, 

I Filofofi Meccanici, particolarmente Mi-
iord Bacone, cd i l Cav. Ifacco Neuton , 
confiderano i l calore su d' un' altra vifla . 
N o n concepifcono ch' egli fía una proprie-
ía origínale inerente di qualche particolar 
íorta di corpo ; ma meccanicamcnte produ-
cibile in ogni corpo. 

Milord Bacone , in un trattato efpreíTo 
De forma Calidi , deduce da una partico-
lare cnumerazione de' diver.fi fenomeni ed 
cffetti del Calore. 

i0 . Che i l calore é moto ; non, che i l 
moto generi calore, o i l calore moto ; ben-
ché in molt i cafi ció fia vero: ma che pro-
prio i l calore ¿ moto , e ni en te al t ro. Ma 
.quefto moto , ei fa vedere che ha diverfe 
ysculian circoflanze 3 che lo coftituifcono 
salare. 

Come, 2o. Che egli é un moto efpan-
fivo , con che un corpo ÍI sforza di dila
ta rfi o üenderfí in una maggior dimenfio-
¡ne, di quel che avea prima. 

3o. Che quedo moto efpanfívo, é diret-
to verfo la circonferenza; e nel medefimo 
tempo verfo aU'insíi ; lo che appardi qua , 
che una baeeheíta o verga di ferro efieti-
£o eretta nel fuoco, abbruciera o fcottera 
la mano che tiene, piíi prefto «he fe ella 
v i foíTe poüa lateralmente. 

4o. Che queílo moto efpanfívo non é 
equabile , e non del tutto , ma fol delle 
piü piccole particeile del corpo ; come ap
pare dair alterna trepídazione delle parti
ceile de' l i^uori caldi > del ferro infuocato, 
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&c. Finalmente, che queflo moto é rapi-
diffimo. 

Quindi egli defínifce i l calore , un mo
to efpanfívo undulatoria neile minute par
ticeile del corpo, per cui tendono con qual
che rapidita, verfo la circonferenza , e nel-
lo ftcíío tempo inclinano un poco alf 
insíi. 

Quindi pu ré , egli aggiugne , che fe in 
qualche corpo naturale, voi potete eceitar 
un moto, con cui egli s'efpanda, o fí d i -
lati ; e potete cosi reprimere , e dirigere 
quefto moto fopra fe íleífo, che la dilata-
zione non proceda uniformemente, mafac-
ciafi in alcune partí , e in altre nb , voi 
generarets calore. 

A queda dottrina, Cartefio ed i fuoi fe-
guaci aderifcono , con qualche píccola va-
riazione. Secondo eí í i , i l calore confide in 
un certo moto , od agitazione delfe partí 
d'un corpo, fímile a quello con cui le di
verfe partí del nodro corpo fono agítate 
dal moto del cuore edelfangue. Vedi CA
L I DUM . 

I I Sig. Boyle, in un trattato dell' origine 
meccanica del caldo, e del Freddo, drenua-
mente fodiene la dottrina della producibi-
lita del calore, eon nuove ofTervazioni ed 
efperienze: per un faggio , noi ne daremo 
qul una o due. 

Nella produzione, dic'egli , del calore 5 
niente altro v i appare , dalia parte dell'agen-
te o del paziente, fe non fe moto , e i fuoi 
naturali effetti. Quando un fabbro batte v i 
vamente un piccolo pezzo di ferro, i l rae-
tallo con cib diventa oltre raifura caldo ; 
puré non v i é altro che lo renda tale, fe 
non fe i l moto violento del martello , che 
imprime una gagliarda e variamente deter-
minata agitazione fulle picciole partí deí 
ferro, ch' efíendo .prima un corpo freddo 9 
diventa, per queda commozione fopraggíun-
ta delle fue piccole partí , caldo : prima ; 
in piü largo fenfo della voce, rifpettiva-
mente ad altri corpi , paragonato coi quali 
egli era freddo innanzi: e poi fenfibilmen-
te caldo , perché coteda agitazione fupera 
quella delle partí delle nodre dita ; sd in 
quedo efempio fpeíTiífimo , i l martello e l ' i n -
cudine feguono ad eííere freddi dopo l'opera-
zione , lo che modra , che i l calore che i l 
ferro haaequidato, non fu coraunicato dalP 
mo o (tair altra ? Rja prodottovi per lo mo

t o . 
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t o , abbafianza grande per agitare con forza 
le parti di cosí piccolo corpo, come i l pez-
20 di ferro, fenza poter fare un cffetto fi-
mile fopra maííc tanto piü grandi, come i l 
martello e I'incudine . Quantunque , fe le 
percuffioni foíTero fpeíío , e vivamente r i -
novate, ed i l martello piccolo, queüi puré 
rifcaiderebbefi. Donde veggiarao che non é 
neceflario che un corpo íiaegliñeíTo caldo i 
per dar calore. 

Se un chiodo grande íi caccia da un mar
tello in un aífe di legno , egli ricevera di-
vcrfi colpi su la fuá teña , innanzi che di
venga caldo ; ma quando una volta é cae-
ciato dentro fino alia tefía, pochi colpi ba
ñan o , per dargli un confiderabile calore : 
imperocché mentre, ad ogni colpo del mar
tel lo, i l chiodo va piíi addentro nel legno, 
i l moto prodotto é principalmente progref-
fivo, ed é di tutío i l chiodo, tendente per 
un verfo; ma quando i l moto ceífa , l ' i m -
pulfo dato dal colpo , non potendo protru= 
dere i l chiodo piíi innaazi , o romperlo , 
debbe impiegarfi nel fare una varia , ga-
gliarda, ed intertina commozione delle partí 
ira fe fleífe, nel che confifie la natura del 
calore. Mech. ProduB. of Heat, andCold. 

Che i l calore , dice V autor medefimo , 
fia meccanicamente producibile, appar pro-
babile da una confiderazione della fuá na
tura, che ferabra principalmente confiftere 
in quella proprieta meccanica della materia, 
chiamata moto, ma ch' é qui foggetta a tre 
condizioni o modificazioni. 

Prima, l'agitazione delle parti del corpo 
debb' cífere veemente . Imperocché queíío 
appunto diflingue i corpi, detti eífer caldl , 
daquelli che fon meramente ñuid i . Cosí le 
particelle dell'acqua nel fuo ñato naturale, 
movoufi con tanta calma, che non la fen-
íiamo punto rifcaldarfi ; quantunque ella 
non fsrebbe un liquore, fe le fue particelle 
non foffero in un moto inquieto; ma quan
do 1' acqua diventa attuaímente calda , i l 
moto manifeftamente e proporzionalmente ap
par gagliardo, poiché non folo feriíce viva
mente gli organi del fenfo , ma ordinaria
mente produce numerofe piccoliííime bolli-
celle, Hquefk i ' olio coagúlate , che fopra 
v i fi g i t ta , e fornminiftra vapori , che per 
la loroagitazione afeendono nell' aria. E fe 
i l grado del calore é tale , che faccia bollir 
1'acqua , i ' agitazione divsnta piü manife-
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fia5 per l i movimenti confufi, per i 'onde, 
10 flrepito, le boilicole , ed altri ovvj ef-
fetti , in eíía eccitati . Cosí in un ferro 
rifcaldato, la veemente agitazione delle fue 
parti , fi pub fácilmente inferiré dal moto, 
e dallo ftrepito o fibiio ch'egli fa al cader-
vi fopra goccie d' acqua. Ma quantunque l* 
agitazione fia varia non raen che veemente > 
vi é non oflante una terza condizione r i -
chieña per fare un corpo caldo ; ed é , che 
le particelle agítate , o almeno i l piü gran 
numero di cffe, íleno cosí minute, che rie-
fcano da se fole infenfibili. Se un mucchia 
di arena foífe gagÜardamente agitato da un 
turbine , la mole o maífa de'corpiceili i m -
pedirebbe, che la loro agitazione non foíTe 
propriamente calore , benché dai numeroíi 
loro colpi su la faccia d'un uorao , e dalla-
viva commozione degli ípir i t i , che indi ne 
feguirebbe , forfe produr potrebbono queíla. 
qualita. 

La feconda condizione íi é , che la deter-
rainazione fia varia, e tenda per ogni forta 
di verfi . Queíla varieta di determinazioni 
é cofpicua ne' corpi caldi , si da alcuni de
gli efempj gia mentovati , e fpezialmentc 
da quello della fiamma , che é un corpo ; 
come dalla dilatazione de 'metaüi allor che 
fono iiquefatti ; e dalle operazioni del calo
re, efercitato da'corpi caldi fopra altri cor
p i , in qual fi voglia pofitura o fituazione 
che i l corpo che ne debb' eífere rifcaldato 7 
íia applicato ad efíi : cosí un carbone , af-
fatto accefo , apparira da tutte le parti rof-
fo, eliquefará la cera, eaccender^i i i f o l f o , 
o fia che i l corpo accendibile s'applichi alia 
parte fuperiore , o che s' applichi alia piu 
baífa, o ad altra parte di eíTo . Quindi , fe 
dirittamente attenderemo a quefta nozionc 
della natura del fuoco , ci fara facile di -
fcernere, come egli poíTa meccanicamente 
produrfi in diverfe maniere ; imperocché 9 
eccettuati alcuni pochi cafi anomali , pee 
qualunque mezzo che le parti infenfibili d i 
un corpo mettanfi in un'agitazione confu-
fa e veemente, i l calore s'introdurra in que! 
corpo : e íiccome vi fono diverfi agenti y 
ed operazioni , da cui pub eífere eccitato 
11 moto che rifcalda ; cosí egli vi debb' 
eífere diverfe maniere meccaniche di pro-
durre calore: varj altri efperimenti fi poíTon 
ridurre a quafi ciaícun di queüi capi i l ca
fo ftcífo avendo, n i Laboratorj ds'Chirai-
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, c ¡ , íoraminiñrati molti fenomcní , che v i 
fon rapporíabili , Boyle, ubi fupra. 

Quedo íiüema é ulteriormente foflenuto 
dal Cav. Ifacco Neuton, i l quale non con-
cepifce 'úfuoco, comequalcheparticolarfpe-
zie di corpo, originalmente dotato di tali 
c tali proprieta. I I fuoco , fecondo lui , é 
íolameníe un corpo molto Ígnito , cioé 
cosí rifcaldato , che manda luce copiofa-
mente: Che altro é , d ic ' cg l i , i l ferro cal
do rovente , fe non fe fuoco ? E che al
tro é un carbone accefo, fe non fe un le-
gno caido rovente? o la fiamma íleí ía, che 
altro é , fe non fe un fumo caldo ardente ? 
E ' cofa certa, che la fiamma é foltanto la 
parte volatiie delíe legnainfuocate roventi, 
cioé cosí calde, che rifplcndono; e quindi 
é che fol que' corpi che fono vola t i l i , i . e, 
che mandano fumo copiofo, s' infiammano ; 
né danno fiamma fe non tanto quanto han-
no di fumo per arderé. Nel diíbllare fp¡-
r i t i ca!d¡ , fe i l capo o coperchio dell' alera-
bico fi tolga v i a ; i vapori afcendenti pren-
deranno fuoco da una candela , e fi con-
vertiranno in fiamma. Cosí diverfi corpi , 
raoito rifcaldati dal moto, dal!' attrito , dal
ia fermentazione , o íimili , manderanno 
lucidi fumi ; i quali , fe faranno copiofi ab-
bafianza , ed i l calore fufficientemente gran
de , diventeran fiamma: e la ragione per
ché i metalli fufi non s'infiammano, fi é 
¡a fcarfezza del loro fumo; perocché i l zinc 
minerale, che fuma pih copiofamente , va 
jparimeníi in fiamme . Aggiugni , che tu t í i i 
corpi s'infiammano, come T o l l o , i i fevo, 
lacera , i l legno, lapece, i l fo l fo&c. coll' 
ínfiammarfí fi confumano , e fvanifcono in 
fumo ardente. Optica, 

E tu t t i i corpi fiíii, quando fono rtfcal-
¿ a ú oltre un cerío grado , non mandano 
forfe luce, e rifplcndono ? E non s'efegui-
fce forfe qucíia cmiíTione col moto v i bra
m o delle Joro parti ? e tut t i i corpi , che 
abbondano di parti terreñri e fulfuree non 
mandano forfe luce , fempre che cotefle 
parti fono baflevolmcnte agítate? o fia che 
ragitazione íi faccia per mczzo del fuoco 
«f iemo, o pur per vía dr-frcgamentc , di 
percufíione, di putreíazione , o á ' a l t r a q u a -
lunque caufa ? Cosí , l'acqua marina , in 
una tempefia ; i'argento vivo agitato nel 
•vacuo ; la fchicna di un gatto ; od i l eolio 
di uncava l lo , obliquamenis firoppiceiati in 
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un luogo ofeuro; i l legno, la carne, edi l 
pefee, mentre fi pjJtrefanno ; i vapori da 
acque putrefatte { chiamati comuneraente 
ignes f a t u l ; i mucchi di Arame , o paglia 
uraida di formento; le lucciole, T ambra , 
e i diamanti colla confricazíone; fcheggiuz-
ze di acciaio battute e pórtate via con 
una pietra focaia &c. mandano luce . I d . 
Ibid. 

Non fono forfe convertibili T un neli' al
tro i corpi denfi, e la luce? e non poflen 
forfe ricevere i corpi molto della loro atti-
vita dalle particeile della luce , ch' entraño 
nella loro compofizione ? lo non conoíco 
alcua corpo meno atta a rifplendere , che 
I ' acqua ; puré l'acqua colle frequenti diüil-
lazioni, fi muta in térra fiífa, che, mer-
cé d' un fufficiente calore, pub eííere portara 
a rifplendere come gli altri corpi. I d . Ibid. 

Aggiugni , che i l Solé e le fleíie, fecon
do la congeítura del Neuton , non fono al
tro , che grandi ierre , veementemente r i 
fe al date : imperocché egli offerva , che i 
corpi grandi ritengono i l lor calore piu a 
lungo, le loro parti rifcaldandofi 1'une l'al-
t re ; e perché non poífono i grandi, denfi e 
fiíTi corpi , quando ne fono rifea Ida t i di la 
da un certo grado, mandar luce si copiofa
mente, che colT emiffione e reazione di ef-
fa, e colle riñefíioni e refrazioni de' raggi 
dentro i p o r i , vieppiu fí rifcaldino fempre , 
finché arrivino a quel periodo o grado di calo-
re , qual é quello del Solé ? Le loro partí poífo
no d í t r e in oltre prsfervate dallo fvaporare , e 
sfumar via , non folamente per la loro fiííez-
za, ma per lo vaílo pefo e per la*denfií3 
delle loro atmosfere , che fianno fopra d' efii 
corpi, e che fortemente fi comprimono, e 
condenfano i vapori e i'efalazioni , che da 
loro fi levano . Cosí vediamo che F acqua 
un po' calda , in un recipiente efaufto d 
aria, bollii^. cosi gagliardamente, come la 
piü calda acqua eípolla alT aria ; i l peío deil 
incombente atmosfera, in quefl'ultimo ca
f o , tenendo giu i vapori, ed impedindo l ' 
ebullizione , finché non abbia ella concepi-
to i l fuo eílrcmo grado di calore. Cosí puré 
una mcfcolanza di fiagnn e di piombo, po» 
fia fopra un ferro rovente in vacuo, manda 
fumo e fiamma: ma la medefima mcfcolan
za , nell' aria apería , a cagione della fopra-
flante atmosfera , non manda la menoma 
fenfibil fiamma. E tantobafliaverd<ttoin-

tor-
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torno al fijlema ddla Producibíl'tú dd Ca-

^ D a l l ' altro canto, i l Sig. Horaberg, nel 
fno Saggio dd Solfoprincipio , tiene che i l chi-
mico principio od elemento, vuol egü diré 
i l folio, che fupponefi un degl' ingredienti 
femplici, primarj, preefiftenti de'corpi na-
tural i , é real fuoco ; e confcguentemente , 
che i l fuoco é coevo al corpo. Memoir, de 
VAcad. ann, 1705. Vedi SOLFO. 

I I Dr. Gravefande va moho innanzi, pro-
movendo 1' ifteffoprincipio : ü fuoco , íceon-
do l u i , entra nella compoíizione di tut t i i 
corpi , e pub eífere feparato, o procacciato 
da tutíi i corpi , eolio fírofinarli F u á con-
tro l'altro , e si mettere i l loro fuoco in mo
t o . Ma i l fuoco, aggiugne egi i , non é per 
alcun contó da tal moto generaío . Elem. 
Phyf. T o m . 2. cap. 1. 

U n corpo é fol caldo fenfibilmente, quan-
áo i l grado del calore eccede quello de'no-
ñr¡ organi del fenfo; cosí che vi pub eífere 
un corpo lucido , fenza alcun calore fenfi-
bile. 

I I calore nel corpo caldo , dice l ' Autore 
medefímo , é un' agitazione delie partí del 
corpo , fatta col mezzo del fuoco contenu-
to in effo; per tale agiíazione vien prodot-
to un movimento ne'noÜri corpi , ch'ecci-
ta 1' idea di calore nelie noftre m e n t í : cosí 
che W calore 1 rifpetto a n o i , non é altro che 
quell' idea, e nel corpo caldo non é fe non 
moto . Se un tal moto efpdle i l fuoco in 
linee rette, ci pub daré 1'idea deila Luce; 
fe in un moto vario ed irregolare , fola-
mente del calore. 

M r . Lemery giuniore fi accorda con 
quefti due autori nell'aíTerire queít' aííoluta 
ed ingenerabile natura del fuoco; ma egli 
F eñende piíi oltre. Non contento di confi
narlo come un elemento ne'corpi, fi sfor-
2a di moArare , ch' egli é equabilmente dif-
fufo per tuí to lo fpazio, e prefente in tut
t i i luoghi , negli fpazj vuoti fra i corpi, 
igualmente che negl' infenflbili interílizj tra 
le loro par t í . Mem* de VAcad. ann. 1713. 
Vedi ETERE . 

Quefí' ultima opinione coincide con quel-
Ia di Boerhaave, data di fopra. Sembra flra-
vagante i l far parola á\ fcaldar liquori fred-
di col diaccio. Cib non oftante i l Sig. Boy-
le ci afficura, ch'egli lo ha fatto fácilmen
te, con pigliare fuori da un bacino di se-
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qua fredda, in cui nuotavano alcuni frag« 
mentí di ghiaccio , un pezzo o due che 
egli vide cffere molto bene imbevuti del l i -
quore, e toílo immergendoli in un vafe di 
gran bocea pieno di olio forte di vetr iuoío; 
imperciocché immediatamente mifchíandofi 
i l raeÜruo coU'acqua , ch' era attaccata al 
ghiaccio, v i produffe un vivo calore, talor 
con un fumo manifefto , e quefto difeio-
gliendo tutt ' in un tratto le partí contigue 
del ghiaccio , e quellc appreíío , Tintero 
ghiaccio fu prefto rídotto in acqua ; ed i l 
meftruo corrofivo , effendo , per mezzo di 
due o tre fcoífe, bendifperfo per mezzo ad 
eífo, I ' intera miftura diveníb immediate si* 
calda, che talor non fi potea regger a tene-
re in mano i l vafe che la conteneva . Boy» 
le , ubi fupra . 

V i é una varieta grande nel calore di dif-
ferenti luoghi, e ftagioni . I NaturaliíH co-
munemente avvifano , che quanto fi é pitl 
da vicino al centro della t é r r a , tanto piü 
caldo fi trovi ; ma cib non regge al vero 
rigorofamente. Nello fcavare rainiere, poz-
zi &c . trovafi che ad una picciola profon-
dita dalla fuperfizic, fi feníe frefeo; un po* 
piü baíío , piü freddo ancora , perocché ít 
giugne o rama i fuori deíla portara o ddi ' i n -
ñu fio de'raggi del Soie, a tal che 1'acqua 
v i fi agghiaccia quafi in un ifiante ; e di 
qua T ufo de' ferbatoi di ghiaccio &c. ma 
quando fi cala piü giü ancora , cioé intorno 
a 40 , o 50 piedi, fi comincia a. fcaldar 1' 
aria, cosí che i l diaccio non vi dura ; ed aí-
lor piü a fondo che fi va , tanto piü grande é 
i l calore, finché alia fine fi difficolta la re-
fpirazione, e le cándele fi disfanno. Perci6 
alcuni rícorrono alia nozbne, per cui s' i m -
maginano , che nel centro della térra fia rac-
colta una gran maíTa di fuoco, confideran-
dola come un Solé céntrale, ed i l grande prin
cipio della generazione, della vegetazione $ 
della nutrizione &c. de'corpi fofíili, e ve-
getabili. Vedi CÉNTRALE F U O C O ; Vedi pur 
T E R R A , TERREMOTO &c. 

Ma i l Sig. Boyle , che é (lato nel fondo 
di alcune miniere egli fteíTo , fofpetta che 
queflo grado di calore, almeno in alcune di 
e í íe , provenga dalia peculiar natura de'mi-
nerali i v i generati. Per confermar cib, ad-
duce per prova un minerale di fpezis v i -
triolica , che fi cava in grande quantita in 
diverfe parti dell' Inghilterra , i lquale, mer-

cé 
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té della fola cffufione d'acqua comune diventa 
cosí caldo ^ che quaíi prende fuoco. 

Dalí' aitra parte , fe con do che íi afcende 
fovra alte mcntagne , l'aria divenuta viep-
piti penetrante e fredda : cosí le cime del Pico 
de Theide nella Boemia, del Pico diTene-
riffa, e divcrfe altre, anche nelle piü arden-
ti rcgioni, trovaníi perpetuamente coperte di 
nevé e ghiaccio; non effcndo niai fufficiente 
il calore a disfarli. 

In alcune Montagne del Perú non v' é 
a-bqua che corra , ms tutto é ghiaceio : le 
piante fí accomodano a crefcere appiedi de' 
rnonti ; e vicino alia fommita ni un vege-
tabilc vi pub vivere , non per rmncanza 
di alimento, ma per V intcníb freddo. Queft' 
cífetto fi attribuifce alia í'ottiglíeíza áéV 
aria, ed alia piccola fuperfizie di térra che 
vi é , per rifletterc i raggi. I raggi in fatti 
fon ivi determinad foltanto in un parallelis-
mo; ma noi dal computo troviamo che l'tf-
fetto dc'raggi diretti parallcli, é deboliííimo ; 
queft'effetto effendo realmente maggiore nell' 
invernó che nella rtate. 

CALORE , o f̂ Wo i n Geografía. Le diver-
fuk del calore dei climi e delle ílagioni, pro
viene dagli angoli difíerenti, íbttode'quaü i 
raggi del Solé colpifeono la fuperficie della tér
ra. Vedi C L I M A , ANGOLO, &c. 

Moflrafi in Meccanica, che un corpo in 
moto, percuotendone un altro perpendico-
Jarmente, agifee fopra di eíío con tutta la 
fuá forza; e che un corpo che colpifce ob-
'bliquamente, adopera con meno di forza , 
quando piü devia dalla perpendicolare. Ora 
al fuoco, movendoíi in linee rette , debbe 
cíTervare riíieíTa legge meccanica che gli al-
iri corpi i e per confeguenza la fuá azione 
debb'eflere mifurata dal feno dell'angolo d' 
áncidenza: e di qua il fuoco , urtando in 
qualche oílacolo in una direzione paralle-
la ad efifo , non ha effetto fenfibile , per
ché la ragione ( ratio ) é quaíi infinita , 
cioé niente . E percib il Solé gittando rag
gi fopra la térra nella raattina, appena pro
duce calore alcuno. Vedi PERCUSSIONE, e 
COMPOSIZIONE ¿¿/MOTO. 

Quindi , il Dr. Halley da un computo 
matemático dell' effetto del Solé, fotto di-
verfe ftagioni e climi ; appoggiato su que-
ño principio , che la femplice azione del 
Solé , come tutti gli altri impulíi o colpi, 
é piü o meno forzofa , fecondo i feni de-
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gli angoli d'incidenza, o fecondo la perpen
dicolare lafeiata cadere ful piano ; ficché , 
il raggio verticale ( ii quale é del calo
re il piü grande ) mefib per radio , la 
forza del Solé su la fuperfizie orizontale 
della térra fark a quello, come il feno dell* 
ahitudine del Solé in qualunque altro 
tempe». 

Di qui fegue , che effendo prefo per bafe 
il tempo che continua il Solé a fpleodere su 
l'orizonte, ed i feni delíe altitudini del So
lé erettivi fopra come perpendicolari ; e tirata 
una curva per reílremitadi di quefte perpendi
colari : Tarea comprefa fara proporzionata 
alia collezion del calore di tutti i raggi Solari 
in quello fpazio di tempo. 

Di qul feguira parimenti , che fotto il 
polo la collezione di tutto il calore di un 
gierno trópico, é proporzionale ad un ret-
íangolo del feno di 23 gradi e mezzo, in 
24 ore , o nella circonferenza di un cir-
coloj cioé, il feno di 23 gradi e mezzo , 
effendo a un dipreffo ~ di radio , come 
f-j; , in 12 ore . Ovvero , il calore polare 
é eguale a quello del Solé che continua a 
fiare 12 ore fopra dell' orizonte , all' al-
tezza di 53 gradi ; di cui il Solé non é 
che cinque ore piü elevato fotto 1' equino-
ziale. 

Ma conciofiacché la natura del calo
re dee rimanere nel foggetto , dopo che 
il luminare che ha occafionato il fuo ri-
ícaldamento fi é ritirato, e particolarmen-
te nell' aria ; fotto l'equinoziale , 1' affen-
za di 12 ore del Solé non fa fe non poco 
diminuiré il moto impreffo dalla paffata a-
zione de' fuoi raggi , nella quale il caldo 
confifie, prima ch'egli forga di nuovo; ma 
fotto il polo, la lunga affenza del Solé per 
fei mefi, durante cui T eflremita del freddo 
prende luogo e piede,, ha cosí irrigidita T 
aria, ch 'é , direm cosí, gelata, e non pub 
innanzi che ilSole fia molto bene avánza
lo in cffa, fentire la fuá prefenza, effendo 
i fuoi raggi impedid da denfe nuvole, e da 
perpetué nebbie. 

Aggiungafi, che i differenti gradi di ca
lore in differenti luoghi , dipende, in gran 
parte , dagli accidenti della fituazione , in 
riguardo alie montagne , alie valli , ed al 
terreno. I primi grandemente contribuifeo-
no ad agghiacciar l'aria coi venti, che vi 
paffano fopra, e che & guifa di flnffo e ri-

fluffo 
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fiuflb corrono e foffiano per le pian are a! di 
l a . Vedi VENTO . 

Le Montagne^ talora, volíando verfo i l 
Solé un lato concavo, fan 1'effetto d'uno 
fpecchio uftorio su la fottoraeífa pianura ; 
e 1' effetto mcdefimo qualche volta fegue 
dalle partí concave o convcffe delie nuvo
lé , o per rcírazione, o per rifleffione, Ed 
alcuni eziandio credono , che quefte talor 
baftino per accendere le efalazioni lévate 
nell 'aria, e produr tuoni , lampi &c. Ve-., 
di MONTAGNA , SPECCHIO , &C. 

I n quanto ai terreni : una térra pietro-
fa, arenofa , o cretácea , fappiam che r i -
ñctte di bel nuovo nell'aria la maggior 
parte de' raggi, e pochi ne ri í iene: per lo 
che una confiderabil giunta di calore ne vien 
derivara al l 'ar ia; flecóme per lo contrario, 
is terre nere aflbrbiícono i l piü de' raggi , 
e ne rimandan pochi nell 'aria; cosí cheil 
terreno tanto piu ¿ caldo . Vedi NEREZ-
ZA , BlANCHEZZA, &C. 

D i cib fenfíbilmente s'accorgono i Paefa-
n i , ch'abitano ií padule de Veenen , dove 
fi cava la tur¿>a ( fpezie di zolla foffile e 
combuüibile ) ; perocché camminando per 
colk alcun poco , lor íi fcaidano i piedi 
grandemente , ma non gia i l vol to: all' 
oppofto, in un luogo arenofo , appena fo
no un po' caldi i piedi mentre la faccia 
dalla grande rifíeíTione de'raggi é arflecia. 

La tavola feguente da i l grado del calo
re per ogni dieci gradi di Latitudine , al 
Solé Equinoziale e trópico ; mediante la 
quale fi pub fare i l computo ancora del 
calore de'gradi intermedj. 
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Lat. 

o 
11 
20 
3° 
40 
5° 
60 
70 
80 
90 

Solé in 
Y ^ 

ZOOOO 
19 69 ó 
18797 
17321 
15321 
12855 
10000 
6840 
3473 
0000 

Solé in 

18341 
20290 
21737 
22Ó51 
25048 
22991 
22773 
23543 
24673 
25055 

Solé in 

10124 

000 
000 

Tomo 11. 

I>onde íi ponno dedurre i corollarj fe-
guenti . 

IO. Che ¡1 calore equinoziale, quand' i l 
Solé é verticale, é come due volte ilqua-
drato del radio: lo che fi pub proporre per 
norma, o grado fiffo con cui farne lacom-
parazione in tut t i gli altri cafi . 

2o. Che fotto 1' Equinoziale , i l calore é 
come i l fe no della declinazione del Solé , 

3o. Che nelle zone fredde, quandoil So
lé non tramonta, i l calore é come la cir-
conferenza d'un circolo nel feno dell' al t i-
tudine in 6 . E , per coníeguenza, che nel
la medefima latitudine quelii aggregati di 
caldo, fono come i feni della declinazione 
del Solé j ed alia fie fia declinazione del 
Solé , fono come i feni delle latitudini nel 
feni della declinazione. 

4o. Che i l calore d' un giorno equinoziale 
é per tutto come i l co feno della latitudine. 

5o. I n tut t i i luoghi dove i l Solé tramon
ta , la differenza tra i m/or/della ftate e dell5 
invernó , quando le declinazioni fono con
t ra r i é , é eguale ad un circolo nel feno dell' 
altitudine in 6 , nel parallelo eñ ivo ; e pee 
confeguenza quelle differenze fono come i 
fenfi della latitudine nei feni o molt ipl i -
cati per l i feni della declinazione. 

6o. Dalla tavola precedente appare , che 
i l Solé t rópico, fotto i'equinoziale, ha d i 
tut t i gli altri la minor forza; fotto i l po
lo é raaggiore , che i l calore di qualunque 
altro giorno ; perché é a quello dell' equi
noziale, come 5 3 4 . 

Dalla tavola e da'Corollarj precedenti, íi 
pub concepire una idea genérale della fom-
ma di tutte le azioni del Solé nell'anno i n 
fero, e si quella parte di Wor^ , che fempli-
cemente procede dalla prefenza del So lé , íl 
pub recare ad una certezza geométrica . I I 
calor del Solé , per ogni piccola porzione d i 
tempo, é fe en p re come un rettangolo, con-
tenuto fotto i l feno dell'angoio d'incidenza 
del raggio producente i l ca/orí in quel tempo. 

11 C A L O R E , d'ordmario fi divide da' Filo-
ib fi della fcuola , inattuale, e potenziak, 

I I CALORE Actúale é quello di cui ab-
biarao fin ora parlato , e che é un effetto 
del fuoco reale elementare. 

I I CALOR Potenziak é quello che trovia-
mo nel peppe, nel vino ed in certe prepa-
razioni chiraiche, come neli' olio di terebin« 

Z t ina , 
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t ina , nell1 acqnavite , nella calcina viva j 
&C. Vedi POTENZI ALE . 

I Peripatetici fpiegano i l calore della 
calcina viva con 1'antiperiftafi . Vedi A N -
TIPERISTASI. 

Gli Epicurei, ed altri Corpufcularj } at-
tribuifcono anche i l calore potenziaie , agii 
atomi o alie particclle di fuoco r i t enu té , o 
alloggiate ne' pori di que' corpi , e che fe ne 
ílanno ivi in quiete; e che poi venendo ec-
citate all'azione di nuovo dal calore ^ e dall' 
ntnidita della bocea, o dall' effufione d'ac-
qua fredda, o da altra íunile cagione, rom-
pono le loro chiufure, e diícoprono c'ih che 
fono. 

Quefta doítrina é aífai bene il'uftraía dal 
Sig. Letneri i l Giovane, cogli efempj della 
calcina v iva , del rególo d1 antimonio, del-
lo íiagno &c. nella calcinazione de' quali 
egli oíferva , che i l fuoco , cui imbevono 
nell' operazione , fa una giunta fenfibile al 
pefo del corpo , afcendente talor a un dé
cimo dcU' intero; e, che durante queí l ' im-
prigionamento , egli ancor ritiene tutte le 
particolari proprieta o caratteri del fuoco, 
come appar dall' aver egli tu t t i gli effetti 
del fuoco, fubito che é mefio di nuovo in 
liberta* 

Cosí un corpo pietrofo, ofalino, eííendo 
calcinato, e verfatavi fopra dell'acqua, que-
fío fluido trovaíi fufficiente , raercé la fuá 
imprefíione efterna, di feorapaginare e rom
per le cellette, e far ufeire i l fuoco: e do-
po c ib , 1' acqua rendefi piu o men calda, 
a mi fu ra del fuoco che iv i / e alloggiato. D i 
qua é puré, che alcuni di queíli corpi vifi-
bilmente contengono moho fuoco attuale , 
e la piu legglera occafion^ é capace di fcar-
cerarnclo: Coli'applicarii lalla pelle , ardo-
no, e Icvano un'efcara, non diíTimile dalla 
cima d' un carbone v ivo , ' 

A cib vien oppofto, che le particelle del 
fuoco fono tali folamente in virtíi del rápi
do moto cotí'cui fono agítate : di maniera 
che fupporle fiííe nei pori d1 un corpo, é T 
ifleífo che fpogliarle di quel che le coftitui-
va fuoco , ed in confeguenza , tor loro la 
qualita e Tattitudine di produrre gli effetti 
ad eífe aferitti . A l che Lemerl rifponde , 
che quantunque i l moto rápido de! fuoco 
contribuifea grandemente ai fuoi effetti , 
nulladimeno la particolar figura delle fue 
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particelle debbe puré eífe re coníiderata. É 
tutto che i l fuoco fía rattenuto, e fifi o nel
la fuftanza de'corpi, cib non oflante perché 
fi diportera egli da men che gli altri fluidi, 
nelle medefime circoüanze? Or P acqua per 
efempio, ch 'é un fluido, la cui fluidita d i 
pende , come gia s' é offervato, dal fuoco , 
e per confeguenza é raeno fluida che i l fuo
co ; pur giornalmente fi trova chiufa ne'cor
pi di tutte le fatte, fenza perderé la fuá fluí-
dita , né alcun'altra delle proprietadi chela 
caratterizzano. , 

Aggiugnete che quando 1' acqua é gelata , 
i l moto delle fue parti é fenza dubbio di-
feontinuaío; e ad ogni modo la figura delle 
particelle reliando la fleífa, é pronta a co-
minciare ad eíler fluida , come prima , al 
menomo calore. Vedi ACQUA . 

Per u l t imo, quantunque ognuno accordi 
che i l fale é i l foggetto de 'gu í i i , c ch' egli 
ha certe proprietadi, principalmente prove-
gnenti dalla figura delle fue parti , puré egli 
adopera fol quando é difciolto; cvvero, ch' 
é la fleífa cofa , quando nuota in un flui
do, atto a tenere le fue parti in moto: e 
pur egli niente meno é fale, o nienteme-
no foggetto e materia del guflo , quando 
non é in flato di foluzione : per fpogliario 
di quefla qualita, debbe alteraríi la figura 
delle fue part i . Vedi SALE. 

I n quanto ad ulteriori obbiezioni che po-
trebbono efler fatte dell' impoííibilita di fif-
fare una materia cosí tenue, fottile , pene
trativa, ed attiva come i l fuoco , dentro la 
fpongiofa foílanza d" un groíío e porofo cor
po ; elleno non faranno mai di gran pefo, 
quando non fi provi , che i pori delle cel
lette fono piu grandi o piu capaci che ef-
fo fuoco. Se taluno infifta con diré , ché 
un corpo che íi ha trovato e fatto Arada 
in un corpo folido , pu6 di nuovo per T 
i fleífa Arada ufeirne ; e che ficcome egli ha 
foltanto penetrato i l corpo , a cagion che 
i fuoi corpufeoü eran piü piccoli che i po
ri , 1' ifteíTa confiderazione dee far che rie-
fcano di nuovo : rifpondeíi , che ormai í 
pori non fono piu nel medeíirao flato di 
prima; i l fuoco, nel calcinare , ha aperti 
e dilatati i pori ; i quali, ceífato i l fuoco, 
di nuovo fi chiudono e íi riflringono . Me>n. 
de P Acad, ann. 1713. 

I I Sig. Boyle ftudiafi di tralafciar quefla 
fpie-
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fplegazÍQne , e di foñituirvi una proprieta; 
meccanica, cioé una peculiar teílura di par
t í , in luogo di fuoco . Abbenché s afpet-
taífe una grande íimiglianza tra le parti-
celle del fuoco aderenti alia calcina viva , 
e quclle dello fpirito rcttificato di vino ; 
puré egli non ha trovato, che V effufione 
dello fpirito fopra la calcina viva producef-
fe alcun fenfíbii calore, o alcuna vifibile dif-
foluzione della calcina , eziandio copiofa-
inente e ávidamente imbevutane , come fi 
farebbe fatto deli'acqua comune. E di p iu , 
egli trovb che fe fi verfava deli' acqua fred-
da fulla mcdeíima calcina cosibagnata, non 
ne forgea calore manifeño: né la raaíTa, od 
i l mucchio della calcina apparíva gonfiata, 
o fcrepolata, fe non fe alcune ore dopo ; 
10 che ferabra additare e provare, che la te-
Aura della calcina aramettea alcune particel-
le dello fpirito di vino in alcuni de'fuoi po
l i , che erano o piü grandi, o pih adatti per 
c í fe , fenza ammetterle negli aitri piu nu-
mero í i , ne' quai it liquore doveít' eífere r i -
cevuto per poter fubito diíTipare i corpufcolí 
della calcina nelle fue piü minute particelie . 

Quefti fenomeni, fecondo i l Sig. Boyle , 
par che dimoítrino , che la difpoíizione , che 
ha la calcina a di venir calda con 1'acqua, 
grandemente dipende da qualche peculiar 
teílura di par t i ; perocché le partí acquee, 
che ftimerebbonfi capaci di fpegncre la mag-
gior parte degli atomi ignei, fuppofti atte-
nerfi alia calcina , non puotcro né pur tan
to poco indebolire la fuá difpoíizione al 
calore, quanto accrcfcerla ha poturo F cc-
ceffo de5 corpufcoli fpiritoíi, e la lor con-
teílura con quei della calcina* 

I n altri luoghi pero , queft' Autore mo-
ftra di plegare alia teoria de'Corpufcularj : 
foggiungendo, che fe in vece d'acqua frcd-
da } voi fpegnete la calcina con acqua cal
da , 1'ebullizione fara, fpeífe fíate, molto 
maggiore, che fe i l liquor foffe freddo ; lo 
che per veri ta doy e va dirittameníe afpettar-
f i , l'acqua calda eííendo molto piü oppor-
tuna che la íredda a fubito pervadere i l cor-
po della calcina , e diíTolvere in fretta , e 
mettsre in libena le parti ignee e faline , 
ond ^elia abbonda . E quanto abbiano i fa-
11 piu di parte nel produrre tai caloriáiquel 
che n abbia 1'acqua fredda , egli ha tenta-
to di conofcere , col verfare degli fpiriti aci-
d i , e particoUrmente fpirito di fale, fopra 
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buena calcina viva : Impcrocché con tal 
mezzo n' ebbe eccitato molto maggior gra
do di calore , che fe aveífe adoprata acqua 
comune; e cib indifferentemente , o caldo 
o freddo che foflfe lo fpirito da lui impie-
gato. Non é facile, dice 1'iíhíío Autore, 
capire, come tai corpi si lievi e minuti fi 
ratteneflero cosí a lungo, quanto per que-
fía ipotefi dee concederfi, che fi rattengo-
no , fopra tu t to , relia calcina viva ; raen-
tre poi non fegue grande calore dal verfare 
acqua fopra i l minio , o i l crocus martis 
per se, benché calcinan con fuoco violen
to , i cui effluvj fembrano ftarvi attaccati, 
attefo i i crefeimento del pefo che i l piom-
bo e i l ferro ricevono manifeíhmente dal
la operazione. Meccan. Orig, del calore . 

CALORE, nell' economía anímale , CA
LORE naturale , CALORE Vítale < Vedi CüO-
RE, SANGUE, e CALORE innato* 

CALORE Innato, calidum innatuni, e uti 
termine, interno a cui gli antichi ebbero 
molto vaghe nozioni : ma i l raziocinio geo
métrico ci ha infegnatoad affigerví un'idea 
piü diíHntar imperocché per eíío , dice i l 
Dr. Quincy , conofeiamo , che quedo calore 
innato , non é altro , fe non fe 1'attrito 
delle parti del fangue, occafionato dal fuo 
moto di circolazione , fpezi al mente nelle 
arterie; dove, eífendo'propulfo o foípínto da 
una bafe circolare, verfo Tapice d'un co
no cavo , con una forza pnntipiata nel 
cuore, incontrauna doppia reOítenza *, c ioé , 
con tro i latí o pareti delle arterie, e cen
tro i l fangue precedente. 

Imperocché contenendo i l fangue in sé 
parti che fono appropriate ad eccítsr ca
lore , quandunque peífano fvíncolarfi e ufei-
re in liberta; cioé , fe le parti che le in -
chiudono vengano a fepararfi e dívaricarfi: 
e conciofiaché le parti inchiudend tai cor
pufcoli non poííono disgiungere o dívaricar
fi , fe non fe per qualche sforzo delle par
t i del corpo deti'une fral 'altre, o n d ' é p r o -
dptta l'attrizione , e 1' abrafione delle coe-
renti particelie; ne fegue che i l calore tan
to piü grande fara, quanto piü un tale sfor
zo , e un tale ílritolamento delle parti T 
una fra l'altra é accrefeiuto. 

E colle. medefime refidenze , ( cioé , le 
fezioni delle arterie, e le quantita del fan
gue, reliando le íkífe ) e con una íorza 
ucerefeiuta del cuore , e del circolar moto 
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¿el fangue , debbe neceíTarlamente crefcere 
10 sforzo e i 'a t t r i to delle parti del fangue 
Je une fra le altre; si a cagione che i l fan
gue precedente é urtato piu forte raercé la 
protrufione di quel che fuccede, e fi avan
za con velocita aumentata; come ancodal 
cagionarvifi piu frequenti percuflioni con-
i ro i lati delle arterie; col qual mezzo una 
velocita accrefciuta, del fangue accrefce i l 
c a l ó n ; e confeguentemente i l calore dipen
de dalla di lui circolazione. 

Di qua fi raccoglic , che alie medefirae 
diflanze dal cuore, i l calore di eguali quan-
titadi di fangue fara come le fue velocitadi: 
e , che nelle medefime velocitadi del fan
gue, i l calore fara reciprocamente come le 
diílanze dal cuore. Imperocché , ne' corpi 
omogenei e femplici, non richiedendofí per 
fvincolare le particelle eccitanti ^/orí?, fuor-
ché ua nifusy ovvero sforzo, ed un attrito 
di part i , prodoíto dalla forza del cuore , a 
cui fempre é proporzionale la velocita del 
fangue; e la rcazione o refiftenza delle ar
terie e del fangue an-teeedente; ne fegue , 
che fe la refiftenza o reazione non é a líe-
rata , lo che non farh alia medeíkna diftanza 
dal cuore,. allora ti calore de! fangue non fa
j a alterato, falvoché per lo cambiamento 
dell ' impeto, o della velocita impreífafopra 
11 fangue dal cuore: vale a diré , che , feu
do gli effetti proponionali alie eagioui, i l 
calore del fangue, alie medefime diftanze dal 
cuore , fara proporzionale alia fuá veloci
ta . NelF ifteífa maniera é chiaro, che fe 
le velocita impreíTe dal cuore faranno egua
l i , non vi potra eflere cambiamento nel 
talare del fangue, fe non fe dalla diverfifi-
caía refíftenza , o reazione delle aríerie e 
del fangue antecedente . Ma la rcfiftenza 
del fangue precedente é proporzionale alia 
fuá quantitaj e la fuá quaníita é reciproca-
menie proporzionale alia di íhnza dal cuo
re ; ( imperocché quanto piíi da preffo al 
cuore é i l fangue, tanío piu maggiore fara 
la fuá quaníi ta ira ogni dato luogo e l'eftre-
nsita del i 'ar íer ia . ) E pero la reíiftenzadel
le aríerie fara puré tanío piu grande, quan
to faran rainori le diílanze dal cuore. 

Laonde il calore del fangue pub eflere 
coníiderato come un rettangolo , foíío la 
velocita e Ja diílanza : vale a d i r é , feindue 
perfone la velocita é come t re , e le diftan-
ae, nelle quali v orre ra determinare il calo-
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re, Cieno altrettanto di piu in una che ín 
1' altra ; cioé come due a uno ; i l calore 
d' una fara fei , e dell 'a l í ra tre : c ioé , i l 
calore della prima fara i l doppio che quel 
della fecunda . Se la diftanza della prima 
fara come due, e la velocita quattro ; ma 
la di fianza della feconda come t re , e ¡a ve
locita come uno ; i l calore della prima fa
ra come ot to , e della feconda come tre ; 
e si i l calore della prima , | fara piu che i l 
doppio del calore della feconda. 

CALORE in chimica. Vedi gli articoli 
Fuoco e BAGNO. 

CALORE , nell' arte fabbriíe &c. Vedi 1' 
articolo FERRO . 

CALORE, O caldo , é termine parlmenti 
ufato in riguardo a' cavalli da corfo , pegli 
eíerciz) che fi deon dar loro per maniera di 
preparazione . I governaíori de' cavalli met-
tono per regola , che uno á¿> caldi fia da 
darfi nel medefimo giorno della fettiraana , 
in cui i l cavallo ha da correré la fuá l iz-
za folenne \ e quefto effer debbe i l caldo 
i l piu vivo e piu acu ío . 

C A L V A R I A , O C A L V A , la parte fupe-
riore della teíla , cosí d e í t a , perché divenía 
calva la prima. Vedi CAPO , e C A L V I Z I E » 

CALVARIO , * termine ufaío ne' paefi Cat-
to l i c i , per unafpezie di cappella di divozio-
ne , alzaía fopra un colle vicino ad una 
C i t t a , in memoria del luogo ove G. C.fu 
crocifilfo vicino a Gerufalemme. 

* La voce viene dal Latino, Calvarium , 
e quefla da calvus; perche la cima di 
quel colle era fpelata e fenza verdura : 
lo che puré viene ftgnificato dalla pa
rola Ebrea Golgota. 

Tale é i l Calvario di S. Valeriano , v i 
cino a Parigi; i l quale é accompagnalo da 
piccole cappellette, in ciafeuna delle qua
l i é rapprefeníafo in fcoltura uno de' mi -
flerj della Paffionc. 

C A L V I N I S M O , ladot tr ina, ed i / e n t i -
menti di Calvino e de'fuoi fegusci, in ma
teria di Religione . 

I I Calvinismo i l piu rigorofo fuífifie nella 
Ci t ía di Ginevra j da dove fu prima propágalo 
per la Francia , per le Provincie un i í e , e 
in Inghilterra, I n Francia fu abolito colla 
rivocazione dell 'ediíto di Nanles, nel 1685. 
Egli é ftaío la religión dominaníe nelle Pro
vincie uni te , fin dall' anno 1572. In Inghil
terra ha decaduío e fcemato dopo i l tempo 

della 
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della Regina Lifabetta t ed ora é confinato 
principalmente fra i DiJJenten, cioé i Pres-
biteriani, edaltri Non-conformirti, che non 
vogüono uniformarfi alia difciplina della Chie-
fa Anglicana; fuífiíle pero ancora , benché 
alquanto teraperato, negli articoli della Chie-
fa gia ftabilita; ed é ncl ÍUO Vigore ncil^ Seo 
2¡a. Dei tredici Cantoni Svizzeri, vene fon 
f e i , che profeíTano i l Calvinismo, che pari-
menti vige nel Palatinato ; benché iv i i l cat-
tolicismo negli ult imi tempi fía divenuto la 
religión dominante. 

Le opinioni particolari e diftintive del Cal-
v h i r m o , fono IO. Ghe la predefHnaiione c 
Ja riprovazione fon priori alia prefeienza del-
le buone o male opere. 20. Che la prede-
ílinazione e ía riprovazione dipendono dalla 
mera volonta di D i o , fenza alcun riguardo 
ai meriti o deraeriti degli uoraini. 3.0 Che 
Dio da a quelli che ha predefeinati , una 
fede cui non poono perderé, unagraziane-
ceífitante , che toglie la liberta della vo
lonta; e che i l peccato non viene da Dio 
imputato ad eíTi. 4°. Che gli uomini ret-
t i non poflono fare alcuna opera buona, a 
cagion del peccato origínale , che lor s'at-
Sacca. 5.0 Che gli uomini non fono giufli-
ficati fe non per la fede. I Calvinijii mo-
derni rigettano, o palliano alcuni di queñi 
ar t icol i . 

I n Francia i Calvinifti fono diñinti col no-
Xtie di Ugonotti; e, tra i l volgo, con qucl-
lo di Parpaillots. l o Germanía vengono con
fuí! coi Luterani, fotto i l titolo genérale di 
proteflantt; e diñinguonfi folamente aiie vol-
te col nome di Riformaíi. Vedi UGONOT-
TO. 

C A L V I Z I E , calvities , o cal v i tí ion , in 
•medicina uno fpelamento, o caduta de' capel-
l i , particolarmente nel fynciput, o fia la ci
ma e i l dinanzi della t eña , fenza che poífano 
di nuovo crefeervi; 1'umidita del capo , che 
dovrebbe nutriré i l capello, eífendofi fecca-
ta per qualche malattia, per la eta, o per 
r immoderato ufo della polvere, &c. Vedi 
PELO , e CAPELLO. 

C A L X , Ictteralmente fignifica, calcina; 
forta di pietra abbruciata , o caicinata in una 
fornace a tal uopo, da fervirfene per far calci
na, o calceftruzzo. Vedi CALCINA &c. 

• C A L X , in chimica, é una fpezie dicene-
ri j o fottil polvere friabila e impalpabile, 
che reíla de' metall i , o minerali &c. dopo 
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che hanno fortenuta la violenza del fnoco 
per un lungo tempo; e con tal mezzo han 
perdute tutte íe lor partí umide. Vedi CAL-
CINAZIONE . 

L'oro e l'argento , dopo che fonoflati r i -
dotti ad una calce y fi peflfono di nuovo far 
tornare nella primiera forma e natura. Vedi 
M E T A L L o . La Calce di flagno, chiamaS 
fpodio, & é d' un ufo confiderabile ncl lu-
ürare o bruñiré gli fpecchi d' acciaio , &c> 
Vedi SPODIO . 

La calce di ramc, é detta TEs ujlum. Ve-' 
di iEs USTUM . 

Calce di piombo y Cerusa. Vedi CERÜSS A * 
Quanto alia calce d'antimonio , Vedi A N 

T I M O N I O diaprhoretico , 
C A L X , in Notomia. Vedi Tarticolo CAL* 

CANEUS . 
C A L Z E , fono quella parte di veftimentoj 

che copre e vefte la gamba ed i l piede, che 
immediatamente ne copre la nadita, e l i d i -
fende dal rigore del freddo . Vedi Se ARPA . 

Anticamente , le fole calze in ufo eran 
fatte di panno, o di drappo addenfato col
la mola , o folato, in pezzi cuciti affieme; 
ma dopo l'invenzione delle calze teífute, o 
lavorate ali'aguglia , difeta, di lana , di bam-
bagia , di filo &c. Tufo delle calze di drap
po o panno é affatto dismefío. 

Le calze moderna, o teífute, o falte al l* 
aguglia, fono una fpezie di pleffi o intrecci 
formati d' un infinito numero di piccoli grup-
p i , chiamati punti , maglie &c . intralciat? 
i 'un neU'al í ro . 

CALZE lavorate ali'aguglia ^ fanfi con aght 
di ferro lifcio e pulito, o di fil d'ottone, i 
quali infrateífono le fila, e formano le ma
glie, onde la calza é comporta. 

Quefta operazione chiaraaíi lavorare all* 
aguglia o agucchiare ; T invenzione del qual 
lavoro é difficile filiare precifamente; d1 or
dinario viene attribuita agli Scoti, oScoz-
zefi , perché le prime opere di quefta fpezie 
fono venutedila. Aggiugneli, che per que-
fla cagione la Compagnia de5 lavoratori df 
calze all' aguglia, ñabilita in Parigi nel 1527, 
prefe per fuo patrono, o protettore S. Fia-
ere 1 i l quale dicefi, che fia flato ilfígliuolo 
.d1 un Re di Scozia. 

CALCE Teffute, fono d'ordinario calzctte 
finiíTime: lavoranfi fopra un telaio, o raac-
china fatta di ferro pulito e raffinato , la cui 
ftruttura é oltre modo ingegnofaj ma inCe-

me 
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me infierne troppo coropleffa, cosí che fa-
rebbe difficiliffimo defcriverla bene , a ca-
gione della diverfita e del numero delle fue 
partí ; né ancor fi concepifce bene , fenza 
molta difficoita, benché í¡ abbia íott' agÜoc-
chi i l lavoro. 

Gl'Inglefi ed 1 Francefi hanno grandemen
te conteío per J'onore dell'invenzione del te-
lato da calze di fe ta y ma i l punto del fat-
to} tralafciando tutt i i pregiudizj nazionali, 
par che fía quefío: che un Francefe fu que-
gii che prima inventé queíla utile e mara-
vigliofa macchina ; i l quale pero , avendo 
tróvate alcune difficoita in procacciarfi un pri
vilegio eíclufivo , ch'ei dimandava , per fía-
bihríi a Parigi, pafsb i n Inghilterra , do ve 
queda macchina fu ammirata, e l'artefice pre
mia to fecondo i i fuo m é r i t o . 

L ' invenzione cosí portata o donata agí' 
Inglefi , ev ne divcntarono si gelofi , che per 
iungo tempo fu vietato, con pena capitale, 
10 trafportar fuori dell' i lo! a alcuna di tali mac-
ehine, o comunicarne i l modello a'foraftie-
11 • Ma ficcome fu un Francefe, che prima 
ne arricchi la noílra nazione, cosí un Fran
cefe prima la portb fuori j e per uno sfor-
20 firaordinario di memoria e d' immagina-
l ione , fece un telaio a Parigi, su i1 idea che 
fe n'avea formato, in un fuo viaggio in I n 
ghilterra. Quefto telaio, prima eretto nelT 
anno 1656. ha fervito di modello per tut t i 
quelü che dopo fi fon faííi in Francia, in 
Oil anda &c. 

Folar le CALZE . Vedi FOLARE , 
C A M A I E U , * o CAMAYEU , voce ado-

prsta da'Francefi, dagl'Inglefi eda l t r i , che 
fi prende in due fenfi, e corrifponde alie due 
parole Italiane , Cammeo , e Chiarofcuro , 
Vedi C A M M E O , e CHIAROSCURO. 

* La voce Camaieu viene da Camehuia , 
mme che glt Orientalt danno aW ónice f 
guando nel prepararlo, trovano un altro 
colore 1 come chi dicejfe feconda pietra. 

C A M A I E U , quando s' applica alia pittura , 
1J vuol dir di queila , dove vi é un color folo; 
edovei lumi e i'ombre talvolta fono d 'o ro , 
iavorata fopra un fondo d' oro, o azzurro, 

Quando il fondo é giallo , i Francefi lo chia-
fnano Cira ge ; quando grigio , Griffaillé . 
Que fía ípezie di lavoro é principalmente ufa-
ta per rgpprefenrare i baflirilievi : i Greci 
ch iamano taü opere Moyo^p^ucíca . 

C A M A L D O L E S I , ordine di Rdigiofí , 
esa 
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fondata da San Romualdo , nel 1009. ovvero 
fecondo a l t r i , nel neli' orrido deferto di 
Camaldoli, íituaro nello Stato di Fiorenza , 
su gli Appenini. La loro Regola é quella di 
S. Benedetto; e le loro. Cafe, fecondo gli 
Statuti , non han da eífere meno lontane dalle 
Citta di cinque leghe. 

I Camaldoiefi non hanno portato quedo 
titolo dal principio dell'Ordine ; fino al chiu-
der del Secólo X I . furono chiamati Romual-
d in i , dal nome del loro Fondatore. Innan-
zi di quel tempo, Camaldoiefi era un nome 
particolare di quelli del deferto di Camal
doli y e D. Grandi cíferva , che non fu da
to a tutlo i'ordine, perché ia quel monaíle-
ro i'oidine a vea cominciato , ma perché la 
regoiarita v i fu raeglio che altrove man-
tenuta. 

C A M B I A M E N T I , in Ar i tmét ica , &c. 
fono le permutazioni o variazioni di un qual* 
che numero di quantitadi, in riguardo alia 
loro pofizione , al loro ordine &c . Vedi COM-
EINAZIONE & c . 

Per trovare tutt i i poffihUi C A M B I A M E N T I 
di un numero di quantitadi , ovvero quante volts 
i l loro ordine poffa eff'ere variato. 

Supponi due quantita a fk. b . Poiché íi 
pub fcrivere o cosí a b , o cosí ¿ ¿sr, é manifefio 
che i lor cambiamenti fono z zzz 2 . I . Supponi 
tre quantita abe : i lor cambiamenti faran-
c a b no come neí margine; lo che éev i -
a c b dente dal combinar c prima con ab) 
a b e poi con b a : t quindi forgeilnume-

ro de'cambiamenti 3.2. 1 ~ (5. Se le 
cba quantitadi faran 4 , ciafeuna fi pub 
be a combinare quattro volte con ogni or-
bac diñe delle altre t re ; donde i l nume
ro de' cambiamenti proviene 6. 4 ~ 4 . 2 . 
1. 55: 24. Per lo che, fe fi fupponga i l nu" 
mero delle quantitadi i l numero de'c-ir/j-
biamemi fara n , w - - 2 . n - ^ . W - - 4 . &c . 
Se la medefíma quantita occorra due vol
te , i cambiamenti di due troverannofi bb^ 
á\ i t t b a b , a b b , bbc \ á'x quattro cba b , 
b e a b , b a b e . E cosí i l numero de' cam
biamenti nel primo cafo fark 1 — ( 2 . 1 ) : 
2 . 1 ; nel fecondo, 5 — ( 3 • 2 ' I ) : 2 ' 1 j 
nel terzo , 12 ( 4 • 3 • 2 • 1 ) : 2 • ^ ' . 

Se una quinta lettera fi aggiunga , in cia
feuna ferie di quattro quantita , generera cin
que cambiamenti , donde i l numero di tut t i 
i cambiamenti fara Í 5 O I Z : ( 5 . 4 . 3 . 2 ) I , : 2 . 1. 
Quindi fe i l numero delle quantitadi fara w. 
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i l numero de' cambiumenti; hx\ ( n . n - - 2 , 
w - . 3 .« - - 4 . &c. ) : 2 • 1 • Da fPe-
2¡ali formóle fe ne pub raccogliere una ge
nérale, c íoé, fe « é i ! numero delle quan-
t i t a , ed m il numero cheraoftra quantevol-
te la medefima quantita occorre , averemo 
( « . w-- i . n - - 2 . n - - 3 . n - - 5 . 
n - • 6 . n - - 7 • n % . n - - 9 . tkc. ) : ( m - - 2 . 
7 w - - 2 . w - - 3 . w - - 4 . & c . ) Dovéndofi con
tinuare la ferie , finché la continua fottra-
xione deli' unita da « ed m jafci o . Neí l ' 
ifleffa maniera procederé fi pub piü oltre , 
finché ponendo n per il numero delle quan
tita , ed / , M , r , e per i l numero che 
moíira quante volte ogni una d' eííe é r i 
petuta , ci eleviamo ad una forma univer 
fale , ( « . « - - i . « - - 2 . w - - 9 . « - - 4 . « - - 5 
« - - 6 . « - - 7 . « - - 8 . &c. ) : ( / . / - - 1 . / - - 2 
¿ - - 3 . / - - 4 . I - - 5 . &c. m , m - - 1 . m - - 2 
wz - - 3 . &c. ) r . r - - z , r - - 2 , r - - 3 . >• - - 4 
r - - 5 . &c. 

Supponi per efempio , n ~ ó , / rr : 3 , 
rzzzo . I I numero de' cambiamenti fark ( 6 , 
5 . 4 . 3 . 2 . 1 ) : ( 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . i ) = : 0 5 . 5 . 4 ) : 
5 .2 = 2 . 5 . 2 = : 20. 

Supponi dunque tredici perfone ad una 
tavola , fe fi cerchi quante volte poflano 
cambiar luogo ; noi troveremo i l numero 
1 3 . 1 2 . 1 1 . 10. 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2. 
Z= 6227020800. 

I n quefia maniera fi poffono tut t i i poffibiU 
nnagrammi cT cgni parola trovare , in tut t i 
ünguagg i , e cib fenza alcuno ftudio : fup 
poní v . g. che fi voglia trovare gli anagram 
mi della parola amor, il numero dei Cam 
biamenti fara 

a oam r m o a m a r o a r o m 
aom m r o a maor a o r m 

ma amo m o r a a o m r 
a m . . vn o a t r a om —• 

» ^ r o m a or am r a m o 
orna o r m a r m a o o a r m a r m o 
moa om r a m r a o o amr a m r o 
m ao ornar a m o r 

r aom 
Gli anagrammi dunque della parola amor , 

nella lingua latina fono roma, mora, maro, 
ramo, armo. Vedi A N A G R A M M A . 

Se queüo nuovo método di anagramma-
tizzare poíTa per avventura giovare ed eíTer 
cómodo a queiTarte, lafciafí confiderare a' 
Poeti. 

C A M B I A R E la Vedi MEZZANA.. 
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C A M B I A T O R E , changer, o thaujocr i« 

Inglefe, é un miniíiro che appartieuc alia 
Zecca del Re , ¡1 quale cambia moneta per 
oro, o lega d'argento. Vedi ZECCA. 

C A M B I O , Permutazione, unaccordo, o 
contratto, per cui una cofa é barattata , o 
data per un'altra. Vedi PERMUTAZIONE , 

I I primo commercio ch' ebbe vigore tra 
g l i uomini , fu per via di tambio \ Je genti 
íomminirtrandofi fcambievolmente le une 
alie altre quelle cofe delle quali mancavano : 
raa tai erano da due grandi difficoltat 
irapediti. 10. Per cagione de' valori inegua-
li delle cofe : e 20. perché ognuno nott, 
avea appuntino queüo che veniva in accon-
cio a colui che volca cambiare &c. Vedi 
COMMERCIO . 

Per togliere queííi inconvenienti, fu ín-
ventata Ja moneta per un médium comune ; 
ed in vece di cambiare, fu introdotto i l com
prare e i l venderé . Vedi MONETA . 

Pur vi fono ancora delle Nazioni , tra le 
quali la maniera primitiva di cambio oggidi 
ha luogo : e fra popoli eziandio i piíi col-
t i , vi fono fpeíío delle occafioni, nelle qua
l i íi ricorre a quefto método . Tale per 
efempio, é i l traffico di diverfe Ci t ía del 
N o r d , e del Mar Báltico, dove i Franceíi 
cambiano i loro vini e le loro acquevití 
per legna , metalli , canapé, e pell i . Ved i 
PEZZ A . 

I I commercio delle lettere di Cambio é ' 
per fe íieffo, un mero trafficar ^tr cambio 
un baratío di moneta per moneta; di mone* 
ta , per efempio, che io ho qul in Londra "* 
per queíla che un Mercante o banchiere, ha» 
in Venezia , in Roma, in Amflerdam , o a 
Cofiantinopoli. I n quefto fenfo , 

I I CAMBIO propriamente dinota i l negó-
zio , o traffico di moneta , o dinaro , che cor
re e fi fa tra un luogo ed un altro, col mez-
zo di lettere, ocedule á\ cambio , cioé , corí 
dar i l dinaro in una citta , e ricevere una ce-
dula che da íiíolo e ragione al datore d i r i 
cevere la valuta in un'altra citta . Vedi LET-
TERA di cambio. 

V i é puré un'altra fpezie, chiamata cam
bio fecco , cambium fiecum , o cambio delí w 
furaio, che confifte in dar dinaro in un luo
go da elle re rifcoífo, dopo un certo tempo , 
nel luogo medeíimo, con una certa fomma 
di foppragiunta, che d'ordinario é piu che 
i l foiito e legittimo intereííe. 

La 
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La cerimonia d'un cambio reale é oflerva-

ta in queña fpezic fittizia di cambio ^ che non 
é infatti fe non un método d' impreñar di
ña re . Colui che riceve ad impreftito, trae 
una letrera di cambio fopra qualche immagi-
naria perfona', per avventnra in Amílerdara, 
col prezzo che per ií cambio corre allora, e 
Jaconfegna a colui che itnprefta i l dinaro. 
Arrivato i l tempo affiíío, viene una prote-
íla daAmflerdam, per non pagamento, col 
r i cambio del dinaro di la a Londra: tutte 
le fpefe del qual giro, oltre unadeduzione 
fatta forfe nell'intavolare i l contralto, deb-
bono pagaríi da colui che ha ricevuío l ' im-
prcíii to. 

C A M B I O , parlraenti fignifica i l guadagoo 
o profitto che un mercante, negoziante , o 
fenfale, fa d'una fomma di dinaro ricevuta, 
e perlaquale fi é tratta una lettera di cam
bio pagabile in qualche altro luogo , e da 
qualche altra perfona, per T intereffe o uíi-
le del fuo dinaro , o per falario e rkorapen-
fa della fuá negoziazione 

Queño guadagno é vario oltre mifura ; 
eífendo qualche volta 2 , qualche volta 3 , 4 , 
cd anche 10, e 15 per cento^ fecondo che 
la lega delle fpezie o monete é differente, 
o fecondo che ia moneta é piü o meno ab-
bondante, o le leírere di cambio piu o me
no fcarfeggiano ne' luoghi . Queíla fpezie é 
ordinariamente chiamata cambio reale^ e ta-
ior cambio mercantilee mi/lo. 

I I prezzo <3el cambio fi regola fecondo i l 
corfo o ufo della piazza , dove la lettera é 
tratta, oquello della piazza, dove la rimef-
ía s' ha da fare : alcuni pretendono che la 
Gitta di Lione dia la legge o regola, per lo 
prezzo del cambio alia maggior parte delle 
filtre Citta d' Europa. 

La parola cambio, fecondo alcuni , é de-
xivata da quella alterazione perpetua che of-
fervafi nel prezzo di queflo ¿•¿7>w¿/o , che qual
che volta é piu alto , e qualche volta piíi 
baíTo ; eífendovi ora alquanto da guadagnare , 
ed ora alquanto da perderé ; e talor anche 
niente da perderé, e niente da guadagnare : 
flecóme n 'é i l cafo, allorché i l cambio va al 
par í . Vedi PAR . 

Da quefta diveríha nel prezzo del cambio, 
nafce quel comune proverbio: I I cambio, cd 
i l vento variano fpejfo . Ma la piu natu-
rale derivazione della parola cambio ñ é que
ipa , che un uomo cambia qul i l fuo dinaro 
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per una cédula; o cambia moneta prefente 
per moneta lontana ; oppur cambia i l fuo 
debi tóte . 

Non fi dee gia confiderare 'ú cambio come 
un preftito; dal quale differifee, perché nell' 
uno i l rifehio o pericolo é dalla parte della 
perfona che prende ad impreflito; e nell'ai-
t ro , di quella che impreíla . E' differente al-
tresi dall'iníerefTe, perché i l cambio non íi 
paga con proporzione al tempo, come fi pa
ga l ' intereífe. Vedi INTERESSE, 

CAMBIO , fi ufa puré in diverfe piazze per 
i l guadagno accordato per cambiare una fat
ta o fpezie di moneta, in un'altra. 

Quedo é chiamato particolarmente cambio 
minuto, cambio naturale , cambio puro, &c. 

-CAMBIO, alie volte fignifica l ' agio , o i l 
profitto, dato per le monete esborfate in fa-
vore o cómodo di qualcheduno. Vedi A G I O . 

Cédula di CAMBIO . Vedi LETTERA dt 
Cambio. 

Senfali d i C A M B I O , fono perfone, i l cui 
mefiiere é faper 1'alterazione del corfo del 
cambio per informare i mercanti, come egli 
proceda, e per notificare a quelli che han-
no dinaro da ricevere o pagare di la dal 
mare, quai fono le opportune perfone per 
cambiare, e aecudire aquefio. Vedi SENSA-
L E , e AGENTE. 

Quando la faccenda é compita, cioé , i l 
dinaro pagato, eglino han da avere per fen-
feria 2 fcellini per ogni i co lite flerline . 
Benché negli ult imi tempi , i l prurito di 
guadagnare, c negoziare colle azioni , ha 
cosí mofiruofamente accrefeiuto i l numero 
delle perfone che fan da fenfali, che i l loro 
impiego , e ia loro mercede é molto i n -
certa. 

C A M B I S T I fono quelli che rimanclano di
naro di la dal mare, con letteredic^m^/o, 
&c. chiamati anticamente Excambiatores, c 
poi Rimettitori. Vedi EXCAMBI ATOR , e R l -
MESSA . 

C A M E L E O N T E , CHAM.ELEON ; nella 
Síoria naturale, un animaletto, affai contó 
preífo gliScrit tori anti¿hi e moderni , per 
unafacolta, che credefi é^li abbia , di cam
biar i l fuo colore, e di aílumere quello de-
gli oggetíí che gli fon v ic in i . 

I I Cameleonte é una fpezie ^ i lucertola; 
la fuá tefta folamente é un po'piu grcííetta 
che quella della luccrtola comune. Egli ha 
quattro piedi , ed una Junga e fchiacciata 
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crxk; con la quale í h appcfo ai ra mi de-
glialberi, eguaimeníe che co'picdi. In Egit-
to ve ne foho alcuni', che hanno un piede 
di lunghezza, comprefavi !a coda; maquei 
deU'Arahia fono poco piu della meta ¡un-
ghi . I I fu o mofo é lungo, la fuá fchiena 
acuta , la fuá peile dalla teüa fin aU'ultima 
giuntura deila coda , é crefpa , ed afora, di
cono alcuni, come una fega . I I Dr. God-
dard dice, c h ' e i r é granita, come un fag r i
ño : e che i piu groffi grani e fía le globa-
Jari ineguaglianze , fono vicino alia teda , 
e che van decadeBdo o impicciolindo .su la 
fpina del dorio. La fuá te i-: a é fensa eolio, 
come ne'pefci : egü ha due piccole aperturc 
in efi'a , -che fervono per narici; non fia 
orecchie , r .éfa , íié riceve a'cun fuono. Ha 
occhi groffi, e verfatili a quefta e a quella 
parte, fenza moveré il capo: ordinariamen
te egli volge o gira uno di eífi affatto per 
contrario verfo delí 'alero. La-lingua íbla é 
la meta delia Iunghez?a deli1 aniraale : ella é 
d' una carne blanca, ratdnda fino alia eftre-
mi ta , che é piatía , e cava; alca a poco fo-
raighante alia probofeide o tromba deli'ele
fante , e pero alcuni la chiamano tromba. 
Quefta ci la pub dardare e fcagliar fuori mol-
to leggerraente, e eolia fteífa agilita ritirar-
la , fopra d* un oífo i l quale I ' abbraccia fin 
dalla fuá radice , mezza la fuá lunghezza; 
a un di p re fío come una calza di fe ta íi ca
va fuori o fi mette su la gamba . 

E' tradtzione comune, che il Cameleon-
te viva d'aria; ma 1'efperienza dimoñra i l 
contrario . I I grand'ufo della fuá lingua , 
é quello di prender mofe he , coi vibrarla 
fopra d' eííe agiaífimamente , e ftrignerle 
nella fuá probofeide . Dicono alcuni, che 
la fuá lingua é unta o intonacata d' una ma
teria glutmofa, alia quale s' attaccano le mo-
fche; che nell'Accadcmia Reale delle Scien-
ze, fu oííervato bene fpeffo prendere e in-
ghiottir mofehe , delle quali furon trovati 
eziandio de' fegni ne' fuoi eferementi; e , 
quando fu tagliato, gli íi írovarono pieni di 
eífe lo ílomaco e gr in tef t in i . 

_M. Perrault ci aíficura, che quando egli 
é in quiete, ed aH'umbra, i l colore del Cz-
meleome é ^alquanto vario : che a Parigi , 
egli era d' un grigio turchiniccio ; ma da 
che fu efpofto al Solé , quefto bigio fí 
mutb in un bruno ofeuro ; e le parti fue 
meno illuminate , in diverfi colorí , for-
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mando alenne raacchie, groflTe la meta del
ia cima d'un d i to , alcune del coloreú* lia-
bella. La granitura della peile , niente i l -
luminata , raífomigliava ad un panno mifehia 
di diverfi color i . Quello, in Londra , de-
feritto nclle Tranf* Filofof. , dal Dr. God-
dard, era mirto di varj colori , come un pan
no mifehio : i colori difeernibili erano, un 
verde, un cenerognolo gialío, ed un giallo 
piu carico 5 o fia color del fegato; raa che 
piu fácilmente fi farebbe prefo per una me-
ícolanza de' piu , o di tutti i colorí . Egli 
aggiugne che con un poco di eccitameneo, 
o di rifcaldamsnto , fubito ei diventava pie-
no di raacchie nere , groífe quanto la te-
fta d' una gran fpilia , egu ai mente di ("per fe 
su i fianchi, &c. le quali tutte appref-
fo fvanirono . M . Perrault offerva non so 
che di fimile a cib nel Camsleonte di Pari
g i ; c ioé , che raancggiandolo, e movendo-
lo , appariva fereziato , o raacchiato con fe» 
gni ner i , che piegavano ai verde , Egli ag-
giugne che ravvolgendolo in un pannolino, 
per due o tre minutí , di la trae va fi fuori 
bianchiccio, benché non coftantemente; e 
non prendes gia i l colore d' alean altro drap-
po , in cui s' awalgeífe . D i maniera che 
quello che Te ofra (lo e Plutarco ferivono , c\i 
egli afíuma tutt i i colori, ai quali s' appref-
fa , eccetto che i l blanco , é contrario alT 

efperienza. Monconnys ci afíicura , che i l 
Cameleonte quand' é porto al Solé , appar 
verde, benehé in un luogo dove non vi 
fia erba , né aitro verde oggetto; che alia 
candela egli appar ñ e r o , benché coilocato 
fopra ia carta bianca; e che, quando vien 
chiúfo in una fcatola, divien gia i lo e ver
de : ed afferma , che egli non prende ra ai 
altr i colori fuor che queíh quattro. 

I naturaiifti molto poco s'accordtno, in 
quel che riguarda la cagionc , o la maniera 
del cambiamento di colore in quert'anitmlc : 
alcuni, come Séneca, fortengono, che e' fi 
faccia per fufflifione; altri , come Solino , 
per rifleíTioae; á l t r i , come i Cartefiani, per 
ladiífcrente difpofizione delle parti che com-
pongono la peile , i l che da ana differentc 
modificazione ai raggi di luce; a l t r i , come 
ií Dr. Goddard, aferívono i l cambiamento 
alia granitura della peile ; la quale , nelie 
diverfe giaciture , ei penfa , che dcbba mo-
rtrare diverfi colori ; e quando l'animale é 
in pieno vigore # poífono que'grani della peí-
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i e medefima , avere, com'egií dice , ratio-
Ticm fpecult j cioé 1'eíftiUo degli fpecehi, e 
riflcttere i colorí de' corpi aggiacenti. Que
de ipotefi fono tutte manchevoli coníidera-
bilmente , e yvé adito tuttavia a qualche 
ipotefi nuova: Ecco la noílra. I I camekon-
,te ci fí rappreíenía come un anímale a dismi-
fura magro, e tutto pelle ; a tal cheg)'Ita-
lianí lo chiamano pelle v i v a . M . Perra-
,«lt oflerva,, di quello ch'egli notomizzb nel-
la Biblioteca del Re , che per un'oraegli ap-
parye eííere una mera pciie, e nient 'aí tro , 
e che tuttavolta neü 'ora appreflb fu vi ño 
aífai gonfío e graífo . Di qua raccogliell , 
ch'egli abbia una facolta ed un infíuíío ftraor-
dinario íopra la propria pelle, in quanto ai-
la tenfione 9 od al rilaífamento : peroccíié 
col rigonfiare la fuá maífa, riempiefi la fuá 
pelle, le fibre d' eífa fi ftirano , ed i porí mi -
noranfi o impicciolifconíi : e di bel nuovo 
con ritirare od allentare la propria mole e 
groííezza, la pelle rimane tutta pilche e ru-
ghe, una parte affalddlandofi o ravvolgendo-
íí su 1' altra . Lo che é confermato da cío che 
gik oífervammo , che la pelle del caméleoste 
é piena di picciole falde, o grinze. Ora ef-
fendo in potere del!'anímale T empir la fuá 
pelle o feorza piü o raeno, egli ha ín poter 
íuo non folamente di alterare il tono e la 
teftura delle £bre , dal che la fuá qualita r i -
fleffiva della luce, in gran parte, dipende.; 
ma ancora di recare fott'alia vida partí che 
prima erano afeofe , o di afeondere quelle 
ch' era no prima efpofte : ed é piu che pro-
babile, che le partí le quali fono ordinaria
mente coperte, fíeno d'un colore alcun po
co difFerente da quelle che di continuo fo-
po aH'aria efpoñe. 

Suppoñi quefti príncipi, noí credíarao , 
che tuttí i h t t o m m ' i n d colore áe\ cameUonte 
poíTano fciogiíeríi e dichiararfi. L ' anímale 
ha manifeftamente íl potere di ríflettere rag-
gi diífcrcntemente colorati dalle medefíme 
part í del fuo corpo ; ed altresi di fare che 
certe partí ríflettano, e certe nb : e di qua 
nafce quella varíeta , quel mífehio di co lor í . 
VediRAGGio, COLORE, RIFLESSIONEScc^ 

Mattlolo riferifee díverfe nozíoni fuper-
fíiziofe deglí antíchi círca íl camcleonte ¡ 
come , che la fuá lingua flrappatane dalla 
radíce fm ch' egli é v i v o , ajuta a chi la por
ta , a guadagnar le fue liti ; che l'abbru-
ciar la fuá teíla, e la fuá gola con legna di 
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guercia od arroílire i l fuo fegato fopra una 
tegola roífa, fa tuonare e piovere . Che íl 
fuo occhio deílro, cavatogli, finché vive 
ancora, cd ammollato nel latte di capra , le
va le magüe daglí occhíj che la fuá lingua 
legata adaífo ad una donna grávida, fa ch1 
ella abbia un parto felice. Che la fuá ma-
•fcella drítta pub rimuovere ogiiipaura; che 
¡a fuá coda ferma il corfo de'fíumi ; Plínio 
aíficura che Democrito aves comporto un in-
tero libro di tai follie. 

CAMELEONTE , CHAMÍELEON S neU'Añro-
nomia , una delle CoQellazioni dell' emisfero 
Meridionalc , vicina al .polo , ed ínvifibiie 
a no í . Vedi COSTELL AZTONE . 

C A M E R A * , nelle Fabbriche, é un mem-
bro, o una parte di un'abitazione, o di un 
appartamento, ordinariamente deftínata , per 
dormirvi; e da 'Lat íní chiamata cubicnlum* 
Vedi CASA, e FABBRICA. 

* L a parola viene dal latino Camera / e 
quejia, fecondo Nicord , dal Greco KOCU*' 

px , Volta , o Curva; i l termine Cacne-
ra , ejfendo originalmente ajjjffo a dinoi ar 
que luoghi che fono f a t t i a volta , o con 
á r c a t e , 

Un appartamento completo dee confifte-
re di una fala , di un' anticarnera , di una 
camera , e di una fianza interna , o gabi-
netto. Vedi APPARTAMENTO. 

CAMERA del Re> in Inglefe, Bed-cham-
ber) é un titolo che hanno certi gcntiluo-
míni Áeiú Lords of the bed ehamber ^ gentií-
uomíní della Camera del R e , che fon per-
fone del primo rango, dieci in numero; 1' 
nfizío de'quali é , ognun la fuá volta, aífi-
fíere o fervire una fettímana nella camera 
del letto del Re ripofando appreíío alRefo-
pra un letto, o fedia d' appoggio , o da veglia, 
tutta la no í t e , e ñare in prefenza del Re 
quand'eí mangia in privato. I I primo di que-
fti é chiamato groom of the flole ^ ü gentil-
uomo della guardarobba . Vedi STOLE . 

C AMER A Secreta, in Inglefe Pr ivy-Cham-
ber. —«I Gentiluoroini della CAMERA fecre-
ta , fono fervidorí del Re, chedebbono fervi
re edaccompagnare \m e la Regina alia Cor
te , ne'loro divert ímenti , paífeggí, &c. 

Seí di quefti fono deíiínati e fcelti dal Lord 
ciamberlano, infierne con un par í , ed íl raa-
Uro delle cerimonie, per accompagnare tut-
tí gli Ambafcíatorí fpedíti da tefte corónate , 
nc' lor pubblící ingrefifi. I I loro numero afeen-
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é t z quara^nía o t í o . La loro inílífusioné é 
dovuta ai Re Enrice V I I . Per un fingoiare 
conirafegno di favore , vengono veftiti del 
potere d'efíguir i l comando verbale del Re , 
c fenza produrre alcun ordine ícri t to; la lo
ro períooa , e i l loro caraítere confidsrando-
fi per un' au tor íu fmfficiente. 

CAMERA , n?!¡a Política , é termine úfa
lo per dmotar quel luego do ve fi ter.gono 
certe aíTtmblee, ed anche le affcmblee hlef-
fe . Ve ne fono varié fpézie ; alcnne ftabi-
lite per 1' ammimftrazione delia giuílizia, 
altre per materie di commercio, &c . Deila 
prima ipezie tra noi fono la 

CAMERA Stellata , Star chamB'er , cosí1 
detía perché i ! tetro era originalmente di
pinto con ftelle: cl l ' é aííai antica s ra a la 
fuá autorita, fu grandemente accrefeiuta da 
Enrico V I I . e da Enrico V I I T , che ordinb 
con due diverfi Sía tuf i , che i l Canceüiere 5 
affiftito da altri i v i nominati , aveífe ¡1 po
tere di afcokar laraenti e doglianze contro 
retentori , relatori corrotti , contro male 
condotte e maneggi di minif t r i , ed altri fi-
mi l i d e l i t t i , che per 1' autoritk c potere di 
quelli che l i han commeífi, grandcggiano 
fopra gli altri f a l l i ; e per l i quali i giudi-
ci inferiori non fono cosí a propofito per 
porvi correzlooe , né vi ha fufíicientemen-
te provviílo la legge comunc. 

Per io ftatuto 17. Car. I . la Corte chia-
reata Star chamber, Camera ftellata , e tut-
fa la giun'sdizionc potere ed autorita , che 
íe fpettano, fono, dal i ; . Agoño r ó 4 r , af-
folutamente aboliré. 

CAMERA Impértale, é una Corte o giu-
risáizionej anticamente tenuía neüa Citta-
é l Spira, ma poi trasferita a Wertslar; in 
€ui fono decife le differenze, che inforgey 
no tra i Principi e le Ci t ta dell' Impero .• 
Vedi IMPERO'. 

Ella fu da- principio ambulatoria : Ne l 
1473. M a r á m Augsburg , pofeia ri t i 
rata a Francfort; e di la a Worms , n t l 
3497 • in appreílo fu fatta paífare a N u -
remberg e Ratisbona ; e di bel nuovo a 
Worms e Nuremberg 5 e da queft' ultima a 
Islingen : di la nel 1527 , a Spira , dove 
Cario V . la fe ce fedentaria, nel 1530. 

Neíla fuá prima inñituzione conüava di 
fedici affeífori; ma la riforma che venne da-
f o i , cagtonb accrefeimento nel numero : per 
lo trattaío d'Ofnabrug , nel 1648. vi furo-
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no otdinatí cinquatita affeífori,,, ventiquat-
tro de'quali dove vano eíTcre Proteí lant i , e 
ventifei C a t l o l k i ; oltre cloque Preíidenti , 
due d 'e íü PfOtepanri, e gli altri Cat tol ic i , 

Eífendo che i Principi od i Circoli deli' 
Impero non fono ferapre efatti a riempire t 
kioghi vacanti in quefta Camera , i l numero 
d'aífeírori e, ora ridbtto a fedici'. 

Quefta Camera ha i l diritto di giudicare 
per appcliazione , e in ultimo ricorfo , d i 
turri gli af&ri civilí degli Stati , e fudditi 
dell' Impero, nella ffeífa maniera che i l 
Coofiglio Aulico che, rifiede in Vienna' * 
tredi AULICO . 

í proceíiV fono in cífa ¿amera quafi ím^ 
mortal i , a cagione del numero infinito d i 
ceriraonic e formaliía, onde fono invilúp^ 
pa t i . 

La Camera Imperiale é bene fpeflb t ímida 
e rifervata nel pronunziar fentenza , per 
paura di efporre i l fuo giodizio a qualche 
disgrazia, o difonore ;: talor non párrriistten-
do i Principi, che fienefeguite quelle, ché 
lor difpiaciono, 

CAMERA de Cuntís é una Corte, o un 
Tribunale fovrano in Francia , dove foo 
refi i conti di tutte le éntrate del Re, re* 
giftrati el ' inventan e le cedule o confeí-
fioni delle medefime; dove fi prendono I 
giuramenti di fedclta, cd; altre cofe fi coto'-
piono , che riguardan le Finanze. í Fían» 
cefi han no puré , 

CAMERE Ecclefiaflicfre , cfre giudicatío" y 
per appellazione , de' difpareri inforti per 
la leva delle dscime. D i qtveíle Camere Ec-
clefiafliche ve ne fon nove ; cioé a Parigi ^ 
a Bourdeaux , a Roano, aLione, aTours , 
aTolofa , a Bourges , a Pau, e i n A i x : con
fia no ordinariamente dell' Arcivefcovo del 
luogo, come prefidente , d 'altri Arcivefco-
v i e Vefcovi , d'un Deputato di ciafeuna 
dclla Diocefi , e di tre Coofigüeri del par
lamento . La Camera elegge tanti configlie" 
r i f dal clero , quanti le pare a- propofi* 
to ; come anco un promotore. 

CAMERA Ap-ojiolica, in Roma, é quella 
dove gli aflfan concernenti le reedite, e i 
dorainj o dir i t t i reali della Chiefa , e del 
?a-pa fi tranfigono 5. e maudano a fine -
Vedi APOSTÓLICO . 

CAMERA áelle Udiente, o¿mwCAMERA^ 
e una giurisdizione in ciafcun parlamení© 
di Francia. Vedi PARLAMENTO. 
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Nella prinia Infliínzione de' fuoi Parlawicn-

t i , v' erano due Camere , e due fpezie di 
Gonííglieri; i 'una detta hgranCamera per 
le udienze , i Configlieri dcíla quale erano 
chhm-dti Jugeurt, che fal giudicavano ; V al-
tra h Camera del? Imhiefte, i cu¡ Coníiglic-
t i erano chiamati Rapporteun ; che fol r i -
ferivano i proceífi per ifcr i t to. 

CAM-ERA deW Edi t to i era una coneílaM-
lita in virtü deglieditíi di paciücazione , a fa
vor di quelli della religione riformata : in cui 
íl numero de'giudici d'una o dell' ailra religio
ne era 1' iíleflTo '} ed a sui s1 aveva rkorfo in tut-
t i gli afFari, ov'erano intcreíTati i prateftan-
t i . Quefta Camera oggidi é íbppreíía, 

C A M E R A di Londra. Vedi O A M E R L I N G O , 
C A M E R E del Parjamento , che piü pro-

priamente fon chiamaíe rafe, haufes. Ve
di P A R L A M E N T O . 

C A M E R E d i commsrcio, fonoaffemblee di 
raercanti« negoziatori, o fenfali, dove traí-
tano di -materie lelative ai commercio. Ve 
ne fono diverfe, üabilite in moltedelk prin-
cipali Ci t t^ della Francia, in Virtíi d ' un De
creto d e i d i j o . A g o ñ o 1701. V s ne furono 
perb aleune prima- di quefto genérale ílabi-
limcnto r una in particolare a Marfiglia, 
ed un' altra a Dunkirlc. 

C A M E R A , neila Guerra , é i l luogo do-
ve la polvere d' una mina é collocata. Ve
di M I N A . 

La Camera £ una Mina é una cavita di 
cinque o fei piedi cubici generalmente fat-
ta in forma cubica. 

C A M E R A d'un mortajo i o d5 un eanmm 
della nuova forma, ¿ una celia^ o cavita 
nel fondo delia caifa, dove é alloggiata la 
carica di polvere. Vedi M O R T A I O . 

La formadifíerente dellaCafwm*5 trovaíi 
per eíperienia che molto infíuifce ful tiro o 
tífstto dei pezzo. XSnzCamera cubica porta 
la palia a minor diílanza che unacircolare 5 
e quefta meno, che una cilindrica, 

C A M E K A O f c u r a , neU'Ottica , é una mac-
c h í n a , od un apparato, che rapprefenta un 
occhio artifiziale; fopra cui le ímmagini de-
gli oggetti eílerni ricevute per un doppio ve-
tro conveífo, vengono diftlntamente efibite, 
e ne'lor nativi coiori , fur una materiabian-
ca collocata dentro la macchina , nel foeo 
del vetro. Vedi OCCHIO A n i f i z i a l e . 

La prima invenzione á e l h Camera efeura, 
aferivefi a Battifta Porta. 
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L'ufo della CAMERA ofeura émolt ipl íce? 

Ella ferve a moho buoni fini, nello ípiega-
rc la natura della Vifione; e di qui é che 
alcuni la chiamano l'Occhio A r t i f i z i a l e , El
la porge fpettacoli affai dilettevoli ; si coii 
moftrare immagini perfmamente fímili ai 
Joro cgget t i , e ciafcheduno veñito de' (ÜO\ 
nativi coiori ; si pur con efprimerne nel 
medeíimo tempo tut t i i mot i : la qual ul
tima cofa niun'altra arte é capacc d ' imi 
tare . Col mezzo di queíV i ñ r u m e n t o , fpe-
zialmente colla terza invenzione che fotto 
mentoveraffi, una per fon a inefperta del di-
fegno, potra delineare oggetti coll 'ultima 
aecuratezza e preciíione ; ed un'altra ver-
fata nella p k í u r a , vi trovera parecchie c©' 
fe, onde perfezionare i'arte fuá. 

L a T e o r i a della C A M E R A ofeura^ e cont-e-
nuta «ella propofizione feguente. 

Se un cggetto A B , ( Tav. O t i i c a , Fig. 
16.) raggia per una piccola apertura C ? 
fopra ua muro bianco oppoñovi ; ed i l 
luogo della radiazione dietro f apertura 
b C a é ofeuroj i'immagine dell'cggetto íi 
dipígne fui muro in fituazione inverfa. 

Imperocché , efíendo i ' apertura C affai 
piccola, i raggi ufeiti dal punto B , cade-
ranno fopra ¿ j quei da'punti A , € D , ca
ri ranno fopra .¿z, c d : Potioché dunque i rag
gi che cícono da' diverfi punti non fi confon-
dono; quando faran dal muro rifletíuri, por-
tesan feco loro una certa fpezie deir cgget
to , ed efibiranno la íua apparenza ful muro . 
Ma poiché i raggi A C e B C s'interfecano 
1'un FaltroneH'apertura; ed i raggi da'pun
t i piü baffi cadono fopra i piü aiti ; la íi-
tuazioae dell1 oggetto dovrs eífere neceífa-
riamente inverfa. Quindi , poiché gli angoli 
in D e áfooo r e t t i , ed i verticali in C í o -
no eguali y B e ¿ , ed A e ¿ faranno puré 
cguali; confeguentemente, fe i l muro , dove 
1'oggetto é delineato , gli fara parallelo , 
« ¿ : A B : : Í Í C : D C . Vale a diré ^ V altezza 
dell'immagine fara all'altezza dell'oggetto, 
come la diílanza dell'oggetto dall'aperturas 
alia diílanza dell'immagine dalla ficífa. 

Ceflruziove d 'una CAMERA O S C U R A , m 
cui le immagini deglí oggetti cüerni faran
no rapprefentati diílintamente , e ne' lom 
genuini coiori , in fituazione o inverfa, od 
eretta. 1. Ofcurate una Camera, unadelk 
cui fineílre guarda in un luogo dove íom> 
fchierati var; oggetíi ; Iniciando folamente 

una 
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ans piccola' apeflura nella fineftra . 2. In que* 
fia apertura accomodate una lente , plano-
eonvefla, o convelía da ambedue i l a t i ; che 
fia una porzione d'una grande sfera. 3. l a 
debita d ü h n z a , da determinarfi con la pro-
va, difpiegate una carta , od un panno blan
co r quando pur non vi foffe un muro blan
co che fervifle airifteffo uopo i imperoecké 
fopra queÜo, le immagini de' voluti ogget-
ti- faraooo delineati inverfiimsníe. 4. Se piíi 
toño íi vorra che apparifeano cre t t l , cib (i 
fa o col me-zzo d' una lente concava poíla 
tra i l centro ed 11 foco della prima lente j 
o con ricevere Fimmagine fopra uno fpec-
chio piano j inclinato ali ' orizonte íotto un 
angolo ái 45° ; o cal mezzo di dne lenti 
inclufe in un tubo feorrente , in vece d'una . 
N o t i f i , che fe 1' apertura non eccede la grof-
fezza d' un ce ce , gh oggctti faranno rap-
prefentati, eziandio fe non fi adoperi lente 
alcana. 

Pej? rendere le immagini cblare e diñin-
te , é neceífario che gii oggetti fítno illumi-
nati dalla luce del Solé : Eglino faranno an
cor piíi brillanti c piü vivi , fe lo fpettatorc 
fe ne flara prima un quarto d' ora all' oícu-
ro . Deefi pur aver cura , che non ícappi lu
ce per al cune feííure j e che i l muro non 
fia troppo illuminato . In ohre quanto mag-
giore diftanza vi é tra 1' apertura ed i) mu
r o , ta sito piü grandi e piü diílinte faranno 
le immagini ; ma i raggi divenendo cosí trop
po dilatad-, la vivadtaddrimmagioe vien in-
de bol i ta , finché alia fine diventa mvifibjle . 

Ceftmzione duna C A M E R A O S C U R A 
fonabile . 1-. Provvedafi una piccola caf-
íetta , o fe atol a di legno fe eco (Tav . Optica. 
Fig. i y . ) della figura d' un paralielepipedo j 
la fuá larghezza circa dieci pol l ic i , e la fuá 
lunghezza due piedi o p i ü , fecondo la dif
ieren te magnitudice del diámetro delle ien-
t i . 2. N c l piano B D adattiü un tubo feor
rente E F con due lent i ; ovvero, per met
iere I ' immagine a minore diflanza dal tu
bo, con tre lenti conveífe da árabe le par
tí : 11 diámetro delle duc efíreme o eílerio-
f i , fia d' un piede; quelio della lente 
interna, v. g. f - ^ . 3. Dentro la caífetta ad 
una propria dillanza dal tubo, fi drizzi una 
carta oliata, pcrpendkolarraente , G H , co
sí che le immagini gittate fopra d'eífa pof-
fano eífere vedute da una banda all* al tra. 
Per u l t imo, in I fi faccia un buco roton-
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do )- ficché cómodamente una perfona vi poílff 
guardare con tuíti due gii occhi. 

Se allora i l tubo fi rivolgera verfo gl¡ og
getti , ( le lenti eíTendo a giuÜa diftanza , che 
verra dall' efperienza deterrainata ) gli og
getti faranno delinead su la carta G H , eret-
t i come prima. 

ü ¿ abra CAMERA portatile fr pub fare 
cosi» I . Nel mezzo d'una ciftula, o cafTet-
ta , ( Tav. Optica, Fig. 18 .} elévate una 
piccola torriceha, o rotonda oquadrata H I , 
aperta verfo roggetto A B . 2. Dietro l'aper-
tura, inchinate im picciolo fpecchio piano 
a b , ad un angolo di 45° , che rifletta i rag
gi , A ¿? , e B ¿ , fopra una lente eonvefla 
da ambe le parti G 5 inelufain un caboGL.-
3. Alia diftanza del foco di eflfa, pónete una 
ta vola coperta di carta blanca E F , per r i 
cevere 1' immagine a B . Per u l t imo, in N M 
faie un' apertura oblonga , per cui s' ha a-
guardare • 

C A M E R I N I , OCAMERETTE 5? id un va«' 
fcello, fono piccole í lanze, od appÉríamentí 
pe gli ufiziali del vafcello r dove eglino ripo-
fano; affai ftretti, ed in forma d'armadj , o 
guardarobbe \ fogliono eífere principalmente 
ful caffero , e di qua e di 1̂  della timoniera, 
ed in altrc d'iveríe parti della nave . 

Gl ' Inglefi le chiamano Cabins, voce che 
deriva dal Francefe Cabane, dallo Spagnuc-
]o Cabana, o dali' Italiano Capanna ; e dai: 
-Greco xawavnuna ílalia , o manglatoia . 

C A M E R U N G O , in lingua Inglefe Cham-
herla'm * ( che potrebbefi anche fradurre 
ciambnlano : tra 1'u n e 1'al tro eermine v5 é 
qualche piccola diífercnza fecondo Fufo de-
gli A u t o r i : noi porremo foíto queft'Artico-
lo- di CAMERMNGa tutto qucllo che 1'Auto-
re divifa fotto la voce chambtrlain *, ne qual
che piccolo divario nell' ufo delle due voci 
Italiane cí ha da far fe para re nella Tradu-
zione cib ch 'é raccolto in uno nell'origina-
le , ) é un ufiziale, o minif l ro , che ha i l 
maneggio o la direzione d'una Camera. Vedi 
CAMERA . 

* La -parola Inglefe Qhimherhin , feem-
do Ragueau , originalmente fignificava un 
gentiluomo, i l quale avea da dormiré nella 
Camera interna del Re, appiedf del fuo let-
to , effendu lontana la Regina . 

V i fono quafi tame fpezie di Camtrlin-
ghi , quante eamere. I príocipali fono i fe» 
guenti. 

I I 



i p o C A M 
I I t j ra» C AMERliNGO Inghiltetra 9 Lotd 

gteat CHAMBERLAIN cfJEngland, é un mi-
mfiro di grande antichit^ ed onore ; e pofto 
in ordine perilfeíio gran Miniíirodella Co
rona ; una paríe confíderabile della fuá fun
cione é in tempo delía coronazionc di un 
Re j allorché ei jo verte , ne pona i l cuffiot-
t o , iaípada , ed i guanti, che deon fervi-
re in queü'occafione; la fpada droro edi l 
fodero che deveíi ofFerire dal Re; la vefta 
rcale e la corona: egli ha purdafpogliarlo, 
e affiÜerlo nel pranzo 'T avcndo per fuo pre
mio o mercede i l letto del Re, e tutta la 
fornitura della fuá Camera, l'apparato, o 
le raaííerizie noíturnc , ed i l hacino d'ar
gento, dove i l Re íi Java , infiera colle to-
vaglie 

A lui parimenti apparfiene la proviíione 
á5 ogai cofa ntlia Camera de' Lord i , in tem
pe del Parlamento; alqual fine egli ha un' 
abitaaione deftioata per luí vicino alia Ca
bera de 'Lordi . Ha i l governo del Palazzo 
di W e ñ m i n ñ e r ; manda fuori e da güord i -
ní , t d i p o t c r i , affinché fi prepari, íi met
ía in ordine e fi fornifca di tutto i l biíogne-
vole la Sala di Weñmin í l e r , vicino al tem
po e per ufo deik Corooasioni, delle pro-
ve de'Pari, &:c. 

Egli difpone della fpada di parata, elafa 
portare a chi gli piace; e ouando va al Par-
í a m e m o , egÜ é alia man dritta della fpada , 
eflendone sdU finiííra i l Lord Marefciale . fn 
sutte le occafioni folenni, le chiavi della f i 
la di Weílminíle? , della Corte dclie guar-
die, e della Corte delie RichieÜc, o fuppli-
che, a lui fi confegnano, 

A Jui apparticne di vivere e dimorare nel-
la Corte del R e ; ed egli ha certi ftipcnd; o 
premj da ogni Vefcovo, che fa omaggio al 
Re , e da ogni Pari nella fuá creazione. Sot-
to i l comando di l u i , vi fono rufciere,- o 
mazziere del bailón Bero, l'ufciére fubalíer-
¡ao ed i portinai. 

Queíl' onore fu per íungo tempo tenuto 
daiConti d'Oxford ; cioé fin dal tempo di 
Enrico I . per una fpezie di foftituzione di 
beni o fondi , o per eredid; ma nelle tre 
ultime coronazioni, dal Marchefe di Lind-
fey, ora duca d' Ancafter,- per foíliíuzione 
ae' beni, o per ereditk da una figliuola ed 
«rede genérale , pretefa, e dimandata, ma 
eontroverfa. 

I I CAMERLINGO dsll'' ce m o m i a , e del Do ' 
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mejitco , Lord Chamberlain of ths houshold ^ 'é; 
un Minirtro che ha la fopraintenclenza e la di-
rezione di tutt i gli ufizíali apparteaenti alia-
Camera del Re, toltone i l diííretto della ca
mera intima , o fia della bed chambtr came
ra del let to; che é aííolutamentc fotto il pri
mo gentiluomo della guardarobba . Vedi 
CAMERA . 

Egli ha la direzione e l'infpezione Copra i-
Míni íh i della guardarobba, egli fopfainten-
de al mutarfi o trafportarfi delle guardarob-
be , de' l e t t i , delle tende , degli fpaffi nottur-
n i , o veglie, della Mufica , de'Comici del
la Caccia, de' paggi , de' trombetneri , de' 
í ambur i , degli artefici, ed airra fimil gen
t e , tenuta al fervigio del Re ; come puré de5 
fergenti dell'arme, de5 raedici, dfegli ípcii*-
l i , de' chirurghi, de' barbicri , de'Cappella-
ni del Re &c. ed ammíni i i ra , o ía daré \ \ 
giuramentó a tutti gli ufiziali fopra delk 
fcaía &c. VediFAMiGLíA , e HOUSHOXD-. 

V i fono puré Í C A M C R L Í N G H I de le co^-
íi del Re , úeW Exchequer r o fia del Tefo-
ro regio, di Morth fVallei , ¿¡Chefier, det-
la Citta di Londra , &c. in tu t t i i qualí 
cafi, queílo miniftro é comunemente i l r i -
ee vito re di tutte le renditc ed éntrate cht 
appartengono al luogo , ond' egli é i l Ca
merlingo o 

Quando not?; v i é Principe di Galles, né 
Conté di Chefter, i l Camerlingo diCheftcr 
riceve e rimanda tut t i i decreti , o atti 
che cola vanno da qualcheduna dclie Cort i 
del R e . 

NelTeforo od Erario Regio, v i fono due 
C a m e r l i r t g h i c h e tengooo un regiftro o no
ta delle éntrate ed ufeite,. ed hanno certc 
chiavi del teforo, e delle memone , or ar
dí i v] : eglino pur cuftodifcon le chiavi di 
quel Teforo, in cui le leghe o Trattati de' 
predeceífori del Re , e diveríi antichi l i b r i , 
come Ü famofo libro intitolato Dooms day , 
ed i l libro neradeU' Exchequer, confervaníi, 
Vedi EXCHEQUER . 

I I CAMERLINGO di Londra cuílodifee ¡Idi-
Mro della Ci í ta , che é portato nella Came
ra di Londra, appartamenío poño in Guildr 
ha l l ; egli anche prefiede agí i affari de' ma-
í í r i , e de'novizj de' meílieri &c . 

I l fuo ufizio non dura che un anno, eleg-
gendofi annualmente i l gioroo di San Gio-
vanni; ma i l cofturac prevale, di fceglie-
re di B-UOVO. la imieGm& perfona , f« P̂ s-
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•iion s'abbia a rimproverargli quaiche aian-
•camento nella condotía paííata. 

C A M I S A R D I , ^ O C A M I S A R I , gppella-
slone data dai Francefí ai Caivinifti deile Ce-
venne, i quali formarono una lega, prefef 
i 'armi in lor difefa, i'anno 1688. 

* La ragione del nome ¿ in contefa . A l c i t ' 
ni lo dirivano ¿i¡3 Camifade, Incamicia-
t a , ca-ghñ de loro attacchi improwi/l^ 
€ ddle loro fubite incurfioni fuor dalle lor 
montagne ¡ altri Camífe , che in quel~ 
la regione ¡lenifica camifcta ¡ o perche 
mancavano di tela^ o perche rubhavano 
tela per camifcie; o portavano vefti che 
fomigliavano a camiciotti . A l t r i , con 
maggiore probahilith lo derivam da Ca-
rnis, ¡ h a d a maeflra^ c hattuta , perche 
le flrade erario dai Camiíardi infeflate . 

C A M I S C I A , o C A M I C I A , in Fortifi-
cazione, é un muro dal quale é cinto un 
baílione od una foíía, per fue raaggior fo-
flegno e forza. 

CAMISCIA impeciata, o da fuoco , é un 
pezzo di teia, unta e intrifa in una com-
pofizione d 'o l io , di petróleo, di canfora, 
ed altre materse corabuftibili ; che fi ufa 
ful mare, per metíec fuoco al vafceliodeir 
í n imico . 

C A M M E O , é una pietra , su la quale 
fi trovano varíe figure, e rapprefeníazioni 
di paeíaggi &c . formati con una fpciaie di 
iufus natura , per un fcherzo della natura , che 
lafeia veder pitture , fenza avervi dipinto . 

Quefto termine s' appíica parimenti a 
quelle pietre preziofe, come onic i , fardo-
n i c i , ed agate , fuile quali i lapidarj im-
piegan 1'arte loro per ajutar la natura , e 
períezionare cotefte rapprefetitazioni . Ve
di C A M A I E U . 

C A M M I N O * , in Architettura , é la 
parte d'una caía, dove fi fa i l fuoco. Ve
di Fuoco . 

* L a voce $ lat ina , Carainus , che ha 
perhla f u á origine da l Greco Ku^mos ^ da 
xaia uro, 

Le partí d' un C a m m i m fono V e r í e , o i 
l a t i , o le impoílature i lafchiena, la cappa, 
o i l coperchio baflb de! caramino o fia la 
íraverfa , che pofa su le impoílure: i l tu
bo, cioé la canna o gola, che manda fuori 
i l fumo ornamento del Caramino, o fia 
un membro d 'cffo, su la parte davanti dell' 
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erte , fopra la capna ; ed i l focolare , o luo-
go del fuoco. 

Palladlo flabiliíce la praporzione d'un Cara-
mino da eamera cos í ; la larghezza neh'in
terno 5-7, ower 7 piedi; l'ahezza della cap
pa, 4 , 044-; la profonditk, 2 , o 2 | - , pie-
di., Secondo Wol f io , la larghezza dell'aper
tura , nel fondo debb' eííere all'altezza . co
me tre a due , alia profondiu come quat-
tro a due. Negü appar tament ioüanze pic-
cole la larghezza é tre piedi, ne' piügrandi 
cinque ; nelle caraere da letto quattro; nel-
le piccole fianze o falette da pranzare 5 - 9 
nelle grandi 6 . Ma faltezza non ha raai 
da eccedere 2~ , acciocché eífendovi troppo 
campo per 1'aria ed il vento, non venga 
il fumo rifpinto giu nelJa camera . Né deb-
be 1' altezza eííere troppo picciola, acciocché 
i l fumo non perda la fuá ftrada , e fia fer-
mato al fuo primo dar fuori . I l medefirao 
Autore avvifa, che fi abbia ua'apertura , 
per cu i 1' aria edema poíía , nel bifogno , 
eííer portata su la fia ra ras, per cacciar su 
i l fumo; lo che 1'aria interna non potef-
íe altrimenti fare. Vedi STUFA . 

L a bocea del tubo, o fia quella parte ch' 
é unita alia fchiena del cammino , ordiraa 
Felibien , che fia un poco piu ftretra che 
il r e ñ o ; acciocché i i fumo venendo ad eí
íere rifpinto ia giu , incontrando queíio oíla-
colo , fia impedito dal paííar nella camera „ 

Alcuni fanno la gola del Cammim ri tor
ta , per impediré die i i fumo troppo fá
cilmente non difeenda : ma 1'efpedieníe mi-
gliore, é farla piu firetta nel fondo , che 
nella cima; i l fuoco fpignendolo ia su pih 
fácilmente qaand 'é rifiretto al fondo : enel 
falire trova piíi fpazio per disgaggiarfi, e 
pero ha men cagionc di ritornar nella lian
za . Vedi FUMO. 

Per impediré i l f a r fumo de C A M M Í N I , 
M. Lucar fuggeriíce due buchi, o due can-
ne , una fopra Taítra , le quali lafeiar fí. 
debbono in ciafeuna banda del cammino ; 
una obliqua aü ' i ng iü , l'altra dirizzata ali* 
insü; per uno di queñi buchi, o cannoni, 
il fumo paííera in qualunque pofíziooe. 

De l' Orme vuole che fi abbia in pronto 
una palla di rarae o d'ottone pienad' acqua 
con una piccola apertura , e ch'elia fi íofpen-
da nzX cammino ) all'altezza unpo'al di fo
pra della maggior fíamma: quivi ? fecond» 

che 
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che 1' acqua dlvien calda ., fi rarefará , cd 
ufcira per {'apertura in effluvio di vapore, 
cbe fofpignerk in alto i l fumo , che alíri-
menti non avanzerebbe s ma íerrrierebbefi 
nella gola. 

A l t r i pongono una fpezie di girándola tno-
bile , o han de ruóla di campanile su la cima 
del cammino: di maniera che da qualunquc par
te venga il vento, V apertura del -cammino 
,fíia al coperto., ed i l fumo abbia libero egref-
í é i In fatti , la miglior precauzione per fax 
che non fu mi un cummino, pare che confuía 
íiell 'oppcríuna e giuíla fituazione delle porte 
della camera, e tteíf adattato rinculamento 
della placea, o fchiena del focolare, e nei 
conveniente riahamento delle ale e del pet-
to del cammino,. 

Ella é una regola, «el fabbricare , che non 
metta trave o legno dentro la diíianra di 

dodici oncie o pollici dal lato anteriore deü' 
impoftature del cammino; che íut t i i travi-
celli su la fchiena del cammino Cieno pofti 
con un chiavaiuoio a fei pollici di diftanza 
dal muro del cammino , e che dentro iagola 
non figetti o fi ponga trave o legno alcuno. 

I f^wr/?/»/ ordinariamente vengon creduti 
invenzione moderna; gli antichi facendo ío-
lamente ufo delle ñu fe: roa Ottavio Ferrari 
íi sforza di provare che i cammini furono in 
«fo appreííb gli antichi. A tal fine egli cita 
Tautorita di Vi rg i l i o , & j a m fumma procul 
•villarum culmina fumant: e quella d ; Appia-
no , il quale dice , "che di quelle perfone, 

che furono dal Triutnviraío proferitíe , 
„ alcuno fi naícofero neile fogne , ne' con-
5, dot t i , ne' pozzi, .e nelle chache \ alcuni 
5, nelle cime delle cafe, e cammini : 
peroeché egii cosí fpiega quelle parole XCCTT-
féfrus vmpofy'm fumaria fub teffo pofita , Ag-
giugni , che Arillofanc , in una delle fue 
Comraedie, introduce i l fuo vecchio, Po-
Jycleonte , chiufo in una camera , da cui 
procura di íare i l fuo fcampo per i l cammi
no. Comunque ñia i l fatto, i pochi efempj 
che reftano Ira gli antichi, e i'ofeuritadel
le rególe di Vitruvio su quefto capo, c¡ fan-
no meglio conchiudere che i'ufo delle ñufe, 
delle quali avean gli antichi, appartamenti 
i íuer i , lor fe trafeurare quefto punto di fab-
brica, a cui la freddezza de' noftri climi ci 
obbliga ad aver ricorfo, ed un particolarifíi-
mo riguardo. Vedi HYPOCAUSTUM. 
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Nei!' anno 1713. uícl alia luce un Libra 

Franceíe , iatitolato , La Mechantquc du 
Feu, o l'arte di accrefeere gl ie í fe t t i , e fmi-
nuire la fpefa del fuoco, di Mr. Gauger 
pubblicato pofeia in Inglefe dal Dr. Defa-
guliers : in cui l'Auíore cfamina quale di-
fpoíizione di cammini é la piu adatta ad au
mentare i l calore; e pro va geometricamea-
te , che la difpoíizione dell' erte, o impoíla-
ture parallele, colla fchiena incHnata come 
ne' cammini ordinarj, é meno a propofiío per 
riñettere i l calore nella üanza , che impolla-
ture paraboliche, col fondo della tavoletu 
crizontale . Egli da fette diverfe coílruzioni 
de'fuoi nuovi cammini y e la maniera d'cíe-
guirle. Vedi Fuoco . 

M r . Gauger tuttavolta, non par che fia 
ñato i l primo inventorc á t \ cammino da luí 
defentto ; eífendoti trovata la deferizione di 
un cammino fítnile in un Libro Tedefco , 
ñarapato in Lipfia nei 1699. 

Impoftature, o ene del C A M M I N O , fono 
i 'fíanchi o lati d' un ¿ammino, che d'ordi-
nario fporgono un po' in fuori, perpendico-
lá rmente , talor circolarmente dalla fchiena 
di effo *, su le, cui eñremlíá pofa la cappa. 
Vedi CAPPA . 

Diñara o maneta del C A M M I N O . Vedi 
CHIMNEY MONEY . 

C A M O C C I O , o CAMOSCIO, é una fpe
zie di cuoio, o pelle conciata coll'olio , o in 
altra guií'a ; molto prezzata per la fuaraor-
bidezza, pleghevolezza , & c . 

Ella é preparara dalla pelle del camoccio , 
o mafchio della capra felvatica , ch ' é una 
fpezie di rupi-capra , chiamata anche i f ard ; 
che vive neile Montagne del Delfinato, del
la Savoia, del Piemonte , e ne'Pirenei. 

Oltre la morbldezza , ed il calore della pel
le , ell 'ha la facolta di fopportare i l fapone 
fenza danno, i l che la rende molto utile per 
aííai cont i . 

In Francia, &e. alcuni portano la pelle del 
camoccio cruda, fenza alcuna preparazione : 
ella é puré adoprata per purificare i l mercurio; 
lo che fi fa col paíTarlo per li pori di quefta pel
le che fono aífai ftretti. Vedi MERCURIO . 

La vera pelle di camoccio vien contrafat-
ta colla capra ordinaria, capretto, ed anche 
coll'agnellina o pecorina; la pratica di che, 
fa una profeííione particolare, chiamata da' 
Franceíi chamotfare. 

Queft' 
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Queíl' ultima, benché la mcno flímata , 

¿ pero cosí popolare , c in tanta quaiuitafe 
ne prepara, ípezialmenie vicino adOrleans» 
Marf ig l ia , e Toloía , che non fara fuor di 
propofito dar qul i l naetodo nella fuá prepa-
razione^ 

Maniera di tcnciare o fare la pelle di C A-
MOsc 10 , o fia di preparare le peüi di pécora, 
d i agnello, di capra , o capretto, a olio, ad 
imitazione del vero CAMOSCIO . Lávate le 
pelli , colate , e inírife o impaflrkciate di cal
cina viva su la parte carnofa, fipieganoin 
due, per dilungo, colla lana riel di fuori , e íi 
isiettono o fchierano in mont i ; e si lafcian-
íi fermentare otto giorni^ o , fe fono ftate 
íafeiate feccare dopo la feorticatura . 15 gior-
n i . Allor fi dilavano, fí ammollano ben be-
ne, e fi colano, e mezzo afciugate íi met-
tono fopra un cavalletto di legno, la lana 
fe ne fpoglia via con un bañone rotondo 
fatío a tal uopo , indi fi pongono in una foífa , 
lacui calcina fia flata prima adoprata,ed abbia 
perduta la maggior parte della fuá forza . 

Dopo 24 ore fe ne tolgon fuori , e la-
feiandofi colare peraltre24. quindi fi metto-
no in una foífa di calcina piü forte. I I che 
fatto, trattene fuori, fcolate, e meífevi di 
nuovo , cib principia a difporle a prender 
o l io : e quefto procedimento fí continua per 
fei fettimane nella flate, e tre mefi nell ' in
vernó ; a capo del qual tempo fi dilavano, 
íi rnettono fopra un cavalletto , oá una gam«» 
ba di legno; e la fuperfizie della pelle nel
la parte lanofa fe ne dipela via per renderle 
piü moll i e pib foffici: allor fatte in tante 
particelle, porzioni, ammollate per una not-
te nel fiume, ed ' i nve rnó p iü ; diftefe, fei 
o fette Tuna fopra l'altra, fopra la gamba 
di legno •, ed i l coltello fi paíía caricato su 
la parte carnofa, per levarne ogni fuperfluí-
t a , e render piü lifcia la pelle. 

Allora fi diflendono, come prima , nel fiu
me, e la fitífa operazione fi ripete su la par
te lanofa; quindi gittanfi in un maftello o 
íinozzo d'acqua concrufea, cheficaccia e fi 
macera tra le pel l i , fin a che la maggior 
parte lor fi attacca ; e quindi feparaníi in 
differenti t inozzi , finché fi gonfiano , e fi 
follevano da fe fleífe fopra dell'acqua. 

Per tal mezzo gli avanzi de' fegni o ílri-
fcie nettanfi v i a , ed ailor fi ñorcono e fpre-
fnono, e poi fi appendono per afciugarfi fo
pra alcune corde, e raatidanfi allamacine. 

Tomo I L 

colla quantita d'olio neceíTaria per digraffar-
l e ; i l miglior olio é quello del ílocfish. 

Cibfat to, primieramente fi gittano in far-
delli nel fiume per dodici ore; appreífo íi 
rnettono nella doccia del molino, e fi fola-
no fenzaolio, finché fon bene ammorbidí-
t e ; quindi olianfi colla mano, una per una, 
e si fatte in pacchetti o porzioncelle, cia-
feuna di quattro pel l i , che fi macinano, e 
fi feccano la feconda volta, e la terza; poi 
di nuovo ol ía te , e afciugate. 

Quefta ferie d' operazioni vien ripetuta 
quante volte richiede i l bifogno ; loche fat-
t o , fe vi refia qualche umidi tá , fi afciuga-
no in una ftufa, e íi fa su i-n fardelli rav-
volt i in lana. 

Dopo qualche tempo fí aprono alTaria, 
ma di nuovo fi ravvolgono, come prima, 
fin a quando pare che T olio abbia perduta 
tutta la fuá forza, lo che d'ordinario fi com-
pie in 24 ore. 

Le pelli allor fi rimandano da! mulino ai 
conciatore, per eííere digraíTate; io che fi fa 
con gittarle in un ranno di ceneri di legno, 
battendovele , agitándole e lafeiandole a, 
molle , finché la feccia od i ! ranno abbia per
dura tutta la fuá forza; allor fi fiorcono e í i 
fpremono , e mettonfi in un altro lixivio , di 
nuovo fi fiorcono , e cib fi ripete , finché i l 
graífume e 1' olio ne fien affatto purgati . 
Quando é fatto quefto, fi afciugano per me
t a , e fi pafíano fopra un ifirumento di fer
ro affilato , aeuto, collocato perpendicolar-
mente in un zocco; con che fi aprono, ü 
l i fei ano , e fi fan gentili e morbide ; per 
u l t imo, fi afciugano affatto, c vi fi porta 
di bel nuovo i l medefimo ifirumento , loche 
finifee lapreparazione , elelafcia in forma di 
camoccia . 

^ Le pelli del capretto e della capra fi con-
ciano a modo di camoccia, come quelle dell' 
agnello; falvoché il pelo fe ne leva via fen-
za ufo di calcina; e quando fon venutevia 
dalla mola, fofiengono un'altra preparazio-
ne particolare chiamata ramalling ; la piü 
dilicata e difficile di tutte le altre . Ella 
confifte in quefio, che fubito che le pelli 
han lafeiata la macine , fi ammollano e ¿ 
macerano in un lixivio a propofito ; fe ne 
levan vía , fi difiendono fopra una gamba 
rotonda di legno , ed il pelo fi erade con 
un coltello : cib le rende eguali , lifcje , e 
nel lavorarle gittan fuori una ípczic di fi-

B b na 
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.na borra , o peíume. La difficolta é di era-
derle egualmente. 

C A M P A G N A , termine militare, che fi-
gnifica lo fpazio di tempo, durante il quale 
gl i eferciti üanno o fi mantengono ogni an-
no nel campo. 

I Tedefchi cominciano la lor Campagna 
síTai tardi; afpettando per lo piu i l tempo 
dtila mefle . I Franceíi cfcono ordinaria
mente di buon'ora, e cominciano qualche 
volca prima che fia finito 1' invernó , dal 
che hanno fpeíTe volte raccolti de' grandi 
vantaggi. 

C A M P A N A , una macchina popolare , an-
noverata dai Mufici tra gl ' iftrumenti muficali 
di percuffione. Vedi MÚSICA . 

Le parti d'una Campea fono i l corpo, o 
limpano , i l marteí lo, o battaglio nel di den
t r o , t l'orecchia, o Wcannone percui fi ap-
pende od attacca ad una groífa írave di legno , 
La materia ordinaria di cui ,fi formano le 
campane é una fpezie di metalio comporto di 
venti lire di rtagno per ogni cento di cu-
pro, ó r a m e , Qh'mmztdí bell-metal ^ metalio 
da campane. 

La groffezza delle fue labbra, pareti, od 
orli é comunemente — del diámetro , e la fuá 
altezza dodici volte la fuá groíTezza , I 
fonditori di campane hanno un diapafon , 
cd una fcala per campana , con la quale 
mifurano la mole, la groífezza , i l pefo , 
ed i l tuono delle lor campane . Quaoto al 
método di gittat le Campane , vedi Fcm-
DERIA . 

L'ufo derte campane é compendiato o rac-
colto in quel diftico latino. 

Laudo Dt um verum, pkbem voco , ton-
grego Clerum, 

DefunSor ploro, pejiem fugo , fefla decoro . 
Le prime Campane diccíi che fieno rtate 

fattes Nola nella Campania , di cui era Ve-
fcovo S. Paulino i almeno, viene affermato, 
ch'egli fu i l primo a introdurle nella Chiefa . 
E di q u i , aggiugnefi, hanno elleno avuto 
i lor nomi latmi di ñola , e di campana : 
ma dicono a l t r i , che elteao prendono que-
ñi nomi , non dall' eífere flate invéntate 
nella Caropania , ma perché la maniera 
di fofpenderle e bilanciarle , che oggidt 
é in ufo, fu ivi prima praticata; o alme
no che le campane furon fofpcfe , ad imi-
tazione e ful modello d' una fpezie di bi-
lancia invéntala o adoperau nella Campa-
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•nia . Jmperocché ,ne' Latini Scrltíorj ír®-
v'umo campana Jiatera y per una üadera^ e 
ne' Greci Kcttiircw'î &v , p^r ponderare , pe
lare, 

Polidoro Virgil io afcrive 1' invenzione 
Campane áv Chiefa ai Ponteficc ^«¿i-

niam , fucceífore di S. Gregorio ; ma per 
errore \ imperocché S. Girolamo contempo
ráneo di Paulino, fa menzione di una. Ira 
fatti i ! Papa Sabimano non invemb \ t Cam
pane ; ma fu i l primo che ordinb che le ore 
canomche per mezzo lo.ro fi diftingueífero. 

Noi troviamo tziandio faíta menzione del
le campane in Ovidio, Tibullo , Marziale, 
Scazio , Mamiio , e negli Auton Greci , 
fotto rappellazione di timinnabula > e d'^r 
fonan?. 

Svetonio , Dione , Strabone , Solibio , 
Gioíeífo, ed altri le han mentovate fotto 
i nomi di petafus, t intmmbulum, aramen-
tum, crotalum, fignum , &c. ma egli pare 
che tuttequerte non fieno rtate al t ro, che 
piccoii fonagli , e molto diverfe dalle va
l le e grandi campane, che fono in ufo tra 
n o i . 

Gerónimo Magio, che ha un Trattato pro-
prio delle Campane (ferirto , quand' egli era 
fchiavo neiia Turchia , e, cib che fi rtima af-
fai notabile, feritto puramente di memoria, 
fenza ajuto di libri ) fa invenzione moderna 
le Campane grandi,. 

Per vertk non troviamo che fe ne parli 
d'alcuna avanti i l fefio Secólo: nel(5io. nar-
rafi che Lupo Vefcovo diOrleans, eífendo a 
Sens , afiediata allora dall'efercito di Clotario, 
fpaventb e mlíe in fuga gli aífediatori col 
fuonar h Campane ái S. Stefano. Le prime 
campane grandi in Inghilterra fono raen-
tovate dafieda verfo il fine di quel Secólo. 
Nell 'anno 8i<5. par che foffero aífai comu-
ni . D'ordinario é fama che i Greci non ne 
aveífero notizia prima del nono Secólo, allor-
ché un Veneziano infegnb loro i l prima a 
fabbricarle. 

Non é perb vero, che Tufo delle Cam
pane foíTe intieramente ignoto nelle antiche 
Chiefe Orientah , e chiamaífero i l popólo al
ia Chiefa, come al prefente, con magli o 
marteílí di legno , Leone Allatio , nella 
fuá DiJJertaztone deTempli Greci ^ prova ii 
contrario , coll' autontá di varj Scrittori 
antichi , La fuá opinione é , che le cam
pane cominciarono prima a difufarfi fra eífi, 

quan-
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cuando fu prefa Coftantinopoli da 'Turchi; 
Tquali par che lor le proibiííero acciocché i l 
loro fuono non diílurbaíTe i l ripofo dell'ani
me, lequali , fccondoeífi, vannoerranti per 
l'arja . Egü aggiugne che ancor ritengono 1' 
ufo ádl tcampane ne' luoghi lontani dal com-
mercio de' Turchi 'v e particolarmeníe ful 
monte Athos. 

I I P. Simón penfa , che i Turchi proibiro-
B0: ai Criftiani V üío ád le campane , piu per 
ragioni poliíiche , che di religiooe; eííen-
¿o che i l füono delle campane' fervir po-
frebbe per fegnoí nell5 efecuzione di ribciiio-' 

L a C u i á di Bourdeaux fu privaía delle fue* 
campan?, per una ribellione ; e quando fu of-
lerío loro di reflituirgiiele, i l popólo le ncu-
sb r dopo dVvere gufiaío i l cómodo e la quie
te provegnente dall-' effere liberi dallo iquilla-
re c riíuonar continuo delle Campane. 

Matteo Parifio oííe rva j che anticamente 
Fufo delle campane era proibito in tempo di 
triífezza; benché a! prefcnte e' faccia una 
delle principalt ceremonie in fimil tempo. 
Mabilion aggsugneche fu antico coíturae fuo-
nar le campane per íi moribondi, sffin di av-
vifare i ! popólo che pregaííe per eífi; donde 
íe noftre Campane mortuarie y od i l fuonar di. 
eífe per 11' foíterramenti 

Lobineau' oííe rva , che i l coftume di fu o-' 
Kar le campane' in tempo di tempeíla e peri-
eoli di íaette é di qualche antichita 5 ma 
che ooir tanto' i l fi facca cofla; mira di 
fcuoíere e agitar Faria e sr-diflipsre i tuo-
ni ed i fulmini , quanío per chiamare i l 
popólo alia Chiefa v per ivi pregare che la 
Parocchia: foíTe prcfervata da quclla terribii 
aaeteora 

I I coftume di batíezzare , o benedíre le' 
campane, é antichiífimo. Alcuni clicono che 
fu inírodoito? dai Papa Giovanoi X í í í . nel 
97;2'5 ma- egii é raanifeftatnente piü- antico; 
cffendovi una proibizione efpreíía di tal 
Mfo in' un' Capí tola re di Cario Magno nel 
789. Alcuino dice che fu* ftabilito- lungo 
tempo avanti T otuvo Secólo ; cosí che 
quelio che é (Uto detto di Giovanni X I I I . 
debbefi inttndcr fplamtote' d' un drdine di 
quel Pontefice , direítb a rimettere laprati--
ca di tal benedizione r ch'era andata in di -
fufo . Vedi Holpiniano de Origine Templo-
rum , p. 113. dove vi ha urta pattieoíare 
deícrizione di tutte le ccrimonie pratíca-
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te gírca le Campane . Vedi puré BATTE-
S I M O . 

Nanlcin, Ci t ía della China , fu antica-
mente famofa per la grandezza delle fue 
Campane ; ma i l loro pefo enorme avendo 
buttata giu la torre, tutto V edifizio cadde 
in ruina , e le Campane fono dopoi giaciute 
fempre in t é r r a . Una di quede Campane é 
alta prejTo a dodici piedi Inglefí 5 i l diáme
tro n ha fette e mezzo, e la fuá circonfe-
renza vent i t ré ; la fuá figura quafi cilindri
ca , fe tu ne togli un po' di rigonfio nel 
mezzo ; e la grolTezza del metallo vicino 
agli o r l i , fette pollici. Dalle dimenfíoni di 
quefta Campana , i l fuo pefo é compútate 
a 50000;- i i re , che é pih del doppio del pe
fo di quella di Erfort, che i l P. Kircher dice 
eífere la Campana piü grande del mondo « 
Que'de Campane furonogittatédaí primo I m -
peratore della precedente Dlaaftia 3' giacirca 
300 anni. 

Hanno ciafeuna i l loro nome 5' la Penden
te tckoui y la Mangiaote cfó , la Dormente 
chovt\ la Volante fi, I I P. íe Comíe aggiu
gne , che vi fono altre fette Campane \n Pe
k í n , gitíate nel Regno di Youlo „• ciafeuna 
delle quali" peía ízoooo^ Iire .- M a i fuonl an
che delle lor" ca'mpane'v'xügrbíTev fono mife-
r i , poiché le colpifeono con' un battaglio di; 
legno, in vece d'un di ferro. 

Gli Egizj non hanno fe non campane di le
gno , eecetto che una portata das Franchí nel 
monaftero di S. Antonio*. 

11 fuono d5 una campana proviene da uri 
moto vibratorio delle f u e p a r í i m o l t o fimi-
le aquello d' una corda' muíicale 11 colpo 
del biítaglio deve , evidentemente caai-
biare la figura' della Campana, e di roton
da farla ovale t ma i l metallo* avendo un 
grado grande di elafticita , quella parte che 
i l colpo ha fofpinta piü in la dal centro 5 
ritorna' in dietro dt nuovo, e cib- uo poco 
cziandio piü' da prelTo al centro- di prima: 
cosí che i due puntr che prima erano gli 
eiiremi del piü' lüngo' diámetro, or diven
tano qüelii' del piü corto. Cosr lacirconfe-
rtnza ddla Cdrw/?¿i^ foffre alterni cambia-
menti di fígurt c per tal mezio da quei mo
to trémulo1 all'aria , in* cuî  i i fuono confi-
üe . Vedi SUONO . 

Mr . Perrault vuole ,• che i ! fuono della 
medtfima Campana , o corda , fia unjeom* 
pofe de fuoai delle fue di veife pard ; di raa-
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«lerache fe le parti fono omogenee, e le dí-
menfioni della figura uniformi, feguequella 
perfeita miflura di tutti queñi fuoni, che ne 
coftituifce uno uniforme, ed eguale; e cir-
coñanze contrarié producono durezza e ine-
guagliansa di fuono. Ei lo prova dal difFcri-
re che fan le Campane nel fuono fecondo la 
parte che voi ne colpite; e pur colpitela do-
ve volete, vi é fempre un moto di tutte le 
parti . Egli percib confidera le Campane co
me comporte di un infinito numero di anei-
11, che, fecondo le lor differenti diraenfio-
n i , hanno differenti toni , come gli hanno 
le corde di differenti lunghezze: e quando 
fono percoffi, le vibrazioni delle parti imme
diatamente percoífe determinano i l tuono; fo-
fíenute da un numero fufficiente di tuoni con-
fonanti nell' altre parti. Vedi TUONO . 

M r . Hanksbee, ed altri hanno trovato per 
efperienza, che i l fuono d'una Campana col-
pita fott' acqua , é un quarto piü profondo e 
grande che nell 'aria: benché Meríenno dica, 
che egli é deU'iíleíTo grado in ambedue gli 
elementi. 

Le campane fi fentono piu lontano, pofte 
nelle pianure, che fopra coliine 5 e piíi lon
tano ancora nelle va l l i ; la ragione nonédif-
ficile da aílegnarfi , fe fi confidera , che quan-
to pih alto é ilcorpofonoro, tanto piu raro 
é i ! fuo mezzo per cui paíía i l fuono 5 con-
feguentemente ei riceve minore impulíb, ed 
é un veicolo meno idóneo per trafportare i l 
fuono a qualche diftanza. 
, Metal lo di CAMPANA . Vedi gli articoli 
JVIETALLO . 

Fonderia di CAMPANE . Vedi FONDERI A . 
CAMPANA di Palombaro. Vedi PALOM-

I A R O . 
CAMPANA di Limbicco.Vcdt MOORSHEAD. 
C A M P A N I F O R M E , o CAMPÁNULA , 

e ur*5 appeilazione laqual fi da a quelle pian
te j i cui fiori fomigliano alia figura d' una 
campana. Vedi FIORE , e PiANTA . 

C A M P A N I L E , é una fabbrica anncífa, 
o fia un1 appendice, per lo piu alzata su V 
cfiremita occidentale d'una Chiefa, per te-
nervi le Campane, Vedi CHIESA , e C A M 
PANA . 

I campanili fono denominati dalla lor for
ma, o fpire^ o t o n i . 

I primi fono quelli che afcendono conti
nuamente dirninuendoíi o cónicamente o pi-
ramidaloiente. 
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I fecondi fono meri parallelepipedí, e fo

no coperti in cima , aguifa di piattaforraa . 
Inciafcuna fpezie v i é d'ordinario una fat-

ta di fineílre o d'aperture, perché nefca i ! 
fuono; esi ordinate, e difporte nello ñeífo 
tempo che lo fpingano abbaífo . 

Mafio nel fuo trattato delle Campane , fa-
vella parimcnti á t campanili. I I piu oííerv ahi
le , e ftraordinario , é quellodi Pifa, che pen
de odé inclinato tutto su d'unaparte, e pare 
adogní momento, vicinoa cadere ; pur non 
v 'é ombra di pericolo. Quefia flravagante 
giacitura o difpofizione , oíTerva Mafio, che 
non é gia provenuta da una fcoífa di terre
moto, come i piíi han penfato; ma che da 
principio fia flata cosí modellata dall'archi-
tetto; ficcome é manifefto dalle porte, dal
le fineftre, dal cielo, ofofíi t to, chefontut-
te in livello. 

C A M P E C H E , una fpezie di legno, che 
vien portato dal Yucatán , Provincia deU'A-
mcrica, i l quale s'ufa per tingere. 

I I cuore o la midolla del legno, che fol 
fi adopera, é da prima roífo; poiché é fis
to recifo, a qualche tempo divien ñero', e 
fe fi ammolla nell'acqua, da una tintura ñe
ra , tale che fi potrebbe con eífa fcrivcre. 

E'aífai pefante , arde mirabilmente , e da 
una fiamma chiara durcvole. Vedi I N D I A 
NO Zegnv. 

C A M P E G G I O . Vedi CAMPECHE. 
C A M P I D O G L I O , C A P I T O L I U M * , nell' 

Ant ichi ta , una famofa fortezza, o caftello , 
ful Monte Capitolino in Roma , dov'eravi un 
templo dedicato a Giove, pur quindi deno-
minato Giove Capitolino, nelqual terapio i l 
Senato anticamente fi radunava; e che tu£-
tavia ferve come di Sala o Palazzo Pubbli-
eo e della C i t t a , per le adunanze de'Con-
fervatori del popólo Romano. 

* 11 fuo nome di Capitolium, Vebbe da 
Caput, la tejia d1 un uomo, che dicefi 
ejfere flata trovaía ancor frefca , e lor-' 
da di fangue , nello /cavare i l fonda-
mentó del templo , fabbricato in onore 
d i Giove. Arnobio aggiugne, che i l m -
me di colui fu Tolus, donde Caput-to-
l i u m . 

I primi fondamenti del Campidoglio furo-
no gitíati da Tarquinio i l vecchio, oPri-
fco, nell'anno di Roma 130. I I fuoSuccef-
fore, Servio , alzb le mura ; e Tarquinio i l 
fuperbo lo finí nell'anuo 221. Ma non fa 

COR-
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eonfacrato , fe non i l tcrzo atino dopo V 
cfpulfione del R e , e dopo lo íkbiÜmento 
del Confolato. La ccrimonia della Dedica-
zione del templo, fu efeguita dal Confole 
Orazio nel 24.6. 

I I Campidoglio conftava di tre pard, d' 
una nave confacrata a Giove , e di due 
ale, o ifole a Giunone ed a Minerva: V i 
f i afcendea per gradini . Lipfio ne conta 
cento ¡n numero , perché tanti ve n'era-
no nell'afcefa della rocca Tarpeia. I I Fron-
tifpicio ed i lati avean tutt' intorno de' cor-
r i t o j , o ringhiere , dove coloro che erano 
decorati del T r i o n í o , trattenevano i l Sena-
to con un magnifico convito, dopo forniti 
i Sacrifkj agíi D e i ^ Si dentro come di 
fuori era arricchito d' infiniti ornaraenti ; 
la ñatua di Giove, col (uq fulmine d 'o ro , 
col fuo fcettro , e la fuá corona , erano i 
piu diftind . 

Nel medeíimo Campidoglio v' era pari-
menti un templo a Giove Cuftode , e un 
altro a Giunone j v'era la Zecca ; e su la 
difcefa del colle, i l tempio della Concor
dia . I I Campidoglio fu abbruciato fotío V i -
teliio , e riíabbricato fotto Vefpafiano . Una 
feconda volta i l fuoco v i fí appiccb con una 
faetta, fotto T i t o i e fa reftaurato da Do-
miziano . 

Anticamente, 11 no me Capitel ium appli-
cavafi a tut t i i terapli principal! , nel-
ia maggior parte delle Colonie per tutto 1' 
Impero Romano; come, a Coílantinopoli', 
a Gerufalemme, in Cartaglne, in Raven-
na, in Capua &c . quello di Tolofa ha da
to i l nome di Capitouls a i fuoi Scabini 
( echevins) o Sheriffi . 

Giuochi del CAMPIDOGLIO , Vedi CA-
PITOLINI Lud í . 

C A M P I O N E * , propriamente íignifica 
una perfona che iutraprende un combatti-
mento , in luogo , e nella contefa di un 
altro: benché la parola é parimenti talor 
ufata per colui che combatte perlafuapro-
pria cauía. Vedi COMBATTIMENTO . 

* Hottomano definifee i l Campione , cer-
tator pro alio datus in duello, a cam
po diftus , qui circus erat decertanti-
bus definitus : d i qua puré la parola 
campfight, battaglia campale. 

Du Cange oíferva, che i Campioni, nel 
giuño fenfo della parola, erano perfone le 
quali combattevano in luogo di quelii che 
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effendo obbligati dal coflume di accettarc 
i l duello , perb avevano una giufta feufa 
per difpenfarfene , come fendo troppo vec-
c h i , itrfermi, ecelefiaftici , o fimili. Egli 
aggiugne, cht i Campioni comunementeera-
no trattenuti, pagati e íHpendiati per tanto 
dinaro, e riputavanfi infami * V i erano pu
ré alcuni VaffaUi, che per la fede ed omag-
gio giurato a' lor Signori, erano obbligati 
di combattere per effi in cafo di bifogno. 

Alcuni Autori vogliono , che ad ogai per
fona foífe accordato i l benefizio d' un Cam
pione ; eccetto che a' parricidi, ed a coloro 
ch' erano aecufati di gravl e odiofi delitti .¡ 

Quefto coñume di decidere le diffsrenze 
per via di combattimento," fu dirivato dal 
Nord 5 donde pafso nella Germania , e , 
con i Saífoni, nell 'Inghilterra, ed infenfi-
bilmente per i l refto dell' Europa . Vedi 
DUELLO . 

Quando due Campioni erano fe el t i pef 
mantencre i l pro e i l contra , richiedevad 
fempre, che vi fofle un decreto del G i i i -
dice che auíorizzaífe la pugna : quando íl 
giudice avea pronunziato fentenza , l ' ac-
cufato lafciava o gittava un pegno , o da-
va una ficurtU, ordinariamente gittava un 
guanto , o una mano o guanío di ferro >, 
che 1'aecufator raccogliea , e poi erano am-
bedue poíli in ficura guardia fin al giorno 
deñinato per la battaglia dal Giudice. Ve
di PEGNO , e GUANTO di ferro. 

Se dopo cib 1'un di eíTi fuggiva , era di-
chiarato infame, e fi ñimava avefTe com-
mtífo i l deiitto controverfo . N é allor t i 
permettea che fi componeífero o fí paciíi-
caffero tra loro 1' aecufato e i ' aecufatore *; 
almeno non poican farlo fenza i l con fen
fo del Giudice , i l quale non fi accordava 
mal , fenza dar foddisfazione o compenfo 
al Signore, per i l diritto di eredita ne' be-
ni del v in to . 

Avanti che i Campioni metteffero 11 pie-
de ful Campo, le loro tefte erano rafe, ed 
eglino giuravano , " Che credean che la 
„ perfona che l i avea fcelti aveíTe ragio-
„ ne j e che difenderebbono la fuá cauía 
„ fin all 'ultimo lor potere,,. L ' arme del
le quali fi fervivano nella pugna, erano una 
fpada, ed una targa: fe erano acavallo, f i 
armavano di tutto punto. Le lor armi ve-
nivan benedette nel campo dal Sacerdote 9 
con molte cerimtmie ; e ciafeuno giuraya 

che 
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«he non avea alcun incanto , o ingerma-
tura fopra di s é . 

L'aziooe principiava da! moíteggíarfi , e 
diríi dclle ingiurie fcamhievolrocnte , al toc-
co d1 una trorobetta íl veniva ai colpi: do-
po i l numero de'colpi , o degli abbattimen-
t i efpreífo nel carteilo o disfida, i giudici 
ddla pugna gittavano unafbacchetta in aria , 
per avvertire i Camptoni che la pugna era 
finita. Se durava fin a notte, o fimva con: 
cguale vantaggio da tutte e due le par t í , , 
l'accufato riputavafi, per vincitore. 

11 gaíligo del vinto^, era queüo che i l 
delitto meritava di cuí l'avean accuíato : 
s'era deliíto capirale, il: vinto venia difar-
mato, menato fuer del campo, e immedia-
te efeguito y, infierne con colui , la caufa 
del quaie egli avea prefo a difendere . Se 
í l Campione vinto avea combattuto nella 
caufa di una donna , ella veniva abbru-
« ia ta . Vedi DUELLO . 

CAMPIONE del Re, é un minifiro la cui 
funzicne j in tempo della coronazioned'un 
l.e d' Inghilterra , é di portarfi a cavaüo 
«ella Sala di Wcíiminfier3 arrmto da ca
po a pié , quando i l Re é a pranzo , e 
gittare a térra i l íuo guanto di ferro, per 
modo di disfida j . pronunciando , per mez-
zo d' un Araldo r queíle parole, „ Che fe 
„ alcuno negaffe, o contradicefTe i l titolo 

e la ragione del Re alia corona , egli 
„ e la pronto per difenderlo in un fingo-
,,. lare combaítimento &c. „ Lo che fatto , 
i l Re beve alia fuá. falute , mandandogll 
una coppa d' oro coperta , piena di v ino ; 
i i quale íi beve ái \ Campione<, che ha per 
fuo premio la coppa. 

Queñ5 ufízio , dopo la Corona-zione di 
Riecardo I I , ha fempre durato nella fami-
glia di Dyrnocke , che tenea i l Feudo o 
la Signoria di Serivelsby in Lincolnshire , 
ereditaria dalla famiglia de'Marmioni , che 
1'aveana m prima , grand Sergeamy ^ in 
feudo cosí; detto ; a condicione che il Lord 
o Signore d ' t ífo foffe i l : Cawp/owf del Re . 
¥cd i SER GE ANTY . 

C A M P O , un fito fpaziofo r od un nez-
ZQ di terreno , dove fi íerma un5 armata, 
íi trincicra , o planta un picchetío di fen-
tinella per iv i alloggiaríi con íkurezza 
© in tende, o in barracche. 

11 Campo é talor coperto con. un trincie-
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ramento; talora folo col vantaggio del p o 
fto . Alie volte é ferrato da cavalli di f r i 
g ia , chevaux. de frife r pofli attraverfo T un 
dell'altro ; come ordinariamente folea fare 
i l vecchio Principe d'Oranges. 

La principal perizia. d'un Genérale é pc-
fta nelParte di ben accamparfi. I Romani non 
n' ebbero cogniíione , prima della guerra 
con Pirro ; dal di cui Campo impsrarono a 
modellare i l loro proprio , fin allora non 
avean faputo i l modo d i poftarfi con avan-
taggio , né con alcun ordine nel loro Campa. 

Un accampamento, o Campo fiabiie , ha. 
fempre da averc I ' avantaggio delT acqua , 
del foraggio, e della legna j ed i mezzi di 
coprirfi , e trincerarfi . 

Rhoe , deferi vendo il Campo del Gran Mo
gol , dice r ch'egli é venti miglia Inglefi in 
giro , e contiene piu fpazio che la Citta 
la piü grande d' Europa , cioé e compofio 
d5 800000. uomini , e 40000. elefanti; e 
cib che accrefee i l miracolo fi é , che tut
te quefte tende fono ficcate e drizzate. in; 
quattr' ore di tempo .-

CxhMVO volante é un corpo forte di ca-
vallcria, o di dragoni , a cui qualche vol-
ta s5 aggiungon de5 fant i ; comandato d'or
dinario da un Luogotenente Genérale. 

Que ño oceupa ferspre la campagna , facen-
do frequenti raoviraenti si per coprire le. 
guarnigioni che fi hanno in poíTefib, come 
per infultare e tenere in continuo aliarme 
ravverfario , ed obbligarlo a far diverfioni. 

CAMPO , CAMPUS , nell' antichita, é pre
fo trequentemente per un luogo pubbÜco, o 
per una piazza di? qualche C i t t a , &c. 

T a l i furono W Campo di M a n e , Campus 
Martius: ; ed ífc C^w/^o di Flora, Campus-
Floras, in Roma ; i l Campo di Maggio , Cam
pus Mai i , appreíío i nofiri. aotenati &:c. 

CAMPO dt Marte fu denominato da- uít 
Tempio di queda divini ta , ivi fabbrícato: 
egli era. la fcena, od i l luogo delie aííem-
blee chiamate Comitia . ( Vedi C O M I T I A . ) 
Tarquinio i l fuperbo alia fine l'appropnb 
agli ufi fuoi proprj . Ma dopo refpulfioiie 
delfRe, i Confoli Bruto e Coüatino lo re-
ftituirono al!' ufo pubblico- dellc Adunanze c 
deílc Elezioni. 

Originalmente non era alíro piü che un 
prato su le rive del Tevere , dove pafcola-
vano de'cavalli, e dove la gioventü Roma

na 
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na s1 cfcrcitava per !a g ü e t r t . Ma fe nc Fe-
ce di poi una piazza magnifica , adornata 
di ñ a t u e , &c. 

CAMPO di Fhra fu 11 luogo, doye le leg-
g i , gli ediíti e le coíiiíuzioni venivan pub-
blicate, 

Quanto al CAMPO di Maggio, Vedi C A M -
PUS M m h 

CAMPO-J nelF araldica , é la fuperfÍTie, o 
faccia dello feudo; -cosí chiamato , perché 
contiene le prodezze anticaínente fatíe nel 
Campo di Battaglia. 

I I Campo é i l fondo, su cui fi rappreíen-
tano i 'Coion , i pezzi, i meíal l i , le pe l l i , 
o foderc & c . Nei blafonare una cotta , od 
arme , fi principia fempre dal tampo: di-
ciamo, egli porta i l campo mro &c. 

• T r a gli araldi piíi moderni campo fi ufa 
msno eke Sendo.. Vedi SCUDO , 

CAMPO , in pittum &c. íi chiama anche 
W fondo. Vedi FONDO. 

C A M P O , in Guerra, é i l luogo dove fi é 
data una battaglia . I I Genérale reflb padro-
ne de! campo dt battaglia. 

CAMPO chiufo, fu anticamente un luogo 
Termo, o diffioitp con una barriera, per le 
giofire ed i Tutneamenti.. Vedi BARRIERA , 
ClOSTRA, e TORNEAMENTO. 

Bandiere^ o veffil l i del CAMPO , fono pic-
cole banderuole di larghezza di un piede e 
mezzo inquadro , che fi porta feco i l Gene-
rale quarter maíter , pernotare eaífegnareil 
terreno per H diverfí fquadroni e batcaglio-
ni d'un Efercito. Vedi BANDIERA . 

Pezzt di CAMPO, fono cannoni piccoli , 
che comuncmente un efercito fi porta fempre 
dietro nel campo: taiifono mezzecolubrine , 
ed altri pezzi d'artigheria leggieri e piccoli, 
che fi traíportano fácilmente . VediPEZZO. 

Opere) o lavori nel CAMPO , in fortifica-
zione, fono quelle che fi fan da un eferci
t o , nell'aífcdiar una fortezza , o pur dagii 
síTediati, in difefa deila piazza- Tal i fono 
le fortificazioni dei campi, quelle delle fira-
de maeÜre &:c. Vedi L A V O R I . 

C A M P I Eliíii . Vedi E L I S I I . 
CAMPO, in agricoitura , é un pezzo di 

ierra chiuío , e opportuno all'aratura, per 
produr grano, ficno &c. Vedi A R A R E & C 

CAMPUS M a i i , o M a n t i , nelle noftre 
confuetudini antiche, é un'aífemblea anni-
verfaria de noftri antenati, che fi teneva in 
d i d iMaggio , quando fi confederavano «f-
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fieme per difefa dei Regaoconíro i tu o i ne-
m i c i . Vedi C A M P O . 

C A M USO , íi dice d' una perfona che ha 
i l nafo ricagnato , baífo , fchiacciato, com
pre íi o o cavo nel mezzo . Vedi N A S O . 

I Tar tar í fono grandi ammiratori delle 
bellezze Camufe. Rubiuquis oílerva, chela 
moglie del gran Jtnghiskan, che fu di una 
bellezza famofa, avea due buchi , o foíís 
in luogo dt nafo, 

C A N A L E , CANALIS , in Anatomía , t 
un dutto o paífaggio, per cui qualcun de' 
fughi , o áe fluidi del corpo feorre , Vedi 
D U T T O , &c. 

GÁNALE del Gocciclatolo , e il foffirto , 
o la ícavatura d' una cornice, che fa i fot-
togrondaii , o i cavetti penden ti . Vedi 
GOGCIOLATOIO, 6 SOFFITTO. 

CAN ALE della Voluta , nel Capiíello Jó
nico, é la faccia delle fue circonvoluzioni, 
chiufe da una liftella. Vedi V O L U T A . 

CANALE , o lettod'unfiume. Vedi FIUME . 
C A N A L E , s'applica altresi a diverfi Brac-

ci di Mare , dove 1' acqua corre dentro le 
terrea od a certi Mari anguüi , confinante 
tra due contiaenti vicini , o ira un^I ío la , 
ed un continente. Vedi M A R E . 

In queílo fenfo diciamo , 11 canale di San 
Giorgio , i l canale delía Bretagna, i l cande 
del Mar ñero di CoftantinopoÜ , &c. 

CANALES femicírculmeí , in Anatomía 
fono tre canali nel labirinto dell' orecchia 9 
che mettono capo per mezzo di altrettan-
t i orifizj nel veftibulo , Vedi ORECCHIA ¿ 

Egíino fono di tre grandezze difFerenti, 
Matar , M¡nor , Minimut . I n difieren ti fog-
ge t t i , fono fpeífo differenti ; ma fono fem
pre fimili nel íoggeito raedefimo . La ragio-
ne , giufta la congettura ingegnofa di Val-
falva, fi é , che ficcome una parte del le
ñero ñervo auditorio é fituata in quefti ca
n a l i , cosí eglino fon di tre diverfe grandez-
ze , per megtio adaítarfi a íuí te le varieta 
de' tuoni; alcuni canali eífendo a propofito per 
certi tuoni , ed altri per a l t r i . E benché v i 
fia qualchc differenza neila forma e gran-
dezza di quefti canali In differenti perfone; 
tuttavolta acciocché non vi foífe alcuna di-
feordanza negii organi auditor; del medefi-
mo uomo, quefii caWís// fono fempre in con-
formita eíatta Tuno all 'altro , nell' uomo 
medefimo . Vedi UDITO , e SUONO. 

CANALIS , o CANALICULUS Aneriofur $ 
in 
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sn Anatomía , é un vafe, oíTervato nei fe-
t i ; ma che dopo i l parto , diventa inuti
le , e non appar p ib . Egli é un piccolo 
tubo , che congiungendo i ' arteria pulmo-
nare c 1'aorta , ferve a traíportare i l fan-
gue dall'una nell 'akra, fenza paííare per l i 
polmoni. Vedi FETO, e CIRCOLAZIONE . 

C A N A P E , é una piaota di grand' ufo 
uelle a r t i , e nelle «lanifatture , che fom-
miníüra filo, tela, cordame, &c. Vedi F i 
t o , &c . 

La C a n a p é , da* Naturalifti é chiamata 
Cannabis > ed ha moka analogía col l ino , 
l inum ; si rifpetto alia forma , come alia 
Cultura ed ali' ufo . Vedi LINO . 

La pianta é annuale; cioé debb'efíere fe-
minata di nuovo ogni anno. Vien su affai 
prefto, e crcfce in ana fpezie di arbufto al
to e fottile , i l cui girabo o fufto tuttavol-
ra é cavo, e abbaflanza groflb da poterfar
re carbonc, e si adoprafi nelia compofizio-
ue della polvere da fcioppo. 

Le fue foglie nafeono a fe i a fe i , o a fet-
te a fette dall' ifteíTo pedículo, e fono un po' 
frañagliate o addentellate; mandano un odor 
forte, che colpifee la tefta. I fuoifíoricre-
feono a maniera di grappolo, oppoflamen-
te 1'un alTaltro, come una croce di S An
drea ; confiñendo ciafeuno di cinque flami 
giallognoli, circondati da un piccol numero 
di petali, paonazzi di fuori , e bianchi di 
dentro . I I fuo frutto , o íeme é piccolo e 
rotondo, pieno di .una blanca e folida pol-
paj e viene fulla cima del gambo , aven-
do i fuoi pediculi diñinti da quelli dei fio-
r ¡ . Per ultimo,, la fuá feorza é una conte-
ílura di fibre, congiunte infierne per mez-
10 d' una materia molle , che fácilmente 
la fa marcire. 

La Canapé é di due fpezie , mafchio, e 
femmina. 11 mafchio folo produce femen-
za, affine di perpetuare lafpczie: dalla fe-
menza del canapé mafchio viene e i l ma
fchio, e la femmina. 

Non appare, che gli antichi foífero infor-
mati dell'ufo della Canapé , quanto al filo, 
ch' ella da, Plinio che favella della pianta 
nella fuá Storia Namrale 9 Lib. X X . cap. 23. 
non dice una parola di queft'ufo, conten-
tandofi di cftollere le virtü del fuo üelo , 
delle fue foglie, e della radice. E di vero 
quello che alcuni Scrittori delle antichita Ro-
inane offervano, c ioé , che hCanapentcsf-
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fafia p€r 1' ufo nella guerra veníva tuttll 
raccolta e provvifla in due Citta dcli' I m 
pero Occidentale, cioé in Ravenna, ed in 
Vienna , fotto la direzione di due Procu-
ratori , ch i ama ti Procuratores linificii , debb' 
eííere intefo del l ino. 

Dicefi che la femenza abbia lafacoltadi 
fedare gli appetiti venerei; e la fuá deco-
zione nel latte, viene commendata contro 
1'itterizia &c. Le foglie credonfi buone nel
le feottature, ed i l fugo di eíTe contro la 
fordita. La polvere, od i l flore, mirto coa 
qualche ordinario liquore , dicefi che fac-
cia diventar üupidi coloro che ne bevono. 

La cultura e i l governo della canapé, fa 
un articolo coníiderabile nell' agricoltura ; 
eífendovi diverfe operazioni , che vi íi r i -
chieggono, come quelle di abbatterla , o di-
vellerla, di anacquarla, di batteria , di ma-
ciullarla &c. 

La pianta fi femina in Maggio , in un 
terreno caldo ^ arenofo , fertile , ed ella ftef-
fa é bailante a diftruggere V erbe cattive in 
ogni fuolo. Verfo i primi d' Agoño íi comin-
cia a farne la raccolta; i l leggiero, o fia i l 
canapé femmina eíTendo prima maturo. I 
fegni della fuá maturita, fono le fue foglie 
divenute gialle, ed i gambi bianchi. 

La maniera di raccoglierla , é divellerla 
dalle radici; dopo di che fi lega in maní-
po l i , o faftelü : la canapé mafchio íi lafeia 
fiare per otto o nove giorni all'aria , ac-
ciocché la femenza fi íecchi e maturi; po-
feia fe ne tagliano le tefie , e fi battono 
o trebbiano per farne ufeire la femenza . 
Battefi anche la canapé femmina, pertrar-
ne fuora una certa polvere denfa e fétida, 
che V/i é contenuta. 

Cib fatto fi procede a dargli 1'acqua, con 
lafciarla per cinque o fei giorni in qualche 
doccia, o fiagno, finché la corteccia fe ne 
guafii e marcifea. Un'acqua corrente fareb-
be 1'effetto molto meglio , fe non che la ra-
nape infetta 1'acqua , e le d^ una qualita 
perniciofiífima alia falute; per la qual ca-
gione é proibito i l macerarla nell' acque che 
fogliono ufarfi ne' bifogni domefiiei. 

Quand' é marcita, ed efiratta fuori dell' 
acqua fi lafeia di nuovo feccare; pofeía fi 
rompe , fe ne batte vía la parte legnofa 
del gambo , dalla buccia o feorza che lo 
copre , fchiacciandolo con uno ftrumento 
dentato, cominciando dalla radice. 

Quan-
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Quando la parte fecca o kgnofa é fufíi-

eientemente rotta, v i fono attaccate péndu
la delle piccole fcheggie, le quali fi fan fal
tar via batiéndola colla maciulla, ch' é un 
pexzo di legno affilato a tal uopo. Not i í i , 
che la canapé de' contadini qualche volta da 
lor fi rompe colle dita, e fi fpoglia della buc-
cia, fenza altro ftrumento. 

La cofa che fi fa in apprefíb é hature la 
canapé o fopra un zocco, o fopra una pic-
cola trave con un martello, o con un bat-
taglio, finché íi fente arrendevole baftevol-
mente e mórbida . Refta ora da pettinarla, 
o paflarla per diverfi iftruraenti dentati, non 
dififimili dai pettini per le l a ñ e , di differen-
te finezza: Con ció fe ne fepara i l teglio 
piu corto, e quel che refta é a propofito per 
fiiarfi, per teífere &c, per farne filo, tela, 
cordame &:c. V . F I L A R E , CORDAME , &c, 

C A N A P O , PifieíTo che corda groíia, o 
fuñe . Vedi CORDA &C. 

C A N A V A C C I O , una forte di groffa e 
ruvida tela, per lo piü teffuta rara, e re-
golarmente, in piccoii quadrati; la quale 
ferve per diverfi ufi domeftici, e fpezialmen-
te per i l fondo di lavori di tapezzeria, e 
per le pitture. Vedi TELA &G. 
^ C A N C E L L A R E * , nella Legge civi le , 
é un atto con cui una perfona confente, che 
qualche azione paíTata, s' annulli e fi renda 
vana e inoperofa. Chiamafi con altro nome 
Kcfciffxo . Vedi RESCISSIONE . 

* La parola viene dal Latino Cancellare , 
cingere intorno. 

Nel proprio fenfo della voce, cancellare ^ 
é distare un'obbligazione , con paíTarvi su la 
penna dalla cima al fondo, o attraverfo, 
( che noi diciam Dipennare) j lo che fa una 
fpezie di sbarre incrociate, che i Latini chia-
mano Cancelli. 

C A N C E L L A R I A (Chancery) per rap-
porto all' Inghilterra , é la gran Corte d' equi-
ta e di coícienza, inítituita per moderare i l 
rigore delle altre Corti che fono obbligate e 
légate alia firetta lettera della Legge. Vedi 
COÍ^TE , LEGGE , ed EQUITA ' . 

I l Giudice di queíla Corte é i l Lord gran 
Cancelliere, la cui funzione vedi fotto i'ar-
ticolo CANCELLIERE . 

Le procedure di quefia Corte fono o ordi-
varié, come dell' altre C o r t i , a norma del
le Leggi, _ degh Statuti, e delle Confuetudini 
della Nazione, con accordare e rilafciare or-
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dini e decreti provifionali e mandator;, fcrit-
t i di grazia &c . ovvero^ Jlraordinaris, fe-
condo 1' equita e la cofcienza, per mezza 
di cedule, di rifpofte, di decreti per efami-
nar le fraudi, le colluíioni, i depofiti, g-li 
uí ifecreti , &c . per mitigare la feverita del
la Legge, e rifcattar gli uomini dall' oppref-
fione , per follevarli e difenderli contro i fur-
bi e gV impoftori, contro gli accidenti e le 
disgrazie, contro le violazioni di fede o di 
parola &c. 

Dalla Corte della Cancellaria, emanana 
ordini , citazioni , avviíi per le convocazio-
ni de' parlamenti, proclami, carte , prote-
z ioni , patenti, íalvi condotti, lettere d£ 
moderata mifericordia, &c. Vedi W R I T , 
SUMMONS, CONVOCAZIONE, EDITTO, PRO-^ 
C L A M A Z I O N E , CARTA (CHARTER ) &C. 

I v i puré fon figillate e regiílrate lettere 
patenti, trattati e Leghe, A t t i , Ordini t 
Commiflfioni &c. Vedi PATENTE , ATTO > 
o F A T T O , ( DEED ) . 

I Miniílri di quefta Corte, oltre i l L o r i 
Cancelliere, ch' é i l giudice fupremo, v¿ 
fono i l maftro de' Roto l i , che in aííenza del 
Cancelliere, afcolta le Caufe, e da íenten-
ze, e dodici Maflers of Chancery, Maeílri 
di Cancelleria, cioé aíTiílenti, e che hanno 
luogo nel Tribunale, ognun la fuá vol ta . 
Vedi MASTERS , &c. 

Per la parte che riguarda PEquita di que
íla Corte, v i fono fei Scrivani, o Notai * 
ciafeuno de' quali ne ha fotto di sé altri. 
quindici, quafi procuratori: due principalí 
efaminatori per efaminare i teí l imonj, cia-
fcun de' quali n' ha fotto di sé cinque o f e i ; 
un principale Regiftratore, che ha quattro 
o cinque deputati: i l notaio o fifeale della. 
corona, che fa le Lettere, o i Decreti, le 
commiíHoni &c . v i é puré un altra perfo
na , chiamata Warden of the fleet: un Ser-
jeant at arms, che porta la mazza o bafto-
ne avanti i l Cancelliere ; e i l fante , o Stri-
datore della Corte . Vedi Six CLERKS , REGI-
STER , W A R D E N , SERGEANT, &C. 

Alia Legge comune appartengono i ven-
tiquattro curfitori, ed i loro ferivani, o b i -
del l i , che eftendono le Lettere, o decre
t i j altri detti elereks of the petty bag; 
clerks of the hanapér j controller of te ha-
naper; clerk of appeals; clerk of the fa-
culties i fealer; chafe-wax ; clerks of the 
patents &c. Vedi ciafeuno ne' fuoi articoh, 

C c dove 



202 C A N 
dove íl fpicgano le funzioni d' ognuno di queíli 
Ufrziali della Corte della Canccllaria qui addot-
t i col titolo loro Inglefe origínale , per me-
glio determinar]! , giuntavi la fpicgazione 
a fuo luogo . Vedi CURSITOR , CLERK , 
CHAFE-WAX , &c. 

C A N C E L L I E R E , é un Min i í l ro , che 
originalmente credeíi efíere flato un notaio, 
o fcriba, íbtto gl 'Imperadori, e nominato 
Cancellariusy perché fedeva dietroad una in-
graticolata, o buffola, chiamata in Latino 
Cancelli, per evitare la calca del popólo. 
Vedi. NOTARIO &C. 

Naude' dice, che P Imperadore iík-ííb fe
deva e rendeva giuftizia dentro i cancelli , 
fiando i l Cancclliere alia porta di eíí i , donde 
ebbe poi i l fuo t i tolo. 

A l t r i dicono, che Pebbe, perché tuttele 
k í tere , ricorfi, petizíoni, &e . al Re , era-
no prima efaminate da l u i , ed erano can-
cdlate fe -inopportune: a l t r i , perché tutte 
le patenti, commiíTioni, e poteri che veni-
van dal Re, erano efaminate e cancellate 
da lu í . A l t r i , perché egli cancellava , éd an-
nullava le fentenze delle altre C o r t i . Vedi 
C A N C E L L A R E . 

Du Cange, coIP autorita di Giovanni de 
Janua, trae P origine della parola Chancel-
hr dalla Paleftina, dovele Cafe eífendo fen-
za colmo, e piatte, fatte a forma di terraz-
za, con parapetti, e palizzate dette cancel
l i ; quelli che afcendevano su queíle cafe per 
recitare qualche arringo , erano chiamati Can-
cellam : donde i l nome pafsb a quelli che pe-
roravatio e parlavano in pubblico, o tratta-
vanCaufe nel Foro, che egli appelía coi no
me di Cancellaniforenfes, e col tempo pafsb 
a quelli che prefiedevano comegiudici; e per 
ultimo ai fecretarj del Re. 

Quefto Miniílro é oggidi in grande auto-
rita in tutt i i paeíi; la perfona che ha que-
íla Carica appreffo no i , é i l Lord High CHAN-
CELLOR of Engiand, i l gran Cancelliere 
tf Inghilterra, la prima perfona del Regno, 
jmmediate dopo i l Re , ed i Principi del fan-
gue, in tutti gli aífari c i v i l i . Egli é i l prin-
cipale amminiftratorc della Giuftizfa dopo i l 
Sovrano, eífendo i l giudice della Corte della 
Gancellaria . Vedi CANCELLARIA . 

T u t t i gli altri Giudici fono legati alia r i -
gorofa e nuda legge, ma i l Cancclliere ha 
1' afíbluto potere del Re, di moderare i l v i 
gore della legge fcritta, di mifurare i l fuo 
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giudizio colla legge della natura e della co-
ícienza, e d1 ordinare tutte le cofefecundnm 
aquum& bonum. Percib Staumford dice, che 
i l Cancelliere ha. due poteri o facolta; Puno 
aífoluto, P altroordinario; volendodire, che 
quantunque col fuo ordinario potere ei deb-
ba oífervare P ifleífa forma di procedura cKe 
gli altri giudici, nulladimeno nel fuo pote-
re aífoluto egli non é limitato da alcuna leg
ge fcritta, ma foí dalla confcienza e dalP equi-
ta . V e d i E Q U I T A ' . 

Gl i ufizj del Lord Cancelliere, e del Lord 
Keeper (Cuí lode) fon per lo Statuto 5 JE7/J:. 
fatti una cofa íkífa; fin a quel tempo era-
no ñati differenti; e fovente in un medeíl-
mo tempo fuíliíkvano in diverfe perfone: 
talvolta i l Lord Cancelliere a vea un Vice-
Cancelliere, che era cuíbde (Keeper) del 
íigillo . Vedi KEEPER . 

I l Cuílode ( o Keeper ) era creato per 
traditionem magni f t g i l l i ; ma i l Lord Can
celliere per patente ; abbenché oggi , ch' egli 
ha Pufizio di Cuí lode, viene in fimil gui-
fa creato, col dargli i l figillo . I I Cancelliers 
é parimenti Poratore nella Camera de'Lor-
d i . Vedi PARLAMENTO . 

Benché egli fia i l folo giudice della cor
te di Cancelleria , tuttavolta nel le materie di 
molía diñlcolta, talor ei demanda i l parere 
d' altri Giudici; cosí che queíl' ufizio pub 
compierfi ed efercitarfi da uno ^ h e non fia 
profeíto giureconíulto , come accadea d' or
dinario anticamente . Egli ha dodici aífiílen-
t i , o coadiutori, chiamati un tempo c/émr/, 
perché erano ne5 faeri ordin i , ed ora Majlcrs 
in Chanceiy , i l primo de 'qua l i é i l Mafler of 
the Rolls. Vedi MÁSTER &C. 

CANCELLIERE d1 una Dioceft, é i l giudi
ce della Corte del Vefcovo, tenuta nella Cat-
tedrale di ciafcheduna Diocefi . VediVESCO-
VÍLE Corte, e CATTEDRALE . 

Egli era anticamente chiamato Ecclefia-
flicus, ed Ecclejia caufidicus. Vedi A w o -
CATO . 

CANCELLIERE di una Cattedrale. I l fuo 
ufizio, é cosí deferitto nel Monaílicon.: udir 
le lezioni, e letture, recitare nella Chie-
fa , o per sé o per i l fuo Vicario ; correggere 
e raddrizzare i l lettore , quando legge a'fpro-
pofito; avere infpezione fopra le' fcuole, 
afcoltar caufe, apporre i l figillo, ferivere 
e fpedire le lettere del Capitolo, cuílodire 
i l i b r i , procurare che v i fia frequenza di 



C A N 
prediche, si nclla Chiefa come fuori, ed 
affegnare 1'ufizio di predicare a chi egli 
vuole. 

CANCELLIERE del Ducato dt Lancajler , 
é un ufiziale, capo di queila Corte 5 a cui 
s'appartiene giudicare e decidere tutte le 
controverfie tra i i Re, ed i íuoi fattori o 
feudatarj della térra del Ducato; ed in al-
tra guifa, dirigere tutti gli affari del Re 
concernenti a quella Corte. Vedi DUTCHY 
Court, 

CANCELLIERE del? Erario e del Teforo, 
é un minií iro, che alcuni credono^ effere flato 
creato per moderare gli eí lremi, o i rigori del
la Legge ncli' Exchequer. Vedi EXCHEQUER . 

Egl i quaiche volta fiede in coteíla Corte, 
e nella camera deli' Exchequer, e cogli altri 
giudici di quella Corte, ordina le cofe per 
i l miglior vantaggio e proíitto del Re. Egli 
é fempre in commiíTione col Lord teforiere, 
per. 1' aumento od acceffione di terre che 
fi fa alia Corona, con 1' abolizion delle Ab-
bazie, ed in altro modo : egli ha i l potere 
con a l t r i , di fare aggiuftamento, per rap-
porto ai danni patiti per la trasgreífione di 
decreti e ftatuti penali, obblighi e viglietti 
riconofciuti in quaiche tribunale o avanti al 
R e . Egli ha una grande autorit^ nel roa-
neggio dell' éntrate regie , in materia de' pri-
m i f m t t i . Vedi ENTRATE . 

La Corte deH'equita, nella. Camera del 
Teforo, é tenuta davanti al Lord ^teforiere, 
davanti al Cancelliere, ed ai Barom, come 
•quella della Legge comune davanti i Baroni 
folamente. Vedi BARONE & C . 
: CANCELLIERE ^ una Unherfita , é quegli 

che fuggella i Diplomi o Lettere di gradi, 
proviíioni &c . date neli' Univerí i ta. Vedi 
UNIVERSITA1 , GRADO, & C . 

11 Cancelliere d'Oxford é i l fuo principa-
-le Magiftrato, eletto dagli Studenti fteífi: 
i l fuo ufizio é durante v i t a , per governare 
PUniverfita, confervare e difendere i fuoi 
diritt l e privilegj, convocare aífemblce, e 
far giuftizia fra i membri che fono fottola 
fuá giurisdizione. 

Sotto i l Cancelliere v i é i l Vicc-Cancclliere, 
•che é eletto annaalmente; eífendo nomína
l o dal Cancelliere , ed eletto dali' Univeríita 
in convocazione; I l íuo carico é luoplii^e neü' 
aífenza del Cancelliere, 

A l fuo entrare i n ufizio, egli fceglie qúat-
t ro Pro-Vm-Cancellam) dai capi de'cQilegj- j 
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a uno de'quali egli deputa i l fuo potere in 
fuá aííenza. 

I l CANCELLIERE di Cambridge, é per moí-
t i conti 1' ifteífo che quello di Oxford , e fo
lamente non tiene i l fuo carico durante v i 
ta , ma pub eífere eletto ogni tre anni . 

Egli ha fotto di sé un commifTario, che 
tiene una corte detta court of record delle 
caufe c i v i l i , per tutte le perfone de l l 'Uni 
veríita , fotto i l grado di Maeftri nell' a r t i . 

I I Vice-cancelliere di Cambridge é eletto 
ogni anno dal Senato, e fi elegge fempre 
una delle due perfone nomínate dai Capi de* 
diverfi ^Collegj ed aule . 

CANCELLIERE dcir Ordinc della Giarettie* 
ra, e d' altri ordini mi l i t a r i , é un ufiziale 
che fígilla le commiíTioni ed i mandati del 
Capitolo e dell' aííemblea de' Cavalieri, tie
ne i l regiftro delle loro deliberazioni, e ne 
rilafcia atti fotto i l íigillo delFOrdine. Ve
di GIARETTIERA & c . 

C A N C H E R O , Cáncer , in Medicina, un 
tumore ritondetto, duro, ciarpato, immo-
bile, di un colore cenerognolo, o l i v ido ; 
cinto attorno attorno da vene ramofe tur-
gide, piene di fangue ñe ro , torbido, e l i -
mofo, íituato per lo piíi nelle parti glandu-
lofe , cosí detto , come vogliono a ícuni , dal
la raflcmiglianza ch' egli ha nella figura al 
granchio j - o , come altri dicono, perché co
me quel pefce , dacché ha abbrancato, o íi é 
attaccato, non équafi mai poílibile cacciar-
nelo via , o divellcrlo . 

Egli principia íenza alcun. dolore, edap-
pare fulíe prime come un p^el lo ; ma cre-

• fce a poco a poco, e diventa dolorofo. 
I I Canchero nafce principalm ente su le par

t i glandulofe e lafche come nelle mammei-
le i e negli emuntorj. El frequentiffimo nel
le donne , fpezialmente in que lie , dice Stol-
terfoth, che fono ñerili o che vivono i n 
celibato» La ragione perché apparifce piii 
nelle mammelle , che in akre parti , íi é , 
che eífendo elle piene di glandule, con vaü 
l infat ici , e fanguigni fra éffe, la menoma 
contufione, compreííione , o puntura, eftra-
vafa que' l iquor i , che divcncndo, per gra-
d i , aerimonioíi, formano i l canchero . Quin» 
di i maeílri dell'arte dicono, che un canchê  
ro e nelle glandule cib che la carie é negli 
oíTi j ed una cancrena nelle parti carnofe. 
i l m«t^ero, nulladimeno, fi troya alcune 
fíate ia altre ÍTIOIIÍ fpongiofe parti del cor-̂  
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fo j e alcuni fe ne fon trovati nelle gengi-
ve , nel bellico, nél eolio della matrice, nell' 
iretere , su le labbra, ful na ío , nelle guan-
eie, nell' abdome , nelle cofeie , ed anche nelle 
braccia , come fa vedere 1' autor fopracitato. 

U n Canchero che viene su le gambe, é 
chiamato un Lupus j su la faccia o ful na-
fo , un Noli me tangen . Vedi N O L I . 

I Canchcri fono diviíí, fecondo le loro di-
verfe fcene, o gradi, in oceulti, e aperti o 
ulcerati. 

I CANCHERI ccculü fono quelli che non 
fono arrivati al loro ñ a t o , o non hanno 
fcoppiato ancora. 

CANCHERI ulcerati, íi conofeono per la 
loro afprezza , e pienezza di buchi, o feni, 
perl iqual i ñilla fuori una puzzolente, glu-
t inofa, e fordida materia, per lo piü gial-
liccia j per i l dolore pungente, che fomi-
glia alie punture di mille aghi ^ per la íó-
í o nerezza j per lo gonfiamento delle labbra 
dell' ulcera; e per le vene che fon attorno 
di eífo , nericcie , tumide , e varicofe. 

T a l volta le eñremitadi de' vafi del fan-
sgue fon corrofe, ed i l fangue ne fprizza fuo-
x i . I n un canchero del petto, la carne ag-
giaceníe é talor cosí confumaía, che fi pub 
vedere nella cavita del torace. Egli é occa-
fione d' una febbre lenta, di frequenti nau-
fee ; di fvenimenti, qualche volta di un 
idrope, e finalmente della morte. 

La cagione immediata del canchero, par 
che fia un fale volatile troppo corroíivo, 
che s' aceoíla alia natura dell' ar íenico, e che 
formafi perloftagnar degli umori &c. Stol-
aerfoth oíferva y che akune voke é ftato cu
rato col mercurio e colla falivazione r A l 
cuni credono che i l canchero ulcerofo non 
fia altro che un infinito -numero di piccoli 
ve rmi , che divorano la carne a poco a po
co . I I canchero vien riputato per lo piu fpa-
ventofo male che attacchi i l corpo: comi> 
.nemente fi cura, finché ancora é un tumor 
piccolo , oelb groffezza d' una nocella, o al 
piü di un piccol ovo, eftirpandolo: quando 
egliattacca e prende la mammella, o é fcop
piato in ulcera^, fi deviene all'amputazione: 

( C A N G R E N A , GANGRENA * , nella Me
dicina, é una mortificazione nel fuo primo 
flato, o nel fuo principio; finché ancora 
la parte rjtiene qualche fenfo di dolore, ed 
una pomon di calor naturale. E queño é 

«he diíUng^e la eamrm 4a um ffaelo, p 
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da una intiera e totale mortificazione, in 
cui non v ' é fenfo, né refta alcun calore. 
Vedi MORTIFICAZIONE, e SFACELO . 

* La parola e greca, Tavypcdi'c/., deriva-
t a , fecondo alcuni autor i , dal nome Pa-
flagonio gangra, capra j effendo proprio 
di quejí animale mangiar Verba turf at
torno , fen%a cambiar di fito . Ma forfe 
e meglio dirivare la voce gangrsena dal 
-verbo greco y púa y ypocivuj manduco, ab-
fumo, 

La Cancrena é un male nella carne di quel-
la parte, ch' ella corrompe , confuma , e fa 
diventar ñe ra ; difFondendofi e attaccandofi 
alie partí vicine; e di rado pub ella curar-
f i fenza 1' amputazione . 

Proviene da un irretimento, o interce-
zione del moto circulatorio del fangue; che 
inquefto modo manca di fomminiñrare alia 
parte i fughi nutriz) e fpiritofi, che fon ne-
ceffarj a confervare i l calore e la v i t a . 

Queño moto circulatorio intercetto, che 
é la cagione quaíi primaria della cancrena y 
fuccede in diverfe maniere; come per gran-
di t umor i , rifipole , infiammazioni, freddo 
violento, ílrette fafeiature o compreffioni, 
improvvife fluffioni di qualche umore mali
gnante, morfi di beftie velenofe, fratture, 
ferite, ed ulcere mal trattate y &c . 

Viene diftinta, al colore della carne, che 
f i fa pallida, ofeura , o fublivida ; ed al fuo 
divenir flaccida e lafca, di gagliardamente 
tefach'ella era prima. Nel progreífo del ma-< 
l e , la parte diftilla un' acqua fétida, e feo-
lorata; e manda un odore cadayerofo. 

Quando prima attacca una parte, la cute 
f i fa pallida, e poi l ivida, ne provengono 
delle veficazioni, ed i l calore alia fine íi 
muta in ñ e r o ; la carne divien fétida, fa-* 
niofa, e umidaflra; poi f i avvizza, e per-
de da 11 a poco i l fenfo : fminuendofi parí-» 
menti i l calore e la pulfazione della parte » 
Shaw, 

Se in una íeriía grande i l tumore delle 
labbra non fuppura, né fuccede alcun fíuf-
fo di materia, o infiammazione; fe le lab-' 
bra non fi gonfiano, o dopo d'efferfi gon* 
fíate íi avvallano di nuovo e inflaccidifeo* 
no tutt' in un tratto : quefto fi reputa per 
un fegno fieuro di vicina cancrena. Vedi 
FERITA , 

Quando una cancrena procede da eftremo 
fí£&Í9> k paite aífota primieramentc in-
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ñupidiíce, od é afTalita da un dolore pun
gi t ivo, íuíTeguito da rofíezza, che a gradi 
a gradi cambiaíi in nigrore . Quando una fa-
fciatura íiretta n ' é la cagione, íi aggiunge 
la ñaccidita della parte aü' infenfibUita di ef-
fa: quando ne é cagion lo fcorbuto, fpeíTo 
ella principia nel dito grande del piede , ed 
appare in forma di macchia nericcia, che íi 
converte in una crofta fecca j a cui fuccede 
loílapor della parte &c . Quando i l morfo di 
qualche beftia velenofa n' é la cagione, el
la é accompagnata da febbre continua &c . 
fi fente dolor nella parte, che ordinariamen
te adduce una íincope o un delirio : nafeono 
delle puftule vieino alia morficatura &c. 

Col microfeopio s 'é feoperto conteneré una 
cancrena, un infinito numero di piccoli ver-
m i , generati nella carne mórbida, od offe-
fa; e che di continuo producendoíi con nuo-
vo affluíTo, formicano, e coprono tutte le 
parti aggiacenti. 

Per fermare i l progrefifo della cancrena, 
i medid preferivono internamente fudorifici 
€d aleífifarmaci ; eflernamente, decozioni 
di calcina v iva , o fola, o con la giunta di 
folfo, di mercurius dulcis, o di vino can-
forato. 

Quando i l male é efacerbato, ufano pro-
fonde fcarificazioni, fin ful v ivo : e pofeia 
s' applicano liquori caldi, cataplasmi &c. A l -
suni commendano lo ñerco di cavallo bollito 

Nomi e fituazioni de lie 
stsiie 
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nel v i n o , ô  nejl' orina . L ' ungüento Egizia-
co parimenti viene in ufo. 

Belloñe preferive i l feguentc rimedio, co
me efficaciflimo, e de'migliori che íi cono-
fcano per la cura delle cancrene: cioé argen
to vivo difciolto nel doppio in quantita di 
fpirito di ni t ro , o acqua forte; un panno 
lino intr i fovi , ed applicato alia aparte can* 
crenofa, queño folo , dic' egl i , é íuíficiente . 
Se la cancrena é caufata da intenfo gelo; 
1' acqua di nevé , od una pezza bagnata nell* 
acquafredda, ed applicata alia parte, éc re -
duta dal Boeravio un' ottima cura. 

Se la cancrena Tpmctáe a ulteriore sfacela-
zione, ed ha la fuá fede ferma fopra qual
che arto o membro, o qualcheduna delle 
parti e í l reme, debbeíi ricorrere all ' opera-
zione dell' amputazione . Vedi A M P U T A -
ZIONE . 

.CANCRO , CÁNCER , in Anatomía , uno de* 
dodici fegni del Zodiaco : ordinariamente rap-
prefentato ful globo in forma d' un granchio, 
e ne' libri Aftronomici vien dinotato con una 
figura che raífomiglia a quello del numero fef-
fantanove . V . SEGNO, e COSTELLAZIONE . 

Le ñelle nel fegno del cancro, fi fan da T o -
lomeo 13. da Ticone 15. da Balero edHe-
velio 29. da M . Flamftead non meno di 71 . i ! 
loro ordine, i loro nomi , luoghi, la lon-
gitudine, la latitudine, la magnitudine &C, 
nel Catalogo Britannico, fono come fegue, 

Nell' eílremita del piede preced. Settentr, 

SuíTegu. e piu meridion, 

! j A í 1 \ 1 ; 5,: 

Nel piede prec. e piíi merld. 

Nel piede prec, fettentr., a mezzodl 

10. 
Nel fecondo piede fettentr. di fopra \ 

di fotto J 

Vieino alia Coda, Tolom, 25" I I . 

Longitudine 
era 

23 49 13 
22 49 38 
24 24 4Ó 
23 4 11 
24 45 22 

14 10 40 
26 18 54 
24 35 38 
25 9 2(5 
27 1 42 

H 47 23 
24 54 49 
27 22 31 
27 o 22 
27 48 15 

Latitudine. 

4 52 4Ó A 
4 43 11 B 
3 i 2 35 A 
4 27 15 B 
4 o 29 A 

13 B 35 
5 3° A 

16 12 B 
19 13 B 
24 35 A 

5 3<5 4 B 
g 18 44 B 
5 19 31 A 
2 17 52 A 
5 42 25 A 

CfC* 

3 
6 
6 
6 
6 
7 

5 
7 
5 
7 

6 7 
4 
6 

5 4 
? 

Ñmí 
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Nornt e f i tuaziom delle 
Stelle * 

Vicíno a i re íkemi ta del fecondo mer. piede 
La fettentr. del 3. piede fettentr. 
NelP origine del 3. piede fettentr» 
Nella íchicna, dietro la coda 

: J ?¿ÁÍ¿aMk m, •'vi -i ;; É ib 

La prima neí 4. piede fettentr. 
La feconda 

K e i r orig. della prec. morfa o artíglio fett. 
Suífegu. e piü merid, 

V ultima delle tre 
La feconda 

Longitudine 
era 

La terza 

50, 
La preced. a mezzodi di • del petto 
Quarta e fuífeg. 
Preced. fettentr» nei • del petto 

, .. ¡mi 35, . úyj - \ 
La preced. nei 3. piede merid. 

La fuíTcgu. 

Stelle nebulofe neí mezzo del petto, É 
chiamate Prsfepe | 

40. 
Swííeg. fettentr. nei Q chiamata S. Afellm 
Nella zampa fetténtr, \ . 

Merid . • fíelia m O chiamata M . Afellus 
Nella zampa fettentr. 

: • . Mh. f-
Neireflremita del;4. piede merid, 
SuffegiL nei piede merid.- | 
Prima fopra la zampa feítént. 
Prim.a di quelle che ieguono la zampa fer, 

: ; K - i i 1 ; -501 -v-
Secorída 

- i --i ¡ • ' " \ " j . ' • Terza }, 
. Preceda nei mezzo ¿ella zampa fet,. 
- ; / . • ' . Quarta 

Seeonda 

55 28 30 17 
29 56 19 

27 29 33 
29 27 6 

1 22 2 
27 52 13 
28 10 35 
28 44 18 

o 20 20 

fe 

25 28 7 9 
34 58 

« 5 29 15 40 
1 39 24 

£ 5 29 55 16 

1 24 42 
0 15 14 
1 5 29 
3 38 1 
1 53 21 

4 48 42 
5 4 3 ° 
2 50 50 
3 5 25 
3 5 9 

3 13 0 
5 29 18 
x 11 49 
4 23 40 
2 o 53 

6 32 22 
6 31 15 
2 12í 44 
3 23 2 
£ 37 m 
3 26 1 
3 4X 1 
3 6 12 
4 10 51 
2 59 35 

Latitudine. 

<5 41 2<5 A 
10 19 <5 A 
7 27 32 B 
4 20 33 B 
1 2 39 A 

8 30 57 A 
8 25 40 B 
7 
5 
3 

30 o B 
10 36 B 
7 Si A 

8 27 51 B 
6 22 16 A 
4 53 44 B 
4 45 20 A 
4 59 48 B 

0 47 4<í A 
5 5 ^ B 
1 32 33 B 
8 31 50 A 
o 51 52 B 

1 A 
4 A 

8 39 
8 40 
1 18 18 B 
1 ó 22 B 
1 18 37 B 

3 9 41 B 
5 20 41 A 

12 10 40 B 
o 3 46 B 

10 23 40 B 

7 44 58' A 
5 39 1. A 

14.18 33 B 
10 1 ^ 12 B 
2 ió 16 A 

10 21 47 B 
o » 124. 34 BI 
12 35 34 B 
10 8 24 B 
14 59 41 B 

3 

7 
4 5 

6 

6 

7 
6 7 

6 
7 
7 

6 
6 

6 7 
7 
6 

* 5 
7 » 
5 7 

6 
7 

6 
6 
7 
6 

4 
6 
7 
4 
5 

á 
7 
6 
6 

6 
6 

5 ó 
ó 5 
5 ^ 
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Nomi e fituarjoni dvüe k 
Stelle, 

Quella preced. la zampa merid. 
2.a e fufíegu. nel rnczzo della zampa 
Prima nell'origine á c l h zampa merid. 
Seconda e feít, 

, Terza 
• , c-'W.-j s; , Óo, • 011 ir.< -ŷ '̂-- • - i ! 

Nel la zampa merid. 
L ' ultima delle quattro in 
Quinta di que He che feguono l a zampa fet. 
Nell'occhio ícttentr. 
L ' ultima di quelle che feguitano U zampa fett. 

¿5 - I ' r - - i 
Nell ' eflr. dell' apert. della zampa let, 

Suííegu. nella zampa merid. 
Nel l ' occhio merid. 

C A N 2 0 f 

5$ Longitudine-
CfQ 

70. 
Nell* apertura della zampa raer. 

Trópico del CANCRO , in aílronomia, é 
un circolo minore della sfera paral lelo i f f i 
equatore; e che paila per lo principio del 
fegno di Cancro. Vedi TRÓPICO ; vedi pur 
SFERA . 

C A N D E L A , * un iftoppino , ocordicella 
•á'i bambagia o di l i n o , laicamente intorto, 
e coperto di fevo , di cera, o di fperma-ceti, 
in una figura cilindrica; che efíendo acceíb 
nell' eflremita ferve ad illuminare un luogo, 
quando é lontano i l Solé. V . SpERMA-ccti. 

* L a voce e latina ^ da candor, d i can-
deo, a r d e r é , o abbruciare j donde puré la 
voce Greca dé1 tempi bajjl xav^uxot . 

Una Candela d i f e v o , per efíer buona, 
debb' eííer meta fevo di pécora , meta di bue ; 
quello di porco, facendolo ícolare, da un 
odor ca í t ivo , ed un fumo denfo ñe ro . Vedi 
SEVO . / 

Le Cándele d i Scvo fono di due fpezie ; l ' 
une fatte per immerfione^ le akre gittate i n 
forma: le prime, che fono quelle dell' ufo 
comune , fono mok' antiche : le altre, íi di
ce che fien invenzione del Sig. le Brez, Pa-
rigino. La manifattura delle due fpezie é 
molto differente, eccetto che in quello che 
riguarda la liquefazione del fevo, e i l far 
dello í b p p i n o , che in ambedue h lo fleíTo, 

8 4<5 33 
S 59 42 
8 2 56 
8 3 5 i 
3 41 o 

9 18 40 
4 7 20 
5 3o 37 
6 42 57 
6 o 44 

6 18 14 
7 25 5§ 

11 50 44 
S 52 45 
9 7 í 4 

í i 41 7 
12 19 48 

Latitudine. j ^ 

5 30 32 A 
12 29 i B 

1 53 16 A 
i 36 45 A 

f4 40 46 B 

5 ^ 27 A 
14 37 49 B 
10 30 5 B 
7 15 3 B 

10 38 38 B 

12 34 6 B 
9 4 ¿ 2 B 
5 30 8 A 
5 23 24 B 
5 24 49 B 

r 8 31 A 
o 58 45 A 

ere* 

7 
7 
6 
6 
6 

4 3 

ó f 
6 

6 •p 

6 f 
6 f 
4 S 
5 * 

8 

Método d i f a r /^CÁNDELE . I I graflfo rap^ 
prefo in fevo delle due ragioni, pecorino e 
bovino, ü pefa e íi mefehia in debita pro-
porzione, fi taglia in pezzi, per facilitarne 
lo fquagliamento, é gittafi in una pentola^ 
che abbia una cavita, piii tofto profonda, 
la qual feorra intorno alia fommita , per i m 
pediré che la bollitura non veríi i l liquore * 
Quando é perfetíamente liquefatto, e fchiu* 
mato, una certa quantita d' acqua v i fi git« 
ta dentro, proporzionata alia quantita del 
fevo, la qual ferve a precipitare al fondo 
del vafe le impurita del fevo, le quali non 
fi fon potute trar fuora fchiumando, I I fevo 
nulladimeno, ch' é deílinato ' alie tre prime 
immerfioni, non debbe aver acqua; perché 
loftoppino fecco, imbevendo 1'acqua fa che 
fácilmente le cándele nell' arderé fcoppietti-
n o , ê  ferofeino. I I fevo liquefatto fi vuota 
oramai per un cribro in un t ino , che ha 
una chiave amovibile, per lafciarlo feorre-
re , quando i ' uopo i l richiede . I I fevo co
sí preparato, íi pub adoprare, dopo avere 
pofato per tre ore, e durera buono per Tufo 
ventiquattr1 ore nella í l a te , e diecifette nell* 
invernó. 

Quanto agl i Jloppini ^ íi fanno di bamba
gia fiiata che i fabbncatori di cándele com-

prano 
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frano in* mataffe: e íi attorcigliano o aggcn 
mitolano a tre o quattro fila infierne, fe-
condo la voluta grofíezza dello ftoppino, don-
ác taglianfi con un iílrumento a propofito, 
in pezzi della lunghezza della candela: ap-
preflfo f i mettono su i baftoni, o fpiedi, ov-
ver fi affeñano nelle forme, fecondo che íi 
vuole far cándele o per immerfione, o git-
tate.in forme, 

Far CÁNDELE per immerfione. I I fevo l i 
quido f i trae fuor dal tino íopramentovato, 
in un vafe chiaraato l'acquaio, o l ' abiflb, 
d' una forma angolare , perfettamente fimile 
ad un prisma, ecetto che non é equiláte
r o ; i l lato in cui s'apre o mette capo ef-
fendo folamente dieci pollici al to; e gli al-
t r i che fanno la fuá profondita, quindici. 
Su V angolo formato dai due grandi l a t i , 
egli é foílenuto con due piedi, e fi colloca 
fopra úna fpezie di panca cava, in forma 
di truogolo, per ricevere le gocciolature, 
fecondo che le cándele fi eftraggono ad ogni 
immerfione. Ad una competente e cómoda 
diftanza da quefto vafe, fia aííifo 1' artefice , 
i l quale prende due baíloni o fpiedi, in una 
volta^ dove fono infilati gl i ftoppini fino 
ad un certonumero; c ioé , íedici, se íecan-
dele hanno da eíferedaotto in una l i r a ; do-
d ic i , se da fci in una l i ra , &c . e tenendo-
l i equidiflanti, mercé del fecondo o del ter-
20 dito deile fue mani ch' egli mette fra eífi , 
immerge gli ftoppini due o tre volte per la 
lor prima mano di fuoli , e, tenendoli al-
quanto tempo fopra i'apertura del vafe per 
lafciarli intridere, l i fofpende su d' una ra-
ürelliera, dove continuano a fcolare , e f i 
afciugano . Quando fono afciutti, s' immer-
gono la feconda volta, quindi la terza, co
me prima; folamente per i l terzo fuolo , non 
s'immergono che due volte, in tut t i gli al-
t r i tre volte. Quefta operazione fi ripete piu 
o meno volte, fecondo la defiderata groííez-
za delle cándele. Coll 'ultima immerfione lor 
f i fa i l eolio, cioé fi affondano al di fotto 
di quella parte dello ftoppino, dove gli al-
t r i fuoli terminano. 

Deve oífervarfi, che durante P operazio
ne , i l fevo fi rimefcola di quando in quan
do , e la maífa fi fupplifce con nuovo fevo. 
Quando le cándele fon te rmínate , le loro 
eñremitadi aguzze fi levan v i a , non con 
qualche inftrumento tagliente, ma con paf-
íarle fopra una fpezie di laftra piatta di bron-

G A N 
7 0 , fcaldata ad un grado opportuno, coñ 
del fuoco fotto; con che f i liquefa tutto quei 
che occorre. 

Método di far CÁNDELE con la forma t 
Quefte cándele fi fanno in forme, o ftam-
pi di diveríe materie: quelle d' ottone, di 
ftagno, e di piombo * fon le piu ordinarie. 
Lo ftagno é la migliore, e la peggiore i l 
piombo. Ogni candela ha la fuá forma, che 
confifte di tre pézzi , i l eolio, i l fufto, e i l 
piede. I I fufto é un cilindro cavo di metal-» 
l o , del diámetro e della lunghezza dellacw?-
¿¿e/̂  propofta: A l l ' eftremita di quefto v ' é 
i l cello, ch' é una piceola cavita metalli-
ca, in forma di cupoletta; avente una mo-
dellatura nel di dentro, e forata nel mez-
zo con un pertugio abbaftanza largo per
ché v i paífi lo ftoppino. Dalí ' altro capo 
v' é i l piede, in forma d' un piccolo i m -
buto, per i l quale i l fevo liquido feorre 
nella forma: I l eolio é faldato al fufto, 
ma i l piede é mobile, applicandofi quando 
lo ftoppino v i fi dee introdurre, e levando-
fi quando la candela é fredda. U n poco al 
di fotto del luogo dove i l piede é applica-
to al fufto, v' é una fpezie di cordicella di 
metallo, che ferve a foftenere quella parte 
della forma, e impediré che i l fufto non 
entri troppo a fondo nella tavola mento-
vata qul fotto. Finalmente, nell' uncino 
del piede , v' é una foglia del medefimo me
tallo , faldata per di dentro, la quale avan
zando nel centro ferve a tener dritto lo 
ftoppino; che é qul uncinato e tenutopun
tualmente nel mezzo della forma. Lo ftop
pino s' introduce nel fufto della forma , me
diante un pezzo di fíl di ferro, che fofpin-
to per 1' apertura del beccuccio, finché ar-
r iv i al eolio fa feorrere lo ftoppino che v i 
é legato: cosí che nel tirarlo in dietro, lo 
ftoppino va infierne con eífo, lafeiando fo
lamente in cima quei che bafta per i l col-
l o : l 'altra eftremita é attaccata al beccuc
cio od uncino, che cosí lo tiene perpendi-
colare. Le forme, in quefto ftato, fono 
difpofte in una tavola traforata; e i l diá
metro d'ogni buco é circa un pollice, que-
fti buchi ricevono le forme roveíciate, fin
ché lo permette la cordicella che é nel pie-
de . Pofte cosí perpendicolarmentc, fi riem-
piono di fevo liquefatfo, ( preparato come 
gia fi difte), e dacché fi é raffreddato, e 
che é giunto alia fuá confiftenza, togliefi 

fuor 
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futí* la candela , levandone vía i l plede , 
che porta fuor feco la candela. Coloro che 
mirano alia perfezione nella lor manifattu-
i a , bianchifcowo le cándele, con íbípender-
le íopra bacchcttc o ípiedi, e tenerle alia ru
ciada , td a'yaggí rnatutini del So lé , per 
otto o dscci giorni : uiandofi attenzione , 
di difenderlc ncl corío del giorno da! trop-
po intento calore del Solé ; e nella notte 
dalla puggia, con tele i n ce ra te. 

Le CÁNDELE di cera ñ tan no con uno 
floppino di barabagu o di filo , leggier-
mente attorto , e coperto di cera bianca o 
gtaiia . Ve ne fono diverfe fpczie ; akre 
chiarnate Jarcie, delVmate ad iHuminare le 
Chiefe, le proceflioní, le cenmonie fune-
bri v &c. Vedi T O R C Í A ; ed aitre che fi ado
ptan o in üfí ordinarj e ptofaní. 

Quanco alia prima fpezie, la loro figura 
é cónica , che va fceraando un poco dal 
fondo, che ha un buco per ricevere l 'un-
cino del candelliere, fin alia cima che ter
mina in punta : Faltra fpezie comprende 
le cándele di figura cilindrica . Le prime fon 
fatte con la cucchiaia, o con la mano. 

Maniera d i far CÁNDELE d i cera con la 
cucchiaia. Elftncio i ftoppini a t to r t i , e ta-
güati dell' opportuna lunghezza , fe ne lega 
una dozzina per i l eolio, adiitanze eguali, 
interno ad un circoio di ferro , fofpeío di-
rettameate fopra un grande hacino di rame 
íhgna to , e pleno di cera liquefatta : una 
cucchiaia grande piena diqueftacera, fí ver
ía adagio per inclmazíone , su le fommita 
degli l toppini , uno dopo T altro : si che ícor-
rendo gi í i , tulto lo üoppino fe ne copre : 
i l fopra piü ntornando nel hacino íottopo-
fío, dove tienfi calda e liquefatta lacera con 
una malla di carbeni di lotto . Cosí profe-
guefi a verfarvi la cera , finché la candela é 
arrivata alia groíTczza deüinata: fempreof-
fervando , che l i tre primi ttrati o fu olí fi 
verfino alia cima dello itoppino; i l quarto 
ftrato ali' altezza di -f-j ü quinto a ^ , ed 
i l fefto a ~ ; col qual mezzo la candela ar-
riva alia fuá forma piramidale . Le cándele 
allor fi depongono o tiran giü calde, e pon-
gonfi in difparte 1' una dali'altra , fur un 
letto di piuma, piegato in due, perconfer-
var i l loro calore, c tener la cera mórbida. 
Qumdi fi tolgono, e fi rotolano ad una ad 
una, fopra una tavola eguale, per lo piü di 
legno di noce, con un lungo inftrumento esno 

Tomo I L 

G A N 2 0 9 
quadrato di boíTo, eguale e lifcio nel fon
do . La candela eífendo cosí rotolata ed egua-
güata , la fuá eüremita groíTa fi taglia v ia , 
e vi fi fa un buco cónico. 

Maniera d i far CÁNDELE d i cera con la 
mano, Eífendo lo ñoppino difpoño , come 
nella prima maniera , íi principia ad am-
moliire la cera , con agitarla diverfe vol-
te neli' acqua caída contenuta in un calde-
rone di; rame íiagnato, ftretro e profondo. 
Un pt izo di cera alior fi trae fuori , e fi 
dilpone a poco a poco, attorno dello fíop-
pino , che é appefo íopra un uncino nel 
muro , per I 'eüremita oppoíia al eolio; co
sí che fi principia dal!'eRrcmita groffa , d i 
minuendo fempre , fecondo che fi difeende 
verfo i l eolio. NegU altri cont i , i l meto-
do é qui 1' ifteflo , come nel primo cafo; fe 
non che le cándele fatte eolia mano non 
fi ripongono nel letto di piuma, ma fi ro
tolano su la tavola, fubito che fon forma-
te . Debbe oífervarfi tuítavoita , che nel 
primo cafo V acqua fempre fi adopera per 
inumidlre i diverfi inftrumenti , e impedir 
che la cera non s' attacchi ; laddove neli* 
u l t imo , richiedeíi lardo , od olio d 'ol ive, 
per le mani , per la tavola, &c . 

CÁNDELE di cera cilindriche , fono ope r í a 
tavola, o thate. La prima fpezie faífi di d i 
verfe fila di cottone , filato lafeo, e attorte af-
fieme , coperte di cera con la cucchiaia , e ro-
tolate , come le coniche, ma non forate. 

CÁNDELE di cera tirate, cosí chiamanfí, 
perché attuaimente fi tirano, alia maniera 
del fil di metal l o , mediante due grandi ro-
toli o cilindri di legno, tirati per un n u -
nico, che volgendofi iodictro e innanzi di 
verfe volte, paífano lo íloppino per lacera 
liquefatta contenuta in un hacino di ottone ; e 
nel medefimo tempo per l i buchi d' un iftru-
mento, fimile alia trafila per tirar-fil di rae-
tallo , attaccato ad un lato del hacino; di 
maniera che a poco a poco, la candela na» 
quiüa quelia mole, o maífa , che un defide-
ra , fecondo l i diverfi buchi o fori dell' i n -
fíromento , per cu i paífa : Con que lio méto
do , fe ne poífono tirare quattro o cinque cen-
to alte di lunghezza , via via icorrendo a d> 
lungo. L ' invenz;one n' é ñata portata da Ve-
nezia, da Pietro Ble limare di Parigi, verfo 
la meta del paíTato fccolo. 

Venderé alF incanto o per auzione callo [pe* 
gnimmo della QA^DELA ; faifi alior , che ef-

D d fen-
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fendo accefo un pezzo di candela, fi permette 
ad ognuno di ofFerire finché ella arde , ma fu-
bito che é fpenta , i i capo in vendita é accorda-
to a colui che é flato T ultimo aofferire ; mé
todo comune in Inghilterra nellc; auzioni. 

V i é puré una fpezie di efcomunicazione 
coZ/'e/í'/wa/ow della CANDELA, i n c u i , finché 
continua un'accefa candela ad arderé , con-
cedefi al reo di venire a pcnitenza ; ma 
quand 'é terminata candela ^ eglireftafco-
niunicato &c. 

C A N D E L A I A * , é una feña dclla Chie-
fa , che fi celebra i l di fecondo di Feb' 
brajo , in onore della Purifícazione della 
Beata Vergine. 

* Piglia i l nome dalla moltitud'me di can-
dele accefe cbe la Ckiefa Romana ufa in 
quel giorno nelle prccejjioni : ovver per
che , avanti la Meffa , la Chiefa ¿ene-
dice le Cándele. 

Quefta fefta, appreffo gli Scrittori antichi , 
é ancor chiamata Hypapante i e tra i moderni 
la Pmificazione. Vedi PURIFÍCAZIONE . 

Alcuni vogliono che queña fefta fia ñata 
infiituita da Papa Gelafio , in luogo de'Lu-
percali de' Gent i l i ; e che la Proceffione v i 
fi facca con cándele accefe attorno de' cam-
pi e deile terre, per maniera di eforcifrao. 

Quindi Bedadice, "Buona ventura é per 
„ la Chiefa l'aver cambíate le luílrazíoni 
5, de 'Gent i l i , folite celebrarfi nel mefe di 
„ fcbbraio attorno delle Campagne , nelie 

Proceffioni facre con cándele benedette , 
in memoria di quella divina luce , onde 

„ Crifto illuminb il mondo, per lo che fu 
5, chiamato da Simeone , lumen ad revela-
„ tionem gentium . u AUri aferivono 1' ori
gine della Candelaia a Papa Vigii io , nell' 
atino 5 56 j e fuppongono che folie foPitui
ta per la Fcfla di Proferpina, che celebra-
vafi da' Gentiü con torcie ardenti nel prin
cipio di Febbraio. 

C A N D E L I E K E , termine di fortificazio-
ne ; cioé una forma in quadro , o d u n t e í a i o , 
su cui fi raettono delle fafeine, per coprire 
gli operatori, e ferve lor di parapetto. Ve
di Tav. Fortif. fig. 25. 

Qualche volta i candelieri fi fanno anco
ra per impediré che i l nemico non veda 
cib che fegue di dentro. 

La differenza i t ^ 1 candelieri, t i c Blinde, 
confiíle in queíto , che i primi fervono per 
coprire i guaüadori davanti , e le blinde l i 
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coprono parimenti fopra la teíía . Vedi 
BLINDE . 

C A N D I D A T O * , perfona la quale af-
pira a quaiche poí to , o disnita, o di ono
re, o di profitto. Vedi UFIZIO &c. 

* La parola ¿ Latina y Candidatus, /or-
mata da Candidus , btanco , a cagione 
di un blanco e lucido vefiimento, Toga 
Candida , con cui quelh che afpiravano 
alie dignith nelC Arnica Roma , erano 
vejiiti nel tempo che ft la/ciavano vede-
re nella loro dimanda , fpezialmente 
nelle pubbl'uhe adunante , affnc di di-
jiinguerli dalla folla. 

CANDIDATI militeí, erano un ordine di 
Soldati di grande tlatura, che fervivanodi 
guardie al corpo deli' Imperadore , per di-
íenderlo nelle battagiie. Erano cosí denomi-
nati perché veftivano di bianco affine d' elTe-
re piü v i f i b i l i , e che le loro azioni foíTero 
piü oííervate, o perché eran confiderati co
me in iflrada a piü aire cariebe . Cedreno 
oíicrva, che fu il giovane Gordiano quegli 
che übtui 1 Candidati , come puré i Pro-
teftores, e Scholares. Gh Scholares erano 
traícelti dalle truppe , e confiílevano di per-
fone, che megüo d' altri intendevano 1'ar
te della guerra: dal numero di quefii Sebo* 
lares fi iceglievano 1 Candidati , cd eran 
quelli che avevano ftatura piü giganttfca , 
ed i piü robuíh , ed avean moito deiParia 
marzialej atti ad infpirar terrore , dice i l 
Crónico d' Alcííandria . I Proíeflores erano 
un ordine di mezzo. 

C A N D I R E , é un'operazione nelía Far-
cia , o nell' arte de' Confetturieri . Que' 
femplici e queile frutte che fí confervano 
in íolhnza col bollirli nel zucchero , fi 
dicono ferapiici, e frutte candite\: Bcnché 
1'efeguire quelt'operazione é paff^to oggidi 
in tutto al Confettunere , dallo Speziale , 
a cui originalmente apparíeneva. 

C A N D I T O , parlando del zucchero, di
nota un» prepar«zione di quella (oílanza , 
che faffi Üqutfacendo , e cntlallizzando fei 
o fette rcani di volte i l zucchero per Ten
derlo duro e tralparcnte . Vedi ZUCCHERO . 

C A Ñ E , in allioiu.mia, no me comune a 
due CoÜdlazioni chiamate il grande e pie-
celo Cañe: ma ira gil Aftronotm , piü uíua!-
mente, Cams major, & minor. \ít.á\ CA-
NIS major & mimr, 

CA^'E , anímale domefiieo, a (Tai docile 5 
e fo-



C A N 
c fonra tutto idóneo per la cácela , di caí 
ve nc fono di piu m i ? . Vedine fotto i 
n -ai Inglefij per ufa della caccia Ingle fe : 
HOUND , TERRIER . Vedi puré DOG DRAW. 

C A N E P H O R ^ , K A N H ^ O P O I , nell' 
antichita , erano due vergim di condizione in 
Atene,cuftoditenelTempiodi Minerva nelt' 
Acropoi i , k quaii neiie Feíte Panathenee, 
portavano ful capo a'cuni torbelü , dov'era 
npolla aicim che di miíknofo e fecreto , 
conf.gnnti ad eíTe dalla Sacerdoteífa . 

Qucíli corbeUi eraio ordinariamente co-
ronati di ñ o n , di rairíí , &c. La camfora 
In queik cerimotiu fempre andava ¡a pri
ma ; feguiva apprclTo i l Filosofante o i l Sa
cerdote , e q>uindi un coro di mufici . 

C A N E P H O k I A , era una ccrimonia , 
che facea parte di una feña, celebrara dal
le Vergini Atenieíi la vigiha del di loro nuz-
ziale . Qtieña cermionta, com' era praticata 
in Attne , compívaíi a quedo modo: la don-
zella, condotta da' fuoi genitori , veniva al 
Tempio di Minerva , portando feco lei un 
corbello pleno ds prefenti , affin di mo
veré la Dea a far felice i l íuo matri
monio ; o piü todo, come dice lo Sco'iaOe 
di Tcocnto , i l corbello a vea per ifcopo di 
compenfare ed emendare in quaiche manie
ra i l torio che fi taceva a que lia Dea, pro-
tettice della vergmita , neil'abbandonare i l 
di lei par tito ; ovvero era una cc-nmonia 
indinzzata a placare il fuo fdegno. 

C A N F O R A * , una gomma , o ragia , 
blanca , níp'endentc , trafparente, fnabüe , 
inflammabile , odorífera, volatile, di un gü
ilo amaretto , e caldo o lite modo su la i in -
gua e in bocea ; che didilla e feorre da un 
álbícro. dcll'ifteíTo nome, frequente nell' l ió
le di Borneo , e di Cey'an , e su le vicinc 
code raontuofe dcli' India, i l qual raíTami-
gha ad una noce. 

* La parola viene dair Arábico Capur , 
o Capriur : che ftgmfica la fiejfa cofa. 

La Can]..ra d i i t i lU ctaU' albero a manie
ra di gomma ; e dicefi che d i l l i l l i piü ab-
bondaritemente nel tempo de' terremoti e del-
le tempefte. Mr. Lemery dice, che la Can
fora fi trova apnié dell' a Ibero ; dove s1 ad-
denfa b piccoli gram di differenti figure 
e molí-, moltofecthi, friabil i , l eggkr i , di 
un gufto zrturo &c . Quefti piccoli grani , 
cadendo 1'un fopral'ahro , leggiermente fi 
attaccaao mfieaw, e forman delie KiaíTs , 
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che quando nn poco fi premono o ílringo-
no colle dita, di nuovo gramícono in picco
li corpicelh , come fale. 

Alcuni Auton fan due differenti fpezie 
di Canfora, fecondo le differenti partí delP 
albero su le quali fi trova . Quella che é 
nelle vene del legno dicefi efícre diverfa da 
quella che ftilla fuor, rompendonc la cor-
teccía. 

La Canfora, é fama, ch'cíTcndo da prin
cipio roffa, venga bianchvta o dal Solé, o 
dal fuoco. Per verita pochiffima noi abbia-
mo in Inghilttrra deila cruda natural Can
fora . Si pon cura dagü Oilandeíi, ch' ella 
venga tutta alie nortre mani raffinata per 
fublimazione, e preparara , 

Mamera di r affin are la C ANFORA cruda, 
I I método fi é , poria a lubiimare in vaíl 
íubhmatorj ; quando il vafe é mezzo pie-
no , fi ottura , e fi pone íopra un fuoco 
do!ce e leggiero; dove a principio fo!tanto 
s'alza la parte piu pura; raa , per grad í , 
tüí to fublimafi , eccetto che un caput mor-
tuum , od una parte terrea che s' attaca al 
fondo: A Hora ella fi iiqucfa con fuoco He
v e , e fafli feorrere in alcune forme , per 
darle quella figura che fi vuole. Ella é co
sí volatile , e pronta a fvaporarc in fumo , che 
i mercann d' ordinario la inchiudono nelle fe-
menze di l ino, acciocché la vifcoíirk di que-
fio grano tenga unite le fue particellc, 

La Canfora ha varj ufi ; come ne' fuochi 
artifiziali ; nel far la vernice , & c . Nelle 
Corti de' Principi Orientali, ella íi abbru-
cia , infierne colla cera , per illuminare la 
notte. 

EH' é fopra modo inflammabile, cosí che 
arde e conlerva la fuá fiamma nell' acqua; 
c ardendo fí con fuma totalmente, non la-
feíando feoria dietro di sé : ma i l fuo ufa 
principale é in Medicina. 

La Canfora é i l piu efficace diaforético ; 
la fuá grande fottigüezza diffondcndofi per la 
fbílanza delle par t í , quafi íubito che i l ca
lore dello ftomaco i'hameffa i nmo to . Ufa-
fi nelle carie deglí offi , come un detergente 
neüe fente, per refiitere alie cancrene, & c . 
Quando é miüa co' fali fnttili delle Canta-
r i d i , i m pedí fe e che non offendano la ve (ci
ca ; la fui efquifita finezza rendendola atta 
a gir loro dietro per tutt i i meandn de' va* 
í i , e a rintu/zar le loro afprezze. 

I l Dctíor Quincy olferva , che la Canfora 
D d 2 co-
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ccminda a mefcolarfi , e con btion efíío , 
coi mercuriali, quafi per difefa contro le 
loro proprieta ftimolanti , e per farii gire 
mr' piu tenui, e fotti l i condcmi, operando 
per fuíione , e con la for7.a d' irnpulfo . 
Impepocché non fojamente il Mercurio dof-
cc o i l Calcmel y pub in quefla maniera 
frenarfi e ratteneríi da un' operación mani-
fcfta neile glandule sttorno la bocea ; ma 
ancora i i Turbi th minerale , che di per 
sé agifee fortemente per feceíTo e per vo
m i t o , meícolato colla Canfora, molto me-
no íarh per tai conti fentito ; e procederá 
ne! piu bntano giro del raoio, e promoverá 
Jo fcarieo cutáneo, in una maniera piu efii 
cace, che qualunque altra medicina di me-
no fpecifica gravita. 

Mr . Lemery tentb una analifi chimica 
áella Canfora, ma o fe fue parti erano trop-
po fine e volaíiü, si che non poteano eííe-
re pórtate a maggior grado di purita o fot 
t-igliezza con alcun proceíio chimico \ o fu 
cagione la (Iretta unione delle fue particcl-
ie , le quah aífai probabümente non fono 
altro che olio e faje volatile, che non pote-
ron o eífere feparate . 

Egli offerva , che ta Canfora non fí di-
fcioglie ne' liquori acquei o flemraatici \ ma 
bensi ne' fulfurei ; non neglí alcalini, e né 
men m alcuni acidi: ma neilo fpirito di ni
tro fi difcioglie perfettamente , e ch' ella é 
la foia refina a cui cib avvenga. Queñadif-
íbluíione é ordinariamente chiamata Olí&di 
Canfora; ed a queflo appunto viene aferit-
ta la fuá virtu medicinale nelle ferite, nel-
Je cancrenc, e nelle. carie degli offi . Non ÍÍ 
ufa di prenderla internameníe , per timere 
¿ei racutezza delle fue cufpidi , e perché é 
corrofiva; benché Mr. Lemery abbia ritro-
•yato de' buoni effetti , coi mezzo di due 
o tre goccie di queft' olio prefe per bocea, 
nelle oftruzioni, e ne' mali di madre ; ma in-
f a t t i , ei !a mefehia fempre con alírettanío 
©lio d' ambra. 

V i é un verfo od' un proverbio c.omune , 
con cui fi diferedita la Canfora, e gli fi at-
*ribuifce vir tu di tor agli uomioi la forza 
inafchile. 

Ca m p h o ra per narei cajlrat cdore mares. 
Ma férondo Scaligero , e Tulpio quefío 

proverbio é falfo. 
Boljita la Canfora in acquavite, in un lue

go cbiufó v finché.tuttofia fvaporato , fe una, 
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torcía o candela accefa ver ra introdotta, V 
aria in tutto que! luogd immediaíe prendera 
fuoco, e apparira in fíamma, íenza fare al
cun danno al luogo o agü fpettatori. 

Si é trovato in Ceylan , che la radice 
delT albero che da i l Cinnamomo , da per 
incifione un liquore che ha un odor forte 
di Canfora, e molte delle fue v i r t u ; onde 
i Naturaíiñi , per abbaglio , han fuppofto 
che tutta ta Canfora venga da quell' albe
r o . V i é puré odor di Canfora in diverfe 
aítre piante come nella Camphoreta, tvcll* 
abrótano , ncl rofmarino &c. 

CANFOR A artifiziaíe, preparafi con la fan-
daraca, e eoll' aceto bianco diftillati , tenu-
t i 22. giorni nel fimo equino, e pofeia efpo-
fii a feccare un mefe a! So!e \ a capo di che, 
la Canfora trovafi , in forma di croíla d' un 
pane bianco . Quefi 'é pur chiaraaraGcwWíJ! 
di G i un i per o , Vernice blanca, c mafiiee. 

C A N I C U L A , é un nome propnod'una 
delle íklie della Colleilazione Canis major; 
chiamata anche iempliccmente la S t e l l a C a ñ e y 
dai Greci enpio? , Sirius. Vedi SIRIUS. 

Plimo e Galeno danno puré 0 ® Cimitíilai 
Y appcllazione di Procyon r benché propria.-
mente , queíli fía i l nome di un'altra Stella 
ne! Canis minor. Vedi PROCYON . 

La Canícula é la décima Stella in ordine 
nel Catalogo Britanaico, ma in quello di 
Ticonc, e di Tolomeo, é la feconda. El i ' 
é fituata nella bocea della Coftcllazione y 
ed ¿ della prima grandezsa ; ellendo ¡a piu 
grande , e piu lucida di tutte le Stelle nel Cie
l o . La fuá longiíudine , latitudine , &c. vedi 
traquelie delle altre Stelle di CANIS major 

Dal levar di quefta Stella, non cósmica
mente, o col So lé , ma eliacamente, cioé 
dalla fuá emerfione dai raggi del Solé , che 
oggídi fuccede circa i l giorno decimoquin
to d' Agofto , gli antichi contavano i loro 
Dies Caniculares. Vedi CANICULARE. 

Gl i Egizj e gli Etiopi cominciavano i l lo
ro auno nel levar á ú \ £ Canicula ; compu
tando dal fuo levare di nuavo I ' anno appref-
fo , i l che é cbiamato 1' Annm Canarias. 
Vedi ANNO. 

C A N I C U L A R I G/omi , Dies CANICU
LARES , propnamente dinotano un certo 
numero di g iorni , che precedono e fuííe-
guono al nafcer eliaco ú é h C a n i c u l a , nel
la mattina. Vedi CANÍCULA. 

Aleuni Autori dicono j coü' autorita, d' Ip -
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pocrate e d iP l in io , che i ! giorno in cui le
va la ¿ a m u l a i i l mare bolle, i l vino ace-
tifce; i cani principiarlo a di ventar rabbio-
fi ; la bile crefee e s'irrita, e tutti gii ani-
m?.li s' illanguidilcono; eche le malattie or
dinariamente caufate allcr negli uomini , fo
no febbri ardenti, di íentcne, e frenitidi. 

I Ronnni frtCfiucavano un cañe ogni an-
no alia Canícula ne! tempo dei íao levare, 
per piacarne la rabbia. Supponevano che la 
Canícula foííe occalione del tempo o deila 
flagione calda fuffocativa , che per lo piu fi 
fe ate ne' giorni canicular!, roa per errore : a 
capo di cinque o fei müle anni, pubaccader 
che la Canícula venga accagionata di portar 
ghiaccio e n e v é ; poiché ella levera la No
ve mure e Deccmbre. 

C A N I N O appttito , una fame difordina
ta , fin ai grado di malattia . Vedi B U L I M I A , 
FAME &C, 

C A N I N I denti, CANINI denles, nell'A-
natomia , fono due acuti e affilati denti in 
ciafeuna mafcelia; un ría ciafeuna parte, tra 
gl ' incifori ed i molari . Vedi DENTE . 
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Sonó groffi e rotondi , e fia i feo no in una 

punta acuta 5 ha ciafeuno di eííi per lo piü 
una fola radice, che é piíi lunga che le ra-
dici degl' Incifori . I I loro proprio ufo é per-
vadere e penetrare per mezzo l'alibtánto . Per
ché i denti dinanzi non fojamente pofTono 
eflere tirati in fuon dalle cofe che ten lamo 
e rompiamo con eífi , ma fon anche piü fog-
getti ai colpi , che i molari; perb piíi di due 
terzi d' eífi fon fepolti ne' loro alveoü ; con 
che la ior refilienza a tutte le preffioni late-
ra l i , é moho maggiore che quelia de'mola
ri . K e ü l . 

C A N I N U S mufrulur, TifteíTo che l'Eie-
vaíor Labn fuperioris. Vedi ELEVATOR , 

CAN1S tnajo)', t i Cañe grande, in aítro-
nomia, una Coíkllazione del i' emísfero Me-
ndionale , fotto ai piedi dclT Orione , quan-
tunque un poco all' Occidente di eflfo: le d i 
cui Stelle Tolomeo fa afcendere al numero 
di 18. Ticone n' olfervb folamente 13. nei Ca
talogo Britannico fono 32. I I loro ordine, i 
loro nomi, luoghi , magnitudine, latitudi-
ne , longitudine , &c . fono come fegue 

Nomi e fltuazioni dellc 
Stelle. 

Preccd. " I delle Lucide informi 
Suflegu. j davanti ai piedi poílcr. del Cañe 
Nel piede poft. preced. 
Nel i ' efíremita del piede aníeriorc . 
Inform. fotto i l piede porter. 

Preced. delle due nel ginocchio piu bailo , 
Suííegu. e a mezzodi delle fleffe. 

Merid. nel ginocchio fu per. 
Settentr. nel medefimo ginocchio. 

10. 
Una lucidiffima tielia bocea, Sirius* 

Merid. e preced, nel petto. 
Nella gamba piü baffa. 
Neir orecchia fettentr. 

Preced. delle contig. nel pe tío . 
Preced. delle due neli'omero . 
Merid» delle contig. nel petto. 
Ne l capo . 
Tcrza di quelle che feguono nel 

^ Longitudine 
era 

n l 7 51 5> 
22 7 5 

3 6 8 
2. 5,2 58 
4 12 39 

25 

6 20 54 
7 21 25 
7 16 48 
7 25 4 i 
7 4 i 57 

9 49 1 
9 59 38 

10 58 50 
14 3 n 
" S2 53 

12 55 5Ó 
13 5° 34 
13 2(5 5 ó 
12 44 29 
n 34 59 

Laíitudine 

57 24 15 
59 14 20 
53 24 57 
41 17 47 
56 44 8 

45 $6 17 
46 5 3Ó 
41 46 23 
42 21 25 
41 19 24 

39 32 8 
37 l 9 38 
43 52 11 
55 11 25 
34 44 34 

42 54 49 
46 48 52 
43 2 18 
36 41 5o 
42 45 40 

era 

2 
2 

2 3 
z 

S 

5 á 
4 
5 

á 
5 
7 
4 
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N o m i e f t tuazioni delle 
S t d l e . 

Merid, nel eolio . 
Una Lucida fott'il bellico, tra le cofeie 

Settentr. delle due nel eolio. 
Suífegu. delle due neü'omero. 

25-
Una Lucida nel mezzo del cofpo. 

So-

Una lucida coda. 

CANIS minor , i 1 cañe pie ciólo , in aflrono-
mia, una coftellazi one deil'Emisfero Setten-
trion. chiamita ancor da'Greci Proción , e dai 
Latini Antecams e C a n í c u l a . Vedi COSTEL-
LAZIONE . 
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o5 

tjo Longítudine 

12 32 5 
i¡5 24 46 
17 12 51 
15 17 41 
16 41 25 

19 3 3° 
20 12 2Ó 
20 59 52 
21 18 34 
21 5Ó 10 

Latitudine 

39 39 32 
5 i 23 57 
50 1Ó o 
38 1 50 
46 10 13 

48 29 37 
47 53 49 
48 12 38 
48 3Ó 51 
4<5 15 37 

3 

4 
2 3 

4 
3 

5 4 

2 3 
7 

3 

22 3 25 46 38 30 | 
«3 25 12 i ó 1 50 38 56 j 5 

2 3 
LeStelle del Canis minor ^ nel Catalogo di 

Toloraeo fono 17. eccone 1 nomi, l'ordme, 
i luoghi, la latitudine, la longítudine, la 
magnitudine &c. 

N o m i e f i tuazioni delle 
S i elle. 

Nel capo. 
Settentr. nel eolio. 
Mcrid. nel eolio. 
Sotto quefte come neU'omero. 

Informe, fopra il eolio. 
Settentr. in faccia al preced. piede pofí. 

Media 

Nella cofeia , Procyon. 
10. 

Informe, i'erfo la coda» 
Neíía gamba di dietro. 

Preced. nel A dell'inf. 
che fegue quefta al Sud 

13-

Ultima nel detto A . 

Merid. 

al Nord 

C A N N A , una mifura lunga, frequente 
in Itaha, Spagní , c neile parti Mcrid. del-
la Francia, di rmggion: e minore lunghez-
za fecondo i luoghi dove eli 'é ufata» 

^ Longitudine 
era 

€5 16 48 34 
17 t9 58 
17 51 
18 1 

52 
23 

18 18 14 

17 
20 
20 

56 31 
10 40 
H 7 

20 28 33 
21 30 21 

22 11 5 
25 19 47 
26 57 30 
28 39 12 
28 30 1 

27 56 51 
6¿ o 49 33 

Latitudine 

10 16 12 
i 2 30 42 
13 31 3o 
12 51 51 
14 49 14 

9 45 18 
19 37 58 
18 13 51 
18 6 22 
15 57 55 

10 17 57 
18 53 o 
18 6 10 
23 47 5Ó 
21 29 56 

17 47 51 
22 37 35 

;3 

6 
6 
3 
6 
6 

6 
6 
7 
6 

1 2 

ó 5 
5 
6 
5 

I n N a p o l i , h C a n n a é eguale a ferte pre
di 3 | p ü l l i d , miíura I<»glefc : la Canna di 
Toloia , e della Ltnguadocca alta , é egua-
Ic alia canna d'Aragona, econtiene cinque 

pie-
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picdi 8 \ pol l ic i ; aMonpelieri ín Proven ía , 
Ddfinato, e ncila balTa Linguadocca, a fei 
picdi 5 Í pollici Inglefi. Vedi M I S U R A . 

CANNA , mifura ancica cbrca . Vedi M i -

SUCorrlfpondc alia canna di alcune Nazioni 
moderne, 

CANNA da pefcatore. Vedi LENZA , e Fe-
¡cate alia LEKZA . Vedi anco PESCA. 

C A N N E L L A , arómate . Vedi CINNA-
M O M O . 1# 

CANNELLA, O picciolo tubo, in ulocni-
rurgico . Vedi CANNULA . 

C A N N O N E , * in guerra, ingegno , o 
macchina mili tare, ovvero un arme dafuo-
co, per ícagiiar palle di ferro, di piombo, 
o di pietra , con la forza deila polvere da 
fchioppo , ad un luego o fito direttamente 
oppofto alT aflfe del cilindro , di cui i l canno-
nc é comporto. Vedi A R M A , PALLA &C. 

* La parola e Italiana , un aumentativo di 
canna, eioe canna grande ; poichi un Can-
none I- lungo, dritto , e cavo , come una 
canna . 

I pnmi Canmni furono chiamati Bombar-
de, da Bombus, a caula del loro ürep i to . 
Vedi BOMBARDA . 

Le parti e proporzioni di un Cannone , 
lungo circa undici piedi, fono , la lúa cavi
l a , nove piedi i i l fu o fulcro, o foftentaco-
10 , quattordici ; cd i l fuo a líe , fette , 1' 
apertura , o diámetro deíia bocea fei pol l ic i , 
e due linee , per lafeíar moto o gioco alia pal
la ; i l diámetro deila palia percib debb' die
re fei pol l ici ; ed i l fuo pefo trenta tre lib-
bre-j . La groífexza defmeíallo verío la boc
ea , due pollici , e nelia braga fei; egü pe
ía intorno a cinque mila feicento libbrc : 
11 fuo carico é dalle 18 alie 20 libbre. Por
ta di punto in bianco feicento paffi, e cari
ca dieci volte in un'ora , talor quindici i in 
un giorno cento e venti volte. I I fuo letto 
o caifa quindici piedi largo, e venti lungo, 
per i i rirabalzo . V i voglion venti cavalli per 
tirarlo . 

Larrey fa invenzione di J. Owen-il Can-
wve di bronzo; e dice che i pnmi furono 
conofeiuti in Inghilterra, nel 1535. Peral-
tro egü confeífa che i Cannoni eran noti 
prima 5 ed oíferva , che nelia battaglia di 
Crefsi, nel 1346. v i furono cinque pezzi di 
Cannone nell' armata Inglcfe , che furono i 
pnmi che ft vedeífero in Francia: Mczcray 
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aggiugne, che i l Re Eduardo gittb i l térro-
re nell' armata Francefc , con cinque o fei 
pezzi di cannone; effendo ftataquella la pri
ma volta che fi vedeífero cali macchine tuo« 
nanti . 

I Cannoni fi fanno cilindrici , acciocché i l 
moto deila palia non fia ritardato nel fuo 
paífaggio 5 e la polvere quando é meffa in 
fuoco, non fdruccioli tra ia paila e la fu per-
fizic del cannone, lo che impcdi.tbbc i l fu® 
eífetto . Woifio vorrebbe che i l cannone fem-
pre fceraaífc, verfo la bocea o l ' orifuío : 
perché la forza deila polvere femprefeema T 
a mifura dello fpazio per cui é efpanfa. I 
nuovi cannoni^ fecoado la maniera Spagnuo-
l a , hanno una cavita, o camera nel fondo 
deila canna , i l che ajuta i l fuo eífetto. X r o -
vafi che un cannone rincula due o tre paíli 
dopo 1' efplofione ; lo che viene da aícuni 
fpiegato, adducendone per ragione l'ariache 
violentemente irrompe nelia cavita , fubito 
ch' egü é fcaricato delta palia, ma la cagion. 
reaie e vera fíél'agir che fa la polvere egual-
mente su la braga del cannone , e su la pal» 
la . Vedi MORTARO , BOMBA , PROGETTI-
LE , POLVERE da fchioppo. 

Per un pezzo di b*tteria , la cui palla é di 
trentafei libbre, videbbon eífere due canno-
nier i , tre caricatori , e trenta guaftatori. 

I cannoni fi diíiinguono per ii diametri del-
le palie che portano ; ma quefla diítinzio-
ne é difterence appreífo difFerenti nazioni, 
La proporzione deila ior lunghezza al loro 
d iámet ro , dipende piuttofto dali' eíperienza , 
che da alcun raziocinio a p r io r i ; e pero é 
(lata varia, in varj tempi e Juoghi : la rego
la é , che i l pezzo fia di cal lunghezza , che 
tutto i i carico deila polvere fia in fuoco» 
avanti che la palla laíci i l pezzo. Se fi fark 
troppo lungo , la quantita d'aria da protruder-
fi innatvzi alia palla , dará troppa refiüenza ali* 
impulfo ; e quelV impuiío ceílando , i l frega-
mento deila palla contra ¡a fuperfizie del 
pezzo, diminuirá alcun che del fuo moto . 
U n tempo , fi faceano i canmni moho piti 
íunghi che ai prefente; fin a tanto che, a 
calo fattine alcum due piedi e me;zo piti 
corti deli'ordinario , s1 imparb che la palla íi 
move con maggior impeto per uno fpazio 
minore che per un pm grande . Lo provb 
Guítavo Re di Svczia per eíperienza nel 
iÓ24j allorché una palla di ferro , di 48 
libbre di pefo trovoffi andar piíi in i a , gic-

tata 
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íata da un cannone nuovo corto, che un'al-
tra palla di 96 libbrc da un pezzo vecchio 
piíi lungo: laddovc, per altri con t i , é cer-
t o che quanto roaggiore é l ! apertura e la 
f a l l a , tanto piu grande é i l t i r o , 
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1 nomi de' diverfí cannoni, la loro lun^hex-

za, i l loro pefo , e qucllo delle loro palle, 
ficcome praticafi tra noi in Inghilterra, fono 
come neila Tavola fegucntc. 

N O M I d e ' C A N N O N I 

Cannone Reale 
Mczzo Cannone grande 
Mezzo Cannone ordinario 
Mezzo Cannone i l piu piccolo 
Cdubrina la piu grande 
Cclubrina ordinaria 
Colubrina la piu pie cola 
Mczza Colubrina ordinaria 
Mezza Colubrina piu píceo la 
Cannone da muro detto Saker ord. 
Saker piu piccolo 
Minion piu grande 
Minion ordinario 
Falcone 
Falconetto 
Rabinet 
Bafe 

Pefo d'una palla 
di ferro 

48 
3¿ 
32 
3° 
20 
17 
i5 
10 

9 
6 
4 
3 
3 
2 
1 

lib. 

¡ib. 5 onz. 

11 

12 
12 
4 
8 
5 

Pefo del Can* 
none 

8000 Ub. 
6000 
5(500 
5400 
4800 
4500 
4000 
2700 
2000 
1500 
1400 
ICOO 
800 
75° 
400 
300 
200 

Lunghczzadel 
Cannone 

12 piedi 
12 
12 
11 
12 
12 
11 
1 r 
10 
10 

7 
7 
6 
5. 6 
4- 6 

Vig . 

11 maggior tiro d'un Cannone é ordinaria
mente nííato o determinato ad una eievazio-
nedi450- 11 Dottor Haliey m o ñ r a , ch'egli 
é a 44T. Vedi PROGETTILE . 

M.S . Julicn aggiufta i t i r i dei diverfi pez-

zi di Cannone , prendendone la mifura dal 
pefo della palla che portano : eífendo i l 
carleo della polvere fuppoílo fempre in 
una ragione fubdupla del pefo della palla; 
COSI , 

Pefo d'una 
paila di 
piombo 

23 Ub. 
24 
16 

Tiro orizon-
tale 

¿5oo Pajfi 
700 
800 

I I pih gran 
tiro 

6000 
6000 
8000 

Pefo d' una 
palla di 
piombo 

12 
8 
2 

Tiro ori-
zontale 

450 
400 
150 

I l piu gran 
tiro 

5000 
1500 
1500 

11 medefimo Aurore sggiugne , che una 
palla gittata alia di íbnza di feicento paff i , 
s' abbaífa o deprime nove , dicci , undici , 
dodici, anzi pur tredici piedi, verfo tér ra . 

In quanto al método di gittare, o fondtre 
Cannoni, vedi FONDERIA . 

Per que'Io riguarda i l metallo á t Canno
n i , egh é O di ferro, o , ch ' é i l piíi comu-
ne , di uní míftiíra di rame, di í iagno, e 
di bronzo : h ragno s' aggiugne al rsme, 
per rendere i l metallo piü dtníb e coropat-
t o ; e perb quanto miglíorc c pib peíante é 

i l 
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ÍI rame , tanto mea richiedefi di ílagno . 
Aícuni a ccnto lire di rame, o'aggiungo-
no dieci di flagno, ed oíto di bronzo : al-
t r i , dieci di Üagno, cinque dt bronzo , e 
dieci dipiombo. Braudio defcrive un meto-
do di fare il Cannone di cuoio , inb i íogno: 
cd é certo che gii Svedefi fecero ufo di tali 
Cannoni nella lunga guerra del paííato íe-
colo : ma cglino ícoppiavano o crepavano 
troppo fácilmente, e non potean percib ave-
re raolt'eífetto . Trovafi per efpenenza , che 
di due cannoni di egual bocea, ma di diífe-
renti iunghezze, i l piü lungo nchiede mag-
gior carica di polvere che il piü corto, per 
giugnere all' ifteífo t i ro . 

I I carico ordinario d1 un cannone , é che i l 
pefo della polvere fia la meta di quello del-
la fuá palla. Dcpo ogni trenta fcanchi , i l 
cannone áchhc raffreddarfi, con due pinte di 
aceto, mifto con quattro d'acqua , verfate 
nella canna : prima otturandofi i l rocone. 

CANNONE d'organo, é la parte principale 
d'un Organo, equella che fa giocar tutta la 
macchina. Vedi ORGANO. 

I I cannone cCorgano (che gi ' Inglefi chiama-
no foundboard, ed i Francefi fommier) é un 
ferbatoio o condotto grande, nel quale i l fla
to fofpinto co' mantici , vien condotto per 
mezzo di un porta-vento, e di la diftribuito 
ne' tubi , o canne fituate fopra i buchi del
la fuá parte fuperiore. QueÜo vento o queft' 
aria entra ineífe per mezzo di valve , le qua-
l i fi aprono, col premere fopra i taüi , o 
chiavi , dopo di aver tirati i regiftri , che im-
pedifcono che Tarja non vada in alcuna dell' 
altre canne, fe non fe inquelle, nellc quali 
fa d' uo'po. 

Gil Organi, le cui piü lunghe canne cie-
che fono di quattro piedi, hanno i l loro can
none da cinque a fei piedi. 

Gl i organi di 16 piedi hanno due canno
ni , che comúnicano i l flato o vento da uno 
alTahro , per mezzo di un porta-vento di 
peltre . 

C A N N O N I ERE, ín Fortificazione, di-
nctano i buchi, o le aperture, per le quali 
fon dimzati od appuntati i cannoni, fia in 
cafematte, o nelle batteríe, o ne'parapetti 
delle mura . Vedi CANNONE, ORDNANCE, 
BATTF.RÍ A , &c. 

Le canmniere fono generalmente circaiz 
piedi feparate , larghe e capaci nel di fuori da 
fei fin a nove piedi • e due o tre di dentro. 

Tomo I L 
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La loro altczza dalla piattaforma é per lo 
piü tre piedi su l'mterno , ed un piede e mez
zo su la parte efteriore r cosí che la bocea, 
o eílremita del cannone, fecondo i lbifogno, 
pub incíinarfi, ed il pezzo recaríi a fare un 
tiro baífo. 

I Francefi chiamano cannonierer , quelle 
che fono larghe abbaftanza , perché vi paííi 
la bocea di un cannone; e chiamano mear-
frieres quelle che hanno baftevoi larghezza 
per l i mofehetti. 

Quando i l parapetto é cosí baffo, che i l 
cannone fi pub fparare fenza cannoniere, íi 
dice tirar en barbe, in barba,. 

CANNONIERE , in un vafcello, fono le aper
ture , o buchi ne'fianchi del vafcello, per 
mezzo alie quali fi pongono le bocche de* 
Cannoni. 

I vafcelli grandi hanno tre ordini o file di 
cannoniere, obatterie; e ciafeuno ordinaria
mente confia di quindici cannoniere, 

Nelle tempellc , oburrafche, fi ufa di chiu-
dere le cannoniere, acciocché 1'acqua gonfia 
non vi fí fpinga dentro per eífe. 

Ne' vafcelli Inglefi , Oüandefi , e France
fi, le loro valve o fineílre fono attaccate ¡ti 
cima o neli 'al ío dell'aperture ; ne'vafcelli 
Spagnuoli allato di eífe. 

CANNONIERE {Ar t e del ) é I'arte di t i 
rare o fparare con arme da fuoco , con mor-
ta) &c. cioé di caneare, dirizzare, e feop-
piare od eíplodere coteífe arme da fuoco , 
col miglior vantaggio. Vedi Tav. Fortif.fig, 
JÓ. Vedi puré ARME da fuoco, e M o R-
T A J O . 

Ella qualche volta fí confídera come una 
parte dell'arte Militare , e qualche volta del
la Pyrotechma. Vedi P Y R O T E C H N I A , C 
G U E R R A . 

All 'ar te del cannoniere appartiene la co-
gnizione della forza , t dell' tíFctto della pol
vere da fchioppo , delle dimenfioni de' pez-
zi , e delle proporzioni della polvere e delia 
palla che portano ; infiem coi metodi di ma-
neggiarc, difporre, caneare, appuntare, o 
dirizzare, &c. Vedi POLVERE da fchioppo , 
CARICO, PORTARE &C. 

Alcuoe partí di queft'arte fonfi recate fot-
tola coníiderazione matemática , le quali da' 
Matematici Ion ehiamare aífolutamente col 
nome di arte di gittar bombe &c. chenoidi-
ciam arte del cannoniere; cioé i l método di 
elevare, od alzare i l pezzo di artigüeria a 

E e qua-
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qualunque dato angelo , e di computare il fu o 
t i r o ; o di elevarlo e dirigerio cosí , che pof-
fa daré in un fegno , o ícopo propoílo. Vedi 
PROGETTILE . 

GP Infírumenti particolarmente ufati in 
qu; ña parte della profeffion del cannoniere , fo-
« o i C a l i b r i , od i compaííi át\ cannoniere ̂  i l 
quadrante, cd i l L i v e l l o : i metodi di apphca-
re i quali rtrumenti vedi fotto gli articoli 
CALIBRO, LIVELLO, e Q ü A D R A N T E . 

La linea, o femita, in cui vola la palla, 
jn qualunque elevazione o direzione che fia 
i l peizo, trovafi effere la ílcíTa, chequella 
di tutt i gli altri progctíil i , cioé una parábola. 
Vedi PARÁBOLA . 

D i qua forgono le ieggi particolari oíTer-
vate nei moto, o nel voló della palla , la fuá 
velocitk, eftefa &c. ed infiem le rególe per 
le mire , o direzioni aglioggetti , e per col-
p i r l i , le quali vegganfi fotto l'aríicolo PRO-
GETTILE. 

Mal tus, ingegnere Inglefe, vien mentó-
vate per colui , che prima ¡nfegnb qualche 
ufo regolare de 'moría; , nelT anno 1634 ; egli 
non fapea niente della curva che i l tiro de-
ferive nel fuo paífaggio, né della difFerenza 
di tiro in elevazioni differenti. E la maggior 
parte áe cannonieri ^ ed ingegneri impiegati 
relie batterie &c. fin al di d'oggi non 
han niente migliori rególe ; fe il tiro non 
coípifce giufto, alzano o afabaífano ¡1 pez-
z o , finché lo recano al vero: e puré vi fo
no rególe certe , fondate su la geometría , 
per tutte quefte cofe, noi ne fiam dtbi tor i , 
per la maggior parte, a Galileo , ingegnere 
del Gran Duca diTofcana, ed al fuo difee-
polo Torriceili . 

Una palla o bomba, ch'efce daunpezzo, 
trovafi che non s'avanza mai in linea dirit-
ta verfo i l luogo , a cui é livellata , ma prin
cipia ad alzarfi dalla fuá linca di direzione , 
fubito ch 'é fuori della bocea del pezzo. i \ l -
cuni ne rendono ragiont cosí: i grani di pol-
veré piíi vicini alia braga , prendendo pri
ma fuoco , fpingono o premono innanzi , 
per i l loro moto precipitato, non fol la pal
la , ma ancor que' grani che feguitano la pal
la rafente il fondo del pezzo; dove fuccef-
fivamente prendendo fuoco , colpifeono od 
urtano direm quafi , la palla per di fotto, la 
quale, a cagion del neccífario paífaggio , non 
ha appantino l'illeífo d iámetro , che la ca
vi la dd pezzo; cd in si fattaguifa folleva 
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un poco la palla verfo lorio fuperiore del
la bocea del pezzo, contro cui ella sfregaíl 
nelT ufeir fuori talmente , che i pezzi molto 
adoprati, ed i l cui metallo é dolce e melle, 
oíTervanfí avere ¡vi un canaletto notabile, a 
gradi 2 gradi fcavato dal fregamento nelle 
palle. Cosí la palla andando fuor delcanno-
ne, come dal punto della parábola E , Tav. 
Fortif. fíg. i(5. fi folleva, nel fuo progreíTo, 
al vértice G ; dopodiche, con un moto mi
ño difeende. 

I t i r i fatti dal!'elevazione di quarantacin* 
que gradi fono i maggiori; e quelli fatti da 
elevazioni eguafmentc diíianti da quaranta-
cinque gradi, fono eguali; c ioé , un pezzo 
di cannone, o mortaio, livellati a l e g r a 
do, gitteranno una palla , o bomba, airiftef-
fa dií ianza, che quando fono elevati al 50. 
grado, ed altrettanti ne'trenta, chene'fcf-
íanta , e si degli altri . 

E" flato dimoílrato, che per trovare ¡ dif
ferenti t i r i d'un pezzo d'artiglieria in tutte 
le elevazioni, dobbiamo 1. Fare un efattiííi-
mo efperimcnto, con lo (paro d'un pezzo, 
ad un angolo bennoto, e con raifurare i l t i 
ro fatto, eíatt i í í imamente; imperocché da ua 
efperimento giuíio , poffiamo arrivare alia co-
gnizione di tut t i gli a l t r i , nella feguente ma
niera . 

2. Per trovare il tiro d' un pezzo, a qualun
que altra elevazione voluta, dicafi, come i l 
íeno del doppio dell 'angolo, fotto cui fi é 
fatto T efperimento , é al feno del doppio 
deli'angolo, a qualunque data elevazione : 
cosí é i l tiro noto per l'efperienza fatta , al i ' 
altro tiro che fi defidera. 

C A N N O N I E R I , ( GUNNERS in lingua 
Inglefe) ufiziali della Torre inLondra, ov-
vero d'altre guarnigioni, i l cui impiego é 
governare e íoprantendere a'pezzi di groíTa 
artiglieria, montati fulle linee, e batterie, 

, che íono fempre alleftiti , e fiiíati, co'lor 
cartocci e palie, per fervirfene , al piu pron
to cenno ed ordine. 

Uno o piu d'effi vegliano al lor impiego 
gtorno e notte ; portano una bacchetta di cam
po, ed un corno grande di polvere attacca-
to ad una cordicella fopra la fpalia finiflra ; 
nel qual equipaggio marciano iungo i mor
ta l , o cannoni &c. Vedi TORRE, e ORD-
NANCE. 

/ / ma¡ho CANNONIERE (Ma/ier Gunner*) 
d'Inghiítcrra, é un ufiziale deítmato ad am-

mas-
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imeftrare cd inflruire tutti quelli che defi-
derano imparare l'arte del Cannoniere ^ a 
cui tocca prendere da ogni fcolaro i l giu-
ramento, con cui fi obbligano di non fer-
vire alcun Principe foraílicre fenza licen-
za , e di non infegnare la lor arte a chi 
che fia, falvoché a quelli che hanno dato 
r i í k f í b giuramento; ed a cui fpetta final
mente di certificare al direttore fupremo 
de!!'Artiglieria la fufficienza ed abilita di 
ognuno che viene raccomandato , perché 
civenti Cannoniere di S. M . 

I I Sig. J. Moer oíferva , che un Canno
niere, dee conofeere i fuoi pezzi, ed i lo
ro nomi , che prendonfi dall'altezza della 
loro bocea*, i nomi puré delíe diverfe partí 
d'un pezzo grande di artiglieria, come ab-
bia egli da Jierzare, o mi furaré i i fuo pez
zo , come &c. Vedi ORDNANCE, STERZA-
RE , e Arte del CANNONIERE. 

Livello ^ / C A N N O N I E R E . Vedi LIVELLO. 
C A N N U L A , o CÁNULA, in Chirurgia , 

un picciolo tubo, o cannello, cheiCbirur-
gi lafciano nelle ferite e nelie ulcere , che 
non o í ano , né voglíono fanare o chiuder 
di fatto, perché ancor íuppurano. 

La Cannula é d' oro , di argento , o di 
piombo; ed é perforata , acciocché la mar-
cia cntrandovi , cada fopra una fpugna , 
ímmerfa in fpirito di v ino, e alíuogata aü' 
or i f ic io , per tener i'ulcera calda, ed im
pedir I'affliJÍÍb deil'aria efterna. Alcune di 
queñe cannule hanno degli anelletti , co* 
quali íi tengono ferme e dritte nclla feri-
ta ; ed altre han de' buchi pe' quai paf-
fano delle cordiceüe , onde fí poffono te
ner piu piegate. Alcune fono rotonde, al
tre ova l i , altre cúrvate • 

V i é una fpezie paríicolare di cannula, 
formata a cono, o p i rámide , con una vite 
attaccata da un capo, in maniera di gallet-
t o : i l fuo ufo é , per ifcp.ncare 1' acqua dail5 
abdome, dopo di averío perforato, in un 
idrope afeite. A tal fine ell ' é inftrita nel 
corpo , per un buco fatto, vicino all 'om-
bii ico, con un iílrumento sguzzo, e qual-
che volta con una fpezie di fubbio ; e fi fa 
ftare al fuo fito, col mezzo di una fafeiatu-
ra ; e h guarda da ogn'ingiuria od offefa de* 
panni o de' vefiimenti , mediante un aftuc-
c i o , o coperebio. Ella ha quefto vantaggio 
fulla perforazione od apertura ordinaria, che 
cal fuo mezzo Tacc^ua fi efirae quando j, ed 

C A N 2 I p 
in qual mifura vuole i l pazlcnte. Vedi PA-
RACENTESI , e IDROPE. 

V i fono parimenti alcune altre fpezie di 
cannule di rame, o di ferro , per appÜcare 
cómodamente i cauterj: elleno fon fatte af-
fai bafle, e di pochiffima profondita, ficché 
fono poco piu che cercini , per lacuiapertu-
re fi traraanda 1'attual cauterio; che con 
tal mezzo, s'impedifee che non offenda le 
partí vicine. V . CAUTERIO, e CAUSTICO. 

C A N O E , denominazione data a'piccioli 
battell i , de' quai fi fervono i felvaggi neil' 
Indie, e nell 'America, come anco i Negri 
della Guinea; fatti principalmente de'tron-
chi degli alberi fcavati; e talor di pezzi di 
feorza attaccati affieme. Vedi BATTELLO . 

C A N O N E , in fenfo Ecclefiaftico, é una 
legge, o regola, di dottrina o di difciplina , 
fatta fpezialmente da un Concilio , e con-
fermata coli' autorita del Sovrano . Vedi 
LEGGE. 

I Canoni fono propriamente decifioni di 
materie di religione , ovvero regolazioni 
del governo e della difciplina d' una Chie-
fa, fatte da'Concil; o Generali, o Nazio-
n al i , o Provinciali. 

Ta l i fono i Canoni del Concilio di N i -
cea, di Tren to , &c. Vedi CONCILIO , e 
Legge CANÓNICA . 

V i fono fíate varié Collezioni áé 'Canoni 
de' Concilj Orientali: ma quattrofono le piíi 
eonfiderabili , ciafeuna piu ampia , che le 
precedenti . La prima , fecondo TUíTerio, 
A . D. 380, che contiene folamente quei del 
primo Concilio Ecuménico, e di cinque Con
cilj Provinciali, 164. in numero. A queñi , 
Di on i fio Exiguo nell'anno 520, aggiunfe l i 
50 Canoni degli Appofioli , e quei degli al* 
t r i Concilj General}. 

I Canoni greci in quefia feconda Collezio-
ne , fimfeono con quelli del Concilio Calce-
denefe ; ai quali fono fiati foggiunti, in una 
terza collezione, quei del ConcilioSardice-
fe , e de'Concilj A frica n i . La quarta ed u l 
tima vien giu fino al fecondo Concilio N i -
ceno, e quefia é la commentaia da Balfamo-
ne , e da Zonara. 

V i é grande controverfia circa i Oanoni ayo-
fiolict,cormmeracnte attr ibuit í a S.Clemente . 
Bellarraino , Baronio&c. vogliono che fien 
canoni genuini degli Appofioli: Hincmaro, 
De Marca, Bcvcregio &c. credono che fieno 
fiati formad da' Vefeovi , che furon difcepoll 
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degli Appoíloli nel fecondo o nel íerzo fc-
colo . Daillé , ed ahri foílengono , che gli ab-
bia invenrati ediflefi quakhc erético nel fe-
ño fecolo. La Chic (a Greca ne ammetíe ct-
tantacinque, ed i Latini folamente cinquan-
t a ; be oche ve ne fieno ottantaquattro nell' 
cdizione data di eíli ne! Corpus Juris Cano-
nic'í. 

CAÑONE , é termine che fi ufa parimen-
t l per indicare i l Catalogo de' l ibr i delle Sa
cre Scritture . Vedi BIBBIA . 

WCanone antico, od il catalogo de 'Libri 
del T . V . fu fatto dagli Ebrei , eviene d' Or
dinario attribuito ad Efdra . QueíV e 'ú Ca-
none che ognun confente, eíTere ílato fegui-
tato dalla Chiefa primit iva, fin al Concilio 
Ca rtaginefe; e, fecondo S. Girolamo, con-
fíava di non piu che 22 l i b r i ; ma i l Con
cilio amplib quefto Canone confiderabilmen-
te , infcrendovi degli altri L i b r i , lo che fu 
fatto ancora da! Concilio di Trento . 

Vien addotto in difefa di quedo Canone 
ampÜato, ch'egli é T ifteíTo che quello del 
Concilio d'íppona , íenuto nel 393 , ei'iflef-
fo che quello del t m o Concilio di Cartagi-
ne , a cui furono preíenti quarantafette Vé-
fcovi, c ira gli altri S. Agoiiino ; iquaidi -
chiarareno, che 1' avean ricevuto dai loro 
maggiori. 

Alcuni Padri diftinguono in ira claffi i L i 
bri della Scrittura; la prima claííe é á t P r o 
to Canonici, la feconda de' D cutir o Canonici, 
la íerza degü Apocrifi. Vedi DEUTERO CA
NÓNICO , e APÓCRIFO . 

CANONE Pafchale, é una tavola delle Pe
ñe mobi l i , che moíL-a i l giorno della Paf-
qua , e delle altre Feíte anneffe , o dipenden-
t i , per un ciclo o giro di diciannov'anni. 

I l Cannone Pafchale fi crede eíTere una cal-
colazione falta da Eufebio di Cefarea , e che 
fia ftaía fatta per oruine del Concilio Nice-
no. Vedi PASQUA , FESTA , CICLO &C. 

CANONE, ncgÜ Ordini Monaftici , é un 
Libro , in cui i Religioíl d1 ogni Convento 
han no una copia netta edi í l inta delle rega
le del loro Ordine, che fpeffo fi legge tra 
loro , come proprj lor Statuti locaü . Vedi 
gli articoli MONACO, ORDINE, &c. 

Queílo Canone fu pur chiamato Regula, 
perché contiene la regola e Tinflituzione del 
loro Ordine. Vedi REGOLA. 

Canon era diñerente da Miffde> da Mar-
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tyroloo'ium, e Necroiogtum. Vedi quefli ar
ticoli . 

CANONE , fi ufa in oltre per dinotare i l 
Catalogo de' Santi riconofeiuti , e Canoniz-
zati dalia Chiefa . Vedi SANTO, e CANO-
NIZZAZIONE . 

CANONE , per eccelíenza, vien detta quel-
la parte della Me (Ta , che contiene le ora-
zioni fecrete, á ú Prafatio, fin al Pater, e 
nel raezzo delle quali i l Sacerdote fa la Con-
fecrazione delP Oília . Vedi MESSA . 

La comune opinione fi é , che i l Canone 
della Meffa cominci dal TE igitur &c. I I 
popólo fia inginocchiato al tempo del Cano
ne , e puo recitarlo da per sé a baífa voce. 

Alcuni pretendono che i l Canone fia fla
to mcíTo nclla fuá forma prcíence da S. G i 
rolamo , per ordine del Papa Siricio . A l t r i 
1' aferivono al Papa Siricio medefimo, che 
viveva verfo i l fine del quarto fecolo . I I 
Concilio di Trento dice , che i l Canone del
la Meffa é flato formato dalla Chiefa; ed é 
compoflo delle parole di Gesu Criflo , de' fuoi 
Appoftoli, &c . 

CANONE , nella Mufica antica , é una re
gola od un método di determinare gl' inter-
vaili delle Note . Vedi INTER VALLO . 

Toloraeo , rigettando la maniera Ariflo-
xeniana di miíurare gl ' intervalli nella M u 
fica , con ¡a magnitudine di un tuono (che 
fupponevafi formato dalla differenza tra un 
diapente, e un diateíTaron ) pensó che gl* 
intervalli mufici fi dovcíTero diftinguere , íe-
condo le ragioni, o proporzioni, che i fuo-
n¡ terminanti coteíli interval l i , hanno gl i 
uni verfo gli altri , quando confideranfi fe
condo i l loro grado d' acutezza o di gravi
t a ; ch'era appunto , prima d' Ariíloxeno, 
Tantico método Pittagorico. Egli fece per
ianto confiftere i ! diapafon in una ragion dop-
pia ; i l diapente in una fesquiaitera ; i l dia-
íeffaron in una fefquiterzia ; ed il tuono iñef-
fo in una fcfquiotcava; c tutti gli aitri i n 
tervalli , giufla k proporzione de'fuoni , che 
li terminan©: per lo che, prendendo il Ca
none (come chiamafi) per una linea deter
minara, di qualfkoglia lunghezza, egli mo-
flra come quefto Canone debbe eííere feca-
to in confeguenza , di maniera che rappre
íenti i nfpeítivi intervalli : e quefto método 
corrifponde cfattamente all' eíperienza, nel-
le d iñacot i lunghezze delle corde muficali» 

Da 
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Da quedo Canone , Toiomeo ed i fuoi fe-
guaci, fono ftati chiamati Canon i ci , íiccome 
quelli Ü Ariftoxeno furono chiamati M u fi
el . Vedi MÚSICA . 

CANONE, in Geometría , e Algebra, é 
una regola genérale per la foluzione di tut-
t i i caíi di una natura íimile alia riccrca che 
íi ha tra m a n í . 

C o s í ogni ultimo paflo d¡ un'Equazione é 
un Can ene ; e , fe íi converte in parole , di
venta una regola, onde poter íciogliere tut-
te le queílioni della medeíima natura della 
propoüa. Vedi EQUAZIONE. 

CANONE na tur a le de' Triangoli, é una ía-
vola accoizata di í cn i , tangenti e fecanti: 
che cosí chiamafi , perché ferve principal
mente per la fuluzione de' triangoli . Vedi 
TRIANGOLO . 

C A NON E Artifiziale de' Triangoü , é una 
tavola , in cui fono fpoíii i logaritmi de' 
feni e de!le tangenti . Vedi SENÍ , TAN
GENTE, e LOGARITMO. 

CANÓNICA (Legge) é una Raccolta di 
ecclefiaftiche coÜituzíoni , di deciíioni, e di 
rnaffime , prefe parte dalla Scrittura , parte 
dagü antichi Concilj , e parte ázi decreti 
de'Papi , e da'detti e fentimenti dc'Padri 
p r i m i t i v i , con cui íi rcgolano tutte le ma-
terie di governo e difciplina della Chicfa . 
Vedi LEGGE, e POLIZIA . 

La Legge Canónica ch' cbbe vigore ed ufo 
nell'Occidente fin al fecolo duodécimo, con-
fiQeva nella raccolta de' Canoni, fatta da 
Dionifio Exiguo n ú 520 \ ne' Capitolari di 
Cario Magno , e rielie Decretali de' Papi , 
da Siricio fino ad Anafhfio . Poco o ni un 
riguardo avevafi a cib che non era in que-
fie comprefo ; ed i Francefi tutíavia foíien-
gono , che i dir i t t i della Chiefa Gallicana 
confiftono , peí non cííer eila obbligata ad 
a m me t te re alcun' altra cofa , nía t líe re in 
liberta di rigettare tutre le innovazioni fat-
te nella Giurisprudenza Canónica , dopo la 
íopradetta Compilazione , come anco tutí i 
i Decreti de 'Ponícfki avanti Siricio. 

In fatti , tra il fecolo ottave , e 1' undé
cimo , U Legge Canónica fu mcfcolata c con-
tuía coile Decretali de'Papi, da S.Clemen
te fin a Siricio , che fin allora erano lia te 
Jgnote : ciu diede occafione ad una nuova 
rhorma, o^ad un nuovo corpo di Le (¡ge Ca 
ftoriice, c h ' é la Collezlone,' cheoggídi iuí-
í i i t e , íoíto i l tijolp di Concordan^de Ca-
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noni difeordanti 1 fatta nel 1151. da Grazía-
no , Monaco Bencdittino , tratta da5 tffti 
della Scrittura , da'Concilj , e da' fenti
menti de'Padri, ne' varj punti della polizia 
Ecclefiaítica. 

Quefta opera fu divifa da lui giuíla 1' ordi-
ne delle materic , non de' tempí e de' Con
cilj , come lo era ñata prima : cosí , che 
quando queña comparve, tutte le Collezio-
ni antiche ¡mmediate fparireno o decadero-
no. Ella é divifa in tre partí ^ la prima in 
cento e otto difiinzioni ; la feconda in tren-
ta fei Caufe; e la terza in cinque partí dí-
í i in te : la feconda parte della Legge Canóni
ca confifte ne' Decreti de'Papi da i 11 50. fia 
al Papa Gregorio I X . nel 1229. 

Nel 1297, 11 Papa Bonifacio continuo le 
Decretali Pontificie fin al fuo tempo : a 
queña parte i Francefi mifero partícolare ec-
eczione , a cagíon delle difFerenze di quel 
Papa col loro Re Filippo i l Bello . A que-
íle , 1! Pontefice Giovanni X X I I . aggiunfe 
le Ckmcntine, ovvero í cinque Libr i delle 
Cottituzioni del fuo predeceíTore Clemente V . 
Ed a tutte quefie, vi aggiunfero di poi ven-
t i Cofiitu^ioni del detto Pontefice Giovan
n i , chiaraate le Ejh avagan t i \ ed alcune al-
tre Coílituzioni de' fuoi SucceíTori. 

Tut to queño compone il Corpa della Leg
ge Canónica ; che , inclufivi i Commenti , 
fa tre vo'umi in foglio; ed é la regola e la 
roifura del governo della Chiefa: apprcífo 
noí pero , dopo la Ríforma, la Legge Ca
nónica é íiata moho compendiata e rifirct-
la j folsmente avendo vigore quella parte 
di effa, che fi accorda colle leggí comuní 
c cogii Statuti del Rcgno / e colla dottri-
na delia Chitfa Anglicana . Vedi LEGGE 
COMUNE , STATUTO &c. 

C A N O N I C A T O , é i l benefízio tenuto 
da un Canónico . Diüingueíi i l Canonicato 
dalla Prebenda , in quanto la prebenda pub 
fiare fenza íl Canonicato, ma il Canonicato 
é iníeparabüe dalla prebenda . A! Canonica
t o , e non alia prebenda, é anneííb i l d í r íuo 
di voto , ed a'tri privilegj. Vedi PREBENDA . 

CANONICHESSA , nella Chiefa Rema
r a , é una donna che gode d'una prebenda , 
¿ífifía , per h fe ndazione, a Donzelle ; e cib 
fenza eííere obbligata a rinunziare al mon
do , cd a far vots. 

Peche ve n'ha di t a l i , e per lo piü el
le no fono núU Fíandra e nella Germariia: 

e le 
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e le loro Cafe fono piuttoflo confiderate co
me un ri t iro e feminario d'educazione di 
giovanetíe nobili r che debbono eflfere poi 
congiunte in matrimonio, che come luego 
cT impegno particolare per lo fervigio dr D i o . 

CANONICHESSE di Sani Agojiino , o CA-
WOmcnEss'Eregolari % fono una fpezie di re-
iígiofe, che fegoítano le rególe di S. Agofti-
no ; di cui ve n' ha diveríe Congregazioni ^ 
Vedi AGOSTINI ANI . 

C A N O N T C O , perfona !a qual poíTede una 
prebenda, orendita, aíítgnata per i'adem-
pimento del divino fervigio, in un^ Chiefa 
Cattedrale, o coJiegiat^ . Vedi PREBENDA. 

I Camnici non fono di grande antichita : 
Pafquier oflerva, che i ! nome Canónico non 
era noto prima di Cario Magno: almeno i 
p r i m i , de' quali troviamo menzíone, fono 
appreíío Gregorio Turonenfe, i l quale par-
Ja di un collcgio di Canonici , iníiítuito da 
Ba ldu inoXVI . Arciveícovo di Tours , nel 
íempo di Clotario I , 

Originariamente i Canonici non erano che 
Pre i i , od Eccicfíafiici inferiori , che viveva-
no in comunitk, r i íkdendo attacco alia Chie-
fa Cattedrale, per aíTiíkre i l Vefeovo ; dal
la cui volonta intieramente dipendevano, e 
colle rendí te del cui Vefcovato erano man-
tenut i : vivean nel!a fícíía cafa, come fuoi 
domeílici o configlieri, &c. Ereditavano e-
ziandio i fuoi mobili , e cib fio ali* anno 
S i á j quando fu proibito dal Concilio d 'Aix 
Ja Chapeile. A poco a poco queñe Comu-
nita di Preti , fcuotendofi dalla dipemjenza 
de' Vefcovi , forraarono corpi feparati ; de' 
«quali nulloñante i Vefcovi erano ancor i 
Capi . Nel décimo fecolo , v i furono delle 
Comunita o Congrcgazioni della medefi-
jma fpezie, íiabilite anche nelíe c i t ta , do-
ve non vi eran Vefcovi; e furono chiamate 
Üollegiate , attefoché fi ufavano i termini di 
Congregazione , e cclkgio indifferentemente \ 
il nome Capitolo , che fi da oggidi , efftn-
do molió piü modtrno., Sotto ia feconda 
razza de' Re Francefi , la vita Canonicales 
o collegiata, fi era difFufa per tutto i l pae-
fe; ed ogni Cattedrale avea i l fuo Canóni
co * diílinto dal refío del clero. Ma non era-
no ancor deíiinaíi ad una vita cosí agiata e 
cómoda , come a 'giorni noftr i . 

Eglino avean i l nome di Qanoméo--% dalhi 
vocc greca xetmv j che fignifica tre difFeren-
t¡ cofej regola.j. penfione o uná i t a fi[[a per 
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maníenerfi , e Catalogo, o M a tricóla. Qu in
di alcuni dieono, che furono chiamati Ca
nonici , a cagion della penfione o preben
da; (e percib fono talor nominati J/wW^w-
tes Fratret : ) altri vogliono , che foífero 
chiamati Canonici % perché obbiigati avive-
re giufla le rególe e inftituzioni canoniche , 
date ad effi; ed aítrr, con M . de Marca » 
perché i loro nomi erano ferit t i nella ma-
tr icola , o catalogo deÜa Cattedrale. 

I n decorfo di tempo , i Canonici fi efen-
íarono dalle lor rególe^ 1' oífervanza firilaf-
sb, ed alT ultimo ceffarono di viverein co
munita , ma pur formavano corpi tuttavia, 
che pretendeano parte in altre funzioni oltre 
la ctiebrazione deli5 ordinario ufizio nella 
Ch'efa , aífumendcfi i dir i t t i del relio del 
clero ; volendo eííere coníidcrati come un 
confeglio neceífano del Vefeovo; arrogan-
dofi T amminiflrazione della Sede in tem
po di vacanza, e i'elezione d'un Vefeovo 
per fupplirvi . V i fono ancora alcuni Capi-
toli efenti dalla giurisdizione del Vefeovo, 
e che non riconofeono al tro capo che i l 
Decano .. All'efempio de'Capitoli Cattedra-
l i , i Collcgjati puré continuarono a for
mar corpi , dopo che ebbero lafeiato di vi-
veré in Comunita. 

I Canonici fono di varíe fpezie, come 
CANONICI Cardinali% cioé quelli chefott 

affiffi, o come dicono i L a t i n i , íneardina-
t i ad una Chiefa , come i l prete ad una 
parrocchia. 

CANONICI Domicellarj, eranogiovani C¡Í--
nonici, che non efiendo negli Ordini , non 
avean diritto in alcun Capitolo particolare. 

CANONICI in eípettativa , erano quelli 
che fenza rendí ta , o prebenda aveano i t i -
toli e le dignita di Canonici^ voce nel Ca* 
p i tó lo , ed un luogo nel Coro, fin che ve-
niííe a cadere in loro una prebenda. 

CANONICI e/íranei, erano quelli che non 
officiavano nelie Canoníche alie qualí appar* 
tenevano. A queíli erano oppofti i Canon i ' 
ei Manfionarj, o Canonici refidenziarj. 

I n un rituale manuferitro, a Ruano, fi 
fa menzione di Canonici di tredici marche, elv' 
era forfe la rendita del loro Canonicato. 

Nella Chiefa, in Londra , vi erano dei 
Canonici minori, o piccioli y che officiavano 
per l't maggíori . A Lucca v i fono de'C¿?«o-
nici mitrat i . V i furono in ohxtá t*Camnic i 
di poverta % e á t Canonici ad fuecurrendum % 
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ch'erano fatti Canonici in punto ni morte, 
per partecipare deiia orazione delCapitolo. 

CANONICI Laici , od onorar), fono quel-
l i , tra i Laici , che fono ftati arameffi, per 
onore e rifpctto, in alcuni Capitoli di Ca
nonici . Tal i fono i Gonti d'Anjou , nella 
Chiefa di San Martino di Tours; i l Re di 
Francia, di S. Hario in Poifliers, &c . I ' Im-
peraíore di S. Pietro &c. 

CANONICI Regolarí , fono Canonici che 
vivo no ancora in comunica : e che, come 
religiofi, hanno in decorfo di tempo, alia 
pratica delle lor rególe aggiunta la folennc 
profeííione de' vo t i . 

Sonó chiamatir^o/mv, per diíliaguerli da 
que' Canonici che abbandonarono i l vi ve re 
in comune , c ad un tratto l* ofTervanza 
puré de' Canoni , propofta per regola del 
Clero, diretta a mantcnere i'antica difci-
plina. Vedi RECOLARE. 

I Canonici fuíTiíievano nella loro fimpli-
cita fin al fccolo X I , fecondoaltri fin al XIT. 
quando alcuni di eífi fe parando (i dalla Co-
munita , ricevettero i l nome di Canonici, o 
di Preti acefali, perché declinavano dal v i -
vere in comune col Vefcovo; e quelli che 
crano rimafi nella Comunita, da quel tem
po acquiílarono i l nome di Canonici Regola-
r i i e adottarono la maggior parte laprofef-
ílon della regola di S. AgoíHno. 

Si dubita, a qual claíTe i Canonici Regó-
lari appartengano , fe Jal clero , o a' religio
fi ; eífendo in eííi accoppiato lo flato cleri-
caie cd i l monaílico . 11 punto di priorita 
e precedsnza é caídamente centefo , tra i 
Canonici regolarí f ed i preti ; ficcome puré 
tra i Canonici regalar i ) ed i femplici M o -
naci : la doppia capacita de' Canonici é i l 
fondamento di quelia controverfia. 

CANONICI Terziar/^ quelli che avean fo-
lamente la terza parte delle renditc del C¿Í-
nonicato . 

Carlomagno ordino, che quelli ch'erano 
ammefl i neila vita Clericale , cioé Canónica , 
fuífero obbligati a vivere canónicamente , c 
íecondo la regola loro preferitta; ubbidindo 
ai loro Vefcovi, come i Monaci al loro Ab-
bate , fu con tal mezzo in fa t t i , che lo Spi-
rito del Monachismo s'introduífs nelle Cat-
tedrali ; imperocché i Cherici eífendo le
gad a certe rególe, diventavanomezzo Mo
naci; ed in luego d'applicarfi alia funzione 
del Presbiterato, fi chiudevano quafi in chío-
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fíri : donde le cafe nelle quali rifiedevano» 
erano chiamate Monafterj, e doveantener-
fi ferrate , o col ricinto ; ficcome apparc 
dagli Statuti Sinodal! d' Hincmaro nelP 874, 
Cosí che vi erano due fpezie di Monaíle-
r j , gli uni per l i Monaci , gl i aítri per i i 
Canonici. 

I I Canto, in poco tempo d¡ po í , diven» 
ib 1' impiego principale de' Canonici , ed é 
di prefente quafi tutto i'afFar che hanno a. 
compiere ; 1 Vefcovi confiderandoli poco 
altro p iu , che come lor cappellani. 

N e l l ' V I I I . fecolo, San Crodegando fecé 
Una regola per l i Canonici, che furicevuta 
da t u t t i , ed cfiíle ancora in trentaquattro 
ar t icol i , tolt i principalmente da quella d i 
S. Benedetto, ma accomodaía alia vita cle
ricale. In quefia erano preferitti i loro ga-
flighi , gli abiti &c. V i fu una feconda re
gola fatta ne l l 'S id , a richiefta di Carloma
gno, da' Vefcovi allor radunati in Aquis-
grana, per cagion dell'Indizione Romana; 
ella é comporta di maffime e leggi efirat-
te dai Padri e dai Concil). 

C A N O Ñ I Z Z A Z I O N E , * é una didhla-
razione del Papa, con cu i , dopo moitefo-
¡enni cerimonie, egli introduce nella liíla de* 
Santi, una perfona che ha vivuta una vita 
efemplare, e che ha operati de' miracol i , 
Vedi SANTO, e M I R A C O L I . 

* La parola Canonizzazione par che a i ' 
bia un origine piii tarda, e po/ieriore a l 
ia cofa fiejfa y non ejfendovi efempio dell* 
tifo di tal parola prima del Secólo X I L 
benche S. Uldarico fia canonizzato nel dé
cimo . 11 nome e formato da Canon , 
perche le primitive Canonizzazioni non 
erano fe non decreti od ordini de" Ponte-
fici o de'Vefcovi •> co'quali y per pone emt-
nenti nella pieta , y^c. s1 inferivano nel 
Canone della Meffa, acciocche fe ne fa
ce ffe commemorazione nel divino culto ; 
perocche non e ben chiaro che in que tem-
p i fojfe noto r ufo de Martirologj nella 
Chiefa. Vedi MARTIRE , e MARTIRO
LOGIO . 

I I P. Mabiüon diftingue due fpezie di Ca
nonizzazione, una genérale, e l ' a l t r a / w í / -
colare i la prima fatta da un Concilio gene-
rale, o dal Pontefice ; la feconda da un Ve-
fcovo, da una Chiefa particolare, o da ua 
Concilio Provinciale. 

V i fono degli efempj parimenti di Cano
ni z-
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nizzazioni, almeno di non so qual cofa che 
é ad effe fomigliante, per mezzo di Abbat í . 
Da principio non erano camnizzati fe non 
i M a r t i r i ; a grado a grado íi verme a'Con-
feffori&c. Vedi M A R T I R E & C . Si difputa, 
fe i l Martirio poífa füpplirc alia mancanza 
de' rniracoli. La Canonizzazione anticamen-
te confifteva nell' inferiré i l neme del Santo 
ne' facri dipt ici , onel C^wowe de'Sanii; nell' 
affegnare e fiífare un offizio proprio, per in
vocarlo ; ed erger Chiefe fotto la fuainvo-
cazione, con altari denominati dal fuo no-
me &c. nel trafportare i l corpo dal luego 
deila fuá prima fepoltura, e fimili altre cc-
rimonie: per gradi , v i furon aggiunte al
tre formalit^ ; fi fecero dclle proceffioní , 
colle immagini del Santo ; i l giorno dellafua 
morte fi dichiarb feñivo j e per rendere an
cor píh folenne la cofa , Onorio I I I . ag-
giunfe diverfi giorni d'indulgcnza nel 1225. 
ad una Canonizzazione, 

V i é gran controverfia tra gli- Eruditi ' , 
quando il diritto di Canonizzazione , che f¡ 
con felfa effere (lato anticamente coraune agli 
Ordinarj, principalmente a i Metropoütani 
ed i Principi , infierne col Papa , diven-
tb peculiare del Pontefice folo. Alcuni di-
cono , che Aleífandro Terzo fece queña 
riferva alia Santa Sede . I Gefuiti d' Aa-
verfa nel loro Propyla^um , atíerifeono , 
che non fu dabilita quefia riferva fe non 
da due o tre fecoli in qua ; e cib per me
ra confuetudine, che pafsb tácitamente ¡n 
legge , che appare non e líe re fiata gene
ralmente ricevuta nel décimo e undéci
mo fecolo. Queüo pero é certo affaíto , che 
generalmente fu accordgta avanti i l Papa 
Aleífandro Terzo; poiché 1' Arcivefcovo di 
Vienna in Francia, ed i fuoi fuffraganei , 
lo riconofeono in una man;era autentica 
nell'anno 1231 , con una Lettcra feritta a 
Gregorio I X . ricercandolo di canonizzare 
Stefano, Vefcovo di Die , ch'era morto nel 

vemo dicono, quantalibet meri-
torum prxrogativa polleat , ab Ecclefia Del 
pro fanño habendus , aut venerandas efi, ni-
fi prius per ¡edem apojiclicam ejui fantlitas 
fuerit approbata. I I termine Canonizzazio
ne ha la fuá origine dal coftume d' inferiré 
i nomi de' Saníi nel Canone deila McíTa , 
come fi é detto di fopra, prima che v i fof-
fero raariirologj ndla Chiefa . Vedi MAR
TIROLOGIO. 
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C A N T A R E , é l 'atto di fare diverfe in-

flefíioni della voce, grate all ' orecchia , ed 
anche corrifpondenti alie note d' una Can-
zone , o compofizione di melodia . Vedi 
CANZONE , e MÚSICA . 

La prima cofa che fi fa nell' imparar a 
cantare , é falire una fcala di note , per 
íuoni e femituoni , fin all ' otra va ; c di-
feendere poi per le medefime note; e quin-
di alzare, e cadere per maggíori intcrval-
l i , come d'una terza, d' una quarta , d'una 
quinta; e far tutto quefio su note di gra
do o valore differente. Vedi N O T A , SCA-
LA , e G A M M U T . 

Ora queík note fono rapprefentate per 
linee e fpazj , a cuí fi appücano le fíllabe 
f a , /o / , l a , m i , e lo fcolare viene ammae-
ftrato a nominar ogni linea ed ogni fpazio 
con quelle ; donde quefia pratica , o queíT 
eferciiio vien detto Solfeggio . La di cui 
natura, ragione , e difetti , vegganfi fotto 
1' articolo SOLFEGGIO. 

C A N T A R I D I , * K A N O P I A E 2 , in 
Medicina, una fpezie d'infetti velenofi , 
con a!e e piedi fimili alie raofehe ; che 
a fia i fi adoprano come un epispaílico, per 
far follevare vefeiche. Vedi EPISPASTICO, 
e VESCICATORIO . 

* La parola e formata da cantharus , 
nome d? una fpezie di fcarafaggio , ota-
fano y chiamato fcarabseus venenofus , 
di cui fi fuppongono una fpezie le Can-
taridi . 

Le Cantaridi, chiamate puré moje he Spa-
gnuole, benché piü tofio dovrebbono deno-
rainarfi fcarafaggi Spagnuoli } fono forma-
te da alcuni piccoli ve rmi , che sbocciano 
fopra il fórmente, fopra le foglie del piop-
po &c. V i fono varié fpezie di Cantaridi, 
roa tutte di un colore o tinta gialla d'oro; 
le migliori fono quelle che appaiono di pid 
colon difícrenti, a ven do certe righe o fi r i 
fe e gialle, che feorrono per traverfo delle 
lor ali , groffe, e frefehe. Si fan moriré 
con cfporlc in un aceto fortiííimo , che fi 
mette a bollire per tal uopo; dopo di che 
fi feccano, e fi poífono conítrvare per un 
anno o due. 

Le Cantar i di fono acri cltre modo e cor-
rofive, abbondatldo di un falefot tüe, cau-
ftico, volacüe; con che diventano oltre mi-
fura nocive alia vefeica , ulcerándola , anche 
applicate efiernamente , fe fi lafeiano fiare 
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eroppo a Iimgo su k parte. Sonó molió 
commendate nelle febbri, perché devano e 
fortificano i l polio batfb e tremante , dan-
no follievo ne'deliri, nígli ftupori foporife-
r i , e nell' abolizione della ragione, &e. ( fin-
tomi ordinarj delle febbri grandi e pericolo-
fe) riducono k febbri continué a remiíTioni 
regolari e diftinte, e si aprono la ftrada all' 
lafo delía Chinchina, nettano ed aprono le 
glandule oftrutte ? ed i vafi l i n f a t k i ; pro-
movono fudori cr i t ic i , &c . 

I l Dr. Morgan rende di quefti efíetti d^l-
le Cantaridt ragione cosí: " Le parti fot-
„ t i l i , vola t i l i , pungenti, delle quali ie 
„ Cantaridt fon comporte, eífendo pórtate 
,-, nel fangue^ e paífando con la linfa o col 
„ fero ne'tubi glandular!, i v i agifeono con 
„ difeiogliere, attenuare, e rarefaré le coe--

fioni vifeide della l infa; e ílimolando le 
5, tuniche nervofe de' vaí i , ne eacciano fuo-
3, r i le vifeidita ftagnanti, e si riflorano e 
„ ajutano la circolazione, ed i l libero -cir-
„ coló e paífaggio della linfa dalle aríerie alie 
„ vene; nettano le glandule efpurgatorie, 
„ e adducono fudori c r i t i c i , ed orine. Co-
„ si i fali eílremamente fo t t i l i , a t t i v i , e 
„ pungenti, dirivati dalle Cantaridt, pur-
y, gano le glandule ed i linfatici univerfal-
„ mente ; quaíi nell' iftefía maniera, che i 

purganti comuni nettano gl'inteíHni 
PrineipJ Filofof. della Medicina, p. 303, 

Le Cantaridt fono -adoprate di rado in 
ternamente : nelle Tranf. Filofof, per veri-
ta abbiam degli efempj della loro applica-
zione interna, e cib con buon efito, de-
feritti da M . Yonge, in cafi d' idropiíia, 
ed a l t r i ; talor mifte con canfora, e talor 
fenza; folamente ben dilavate con quanti-
ta copiofa di poíTet ( liquore medicínale, 
ufato in Inghilterra , e che confífte in lat-
í e , o fiero di latte & c . ) di ptifana, di 
emulfioni, &c. La forma cui dice, ch' egli 
ufa per amminiftrare queft' infetto, é quella 
d' una molle pilóla, o d'tyh boccone, com-
pofto di t re . Cantharid.j?rapar. Troch. e Myr -
rha S • Sem. Amei/gr. v 1. Rob. Cynosb, 
q, f. Trova che quefto rimedio fa prodigj, 
nelle fuppreffioni oñinate de' meftrui, e del
le purga-ziom del puerperio, ne' partí diffi-
c i l i , e nell a retenzione delle fecondine : 
aggiugne, che i l calore o dolore, ch'egli 
cagiona nel eolio della vefica, e molto mi 
nore di quello che ha cento volte offerva-

Tom. 11. 
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t o , e taior fentito provenire dalla applica-' 
zione d' un epispaílico alia fchiena. 

Ma i l loro ufo principale é ne' vefeicato-
r j , per levar vefeiche su la pelle; e con 
quefto mezzo divertiré, c fcaricare i l fluí-
ib di cattivi umori . Vedi V E S G I C A T O -
R I O . 

Le Cantaridi fono qualche volta applica« 
te alie temple per i l dolore de' Dent i ; i ma-» 
nifcalchi fe ne fervono in diverfe malattie 
de' cavalli. Debbono fccglierfi nuove , afciut-
te , e intere: non fi confervano al di la di 
due anni; a capo del qual tempo impolv^-
rifeono, e non fono di alcun ufo. 

C A N T A R O , mifura d e ' T o í c a n i , dicen-
cinquanta libbre di pefo &c. Vedi l ' Arfí-
colo K I N T A L , e Q U I N T A L . 

C A N T A T A , in Mufica, una forte di 
canto, o compofizione, framifehiata di re-
c i ta t iv i , aríette-, econ varíeta di mozioni . 
Ordinariamente a voce foia, con baífo con
tinuo ; qualche volta per due voc i , per tre t 
o p iü , con uno o piíi v io l i n i , od altri i a -
ftrumenti. Vedi CANZONE , 

La Cantata é paífata dall' Italia in Fran
cia , e di la a no i : v i é in effa alcun che 
di fantaflico, e di capricciofo , e pare che 
ella piaccia fol per la novita. 

C A N T H U S , in Ana tomía , é un can-
t o , od angolo del!' occhio, formato dalla 
commeífura, o congiugnimento delle ciglia 
fuperiore , ed inferiore . 

I I canto ch ' é verfo i l nafo, chiamaíl 
Canthus major ^ canto interno ^ e domeflico ¿ 
eda alcuni medici, h fontana. L ' altro ver
fo le tempte, é áetto Canthus minor > o Can
tas exterior. 

CANTHUS, inChimica , é i l labbro d'un 
vafe, o quella parte della bocea in un va
fe, che é un poco fcavata, odepreí ía , peí 
poterpiufácilmente verfareil liquore. Quin* 
di , verfare per decantazione , é verfare 
per quella data parte . Vedi DECANTA
ZIONE-. 

C A N T I E R E , uella fabbvica delle n a v i , 
é un'armatura, o fondo di legname, e di 
grandi t r av i , che faffi in t é r ra , per erger-
v i lo fcheletro di un vafcello, e d'altri na-
v i g l i . Vedi NAVE , e VASCELLO . 

Quindi diciamo , che un vafcello é su i 
cantieri, quand1 egli fta fabbricandofi . 

C A N T O , CANTUS, é per lo piíi vece 
ufata per la mufica vocaíe delle Chiefe. 

F f Nel-
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Nella Storia delIaChiefa troviamo diver-

fe fpezie di Canto ^ i l primo é V Ambrofia-
no, introdotto da S. Ambrogio, Vedi A M -
BROSIANO . 

I I íccondo, é íl Canto Qwgmaw j intro
dotto dal Papa S. Gregorio i l Grande, che 
ftábili fcuole di Canten, e correííe i l Canto 
Ecclefíañico, ^ 

Queño fi riítiene tuttavia nella Chiefa Tot-
to i l nome di Canto fermo, da prima chia-
mavaíi i l Canto Romano, 

I l Canto fermo , o Gregoriano , e , do ve i l 
coro ed i l popólo cantano in unifono, o 
tütti infierne nell' ifléfía maniera. 

CAXTO-Reale . Vedi 1'articolo COMME-
DIA . -

C A N T O N A T O , fi ufa diré m arcliitet-
tura , quando 1' angolo di un edificio é or
nato con un pilafiro, con una colonna an-
golare, con cunei rufi iei , od oltra cofa che 
íporga fuori del nudo della muraglia. 

CANTONATO , CANTONNE' , nell' Araldi-
ca, é quando i quattro Cantoni, o fpazj at-
torno d'una croce , o d' un X , fono riempiu-
t i con qualche pezzo . Efpreffione dell'arme, 
porta roffo, croce blanca, cantonata con quat-r 
tro gufc 't Tnarini. 

La parola fi ufa parimenti, quando vi fcn 
no de1 piccoli pezzi ne' Cantoni, o fpaxj di 
iqualche principal figura di uno feudo . Cosí 
la croce di S. Andrea di Lenox é cantona
ta di 'quattro rofe. 

C A N T O N E , * una parte della Citta con-
fiderata come feparata e diftaccata dal refto. 
Vedi QUARTIERE , 

* Za parola e Italiana, e fignifica'pktra 
quadrata, o pietra da metter. su gli an-
goli , o cantónate, 

C A N T O N E , fignifica parimenti unapicco-
la regione, una banda o diftreíto, fotto i l 
fuo governo feparato, 

• T a l i fono i tredici Cdntoni dcgli Svizzc-
r i , ognun de'quali forma una repubblica a 
p a r t e m a fono tutt i collegati affieme; e 
Goftituifcono i l corpo Elvetico, o fia la Re
pubblica degli Svizzeri, 

CANTONE, nell 'Araldica, é uno de'no
ve onorevoli pézz i , od ordini: cioé una 
porzione quadrata delio feudo, feparata dal 
reílo. l Non ha alcuna proporzione fifia , o 
determinata: benché regolarmente debb'ef-
fer minore di un quarto: bene fpefib ella 
non é che la nona parte, e ufafi per una 
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giunta o differenza, alcune, volte per efpri-
mere baftardigia. 

I I Cantone é talor fituato nell' angolo o can
to drit to, e talor ^nel finifiro : nel qual u l 
timo cafo , chiamafi Cantone finiflro . La fuá 
forma é efpreífa nella, Tav. Arald. fig. 12. 
Porta ermeliino , Cantone blanco , caricato 
d' un cavalletto roflb. 

CANTONE, parimente ufafi per l i Ipaz; 
lafeiati tra i rami di una croce, o di un X . 

CANTONE, in fignificato di banda, od i -
firetto di una Provincia, o regione, corri-
fponder potrebbe alie voci Inglefi Lathe r 
Hundred, SVapentache, Vedi queíti articoli al 
loro l u o g o . . . , 
fj C A N T O R E , perfona che canta nel c o 
ro di una Cattedrale. Vedi CORO , &c. 

T u t t i i grandi Capitoli hanno A€ Canto-
r i , e de' Cappellani, per ajutare ed aíTifte.? 
re i^ Canonici, .ed ufiziare in loro afíenza.-
Vedi. CA PITO LO , CANÓNICO &c . 

S.Gregorio fu i l primo che iníHtui l'ufi-t 
zio á'e' Can'tori, formandoli i n un corpo , 
chiamato ^ Schola Cantorum .• bertché - paia 
che Anañafio ne attribüifca l'origine al Pon-' 
tefice I la r io , che viííe cent'anni avantiGre
gorio,'.. - ;..•, >•;:•. . . , t 
-¡¡Ma in quefto fenfo la parola é antiqua-» 

t a , ed in fuo, luogo ci ferviamo di queila 
di Coriíla . Vedi CORISTA . 

CANTORE , per tccellenza , é nominato 
i l Práccntor, cioé i l Maeílro del Coro; ch' 
é una delle prilne dignita del Capitolo. 

I l Cantore porta la Cappa ed i l baftone 
nelle, feñe folenni 5 ed intuona i Salmi e le 
antifone . Vedi PRÍECENTOR . 

Gl i antichi chiamavano i l Cantore Frimi-
cerius Cantorum. Vedi PRIMICERIUS. 

A lui anticamente apparteneva la diré-
zione de'Diaconi , e degli altri minifiri i n -
feriori, 

C A N T O R I A , Vedi CHAUNTRY . 
C A N V A S , parola Francefce, che fignifi

ca un modello , un' opera in orditura , e fpe-
zialmente ufafi per dinotare 1'abbozzo, ole 
prime parole, su le quali un'aria, o com-
pofizione di Mufica é compofia , e che fi dan-
no ad un Poeta daregolare e finiré. WCan-
'LVW d'una Canzonetta, od aria, confifie in 
certe note del Compofitore, che moftrano al 
poeta la mifura de 'ver í i , ch'egli ha da fa-
re . Cos í , Du Lot dice , egli ha modello, 
canva?, per dieci Sonetíi fopra le Mufe . 

C A N -
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C A N Z O N E y o CANZONETTA, in Poe-

í ía , é una piccola compofízione, che conña 
di verfi femplici, faci l i , enatural!, damet-
teríí in mufica su qualche tuono, per eífere 
cantata. Vedi CANTARE . 

La Canzone é divifa in franze , che i Frari-
cefi chiamano couplets. Vedi STANZA , e 
COUPLET. 

La Canzone in qualche contó íbmiglia ad 
un Madrigale; e moho piíi ad un'Ode, che 
non é altro che una Canzone fecondo le rególe 
antiche. Vedi M A D R I G A L E , e ODE . 

I I íuo oggetto od argomento, é per lo pilt 
11 v ino , e Taraore; onde M . le Brun den-
nifee una Canzone moderna , per un fentimen-
to dolce, tenero, ed amorofo, ovver viva-
ce e bacchico, efpreííb in poche parole . 

Quefto é per verita un riftrignerla in trop-
po anguíli l imi t i ; imperocché abbiamo del-
le Canzoni panegiriche & c . 

M a , fia la Canzone quel che íi vuole, i 
verfi ne debbon eflfere facili , naturali, cor-
ren t i , e conteneré una certa armonia, la 
quale non offenda la ragione , né 1' orecchia; 
e che unifea in grata colleganza la poeíia 
e la mufíca. -

Anticamente , 1' única maniera di confer-
vare la rimembranza delle grandi e nobili 
azioni, era regí {Ir a ríe o defcriverl'e in Can^ 
zoni i e nell' America v i fono ancora de' po-
p o l i , che hanno tutta la loro ítoria in Can
zoni . Vedi DRUIDI 

CANZONE , in mufíca, s' applica in gene-
rale ( quefi' e piü vero della parola Song In-

•glefe, che della voce Canzone, Italiana) ad 
ogni compoíizione od aria dj mufíca, fatta 
per una voce o per un i í l rumento. Vedi 
MÚSICA e COMPOSIZIONE . 
• M . Malcolm ofíerva, che una Canzone 
od un' aria íi pub paragonare ad un' orazio-
ne: i m p e r o c c h é c o m e in quefi' ultima v i 
•é un foggetto, cioé qualche perfona, o co-
ía a cui íi riferifee i l difeorfo, e che dee 
fempre averfi in mira per l'intera orazio-
ne 5 cosí in ogni canzone, od aria veramente 
regolare e melodiofa, v i é una nota che re
gola tutto i l refio; da cui la Canzone prin
cipia, ed all 'ultimo finifee, e ch 'é , direm 
cosí , la materia o i l fondo principale , ed 

-il foggetto mufico, da risoardarfi ín tutto.il 
•decorío della Canzone . E ficcome nell' ora-
^ione , v i poffono effere alcune difiinte par
tí , che fi riferifeono a particolari foggetti, 
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ma che perb debbono avere un' evidente con-
neffione col foggetto principale che regola i l 
tut to: cosí nella melodía v i ponno eífere di-
verfi foggetíi fub-principali, ai quali appar-
tener poffono' le diverfe parti della Canzone : 
ma quefte fono anch'elle domínate e dírette 
dal foggetto principale, che ha influenza íul 
tutto y e con cui debbono avere una conneí-
íione fenfibile. Quefta nota principale o fon-
damentale , é chiamata la Chiave deir aria, 
o Canzone. Vedi CHIAVE» 

C A O S , X A 0 2 , chaos, appreflb i Filo-
fofi antichi, fu deferitto per una feúra e tor-
bida fpezie di Atmosfera \ o per un íiftema 
difordinato, per una mefcolanza di tutte le 
forte di particelle aífieme, fenza alcuna for
ma o regolarita , da cui i l mondo é flato for
mato : Vedi MONDO . 

\ \ Cao? viene da per tutto rapprefentato 
come Ú primo principio, 1'ovum? o i l fe
mé della natura, e del mondo. T u t t i gl i 
antichi Sofifii, Savj, Naturalifti , Filofofi , 
Teologi , e Poeti, tengono che i l Caos fía 
ftato i l piíi vecchio ed i l primo principio, 

I Barbari, i Fenicj, gli Eg iz j , i Perfia-
n i , &c . tut t i riferifeono 1' origine del M o n 
do ad una maffa di materia, rozza, m i 
ña , e confufa. I Greci, Orfeo, E í iodo , 
Menandro, Ariftofane , Euripide , e gli ferit--
tori de' poemi ciclici parlano. del primo 
Caos: I ¡Filofofi Jonici, e Platonici fabbri-
cano i l Mondo dal Caos. Gl i Stoici voglio-
no , che ficcome i l Mondo fu prima fatto 
del Caos, cosí alia fine fia per ridurfi in 
un Caos; e che tutt i i fuoi periodi e le fue 
rivoluzioni nel frattempo, non fon che paf-
faggi o tranfixioni da un Caos ad un al
tro . Finalmente , i L a t i n i , tra' quali En-
nío , Varrone , Ovidio , Lucrezio , Stazio , 
&c . fono tutt i di queft'opinione. Né v i é 
alcuna fetta o nazione, qual mai fi vo-
gl ia , che non derivi la fuá A i u x o a ^ a c n í ^ 
cioé la ílruttura del fuo mondo da mi 
Caos, 

L ' opinione é nata in prima fra i Barba
r i , donde fi fparfe ne' Greci , e da' Greci a' 
Romani, ed all' altre Nazioni. 
• I I Dr . Burnet oíferva , che, toltone Arí -
fiotele , con pochi altri Píeudo-Pittagorici, 
niuno mai aíferi, che i l nofiro Mondo fof-
fe ñato fempre, ab eterno, della fteffa na
tura, forma, e ftruttura, ch'egli é al pte-
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lente: ma che é ñata opiníone ferma e Ha
bilita dai faggi di tutt i i tempi, che quel 
che noi chiamiamo globo terreítre, fu origi-
nalmenfe , una maíía informe indigefta di ma
teria eterogenea , chiamata Caos j e nulla piu , 
che rudimenti, e materiali del mondo pre
sente. Vedi M O N D O . 

Non é chiaro abbaftanza, chif fia ñato i l 
primo a metter fuori la nozione d' un Caos . 
Mosé , i l piu antico di tutt i gli Scrittori, de
riva 1* origine del fuo mondo da una confu
sión di materia , ofcura, vuota, profonda , 
fenza forma, cui chiama Tohu Bohu; che 
precifamente é i i Chaos de' Filofofi Greci, e 
Bar bar i . E di qua forfe , cotefti Filofofi ave-
ranno dirivato i l loro Caos, con qualche 
alterazione e interpolazione * Mosé non. va 
al di la del Caos; né dice, donde egli avef-
fe la fuá origine, o donde veniífe i l fuo 
confuo ílato ; e dove Mosé íi ferma, iv i 
precifamente íi feraiano tutt i gli a l t r i , Vedi 
ABISSO . 

I I Dr. Burnet procura di moñrare , che 
ficcome gli antichi Filofofi &c , che feriffe-
ro del la Cosmogonía, riconobbero un Caos 
per principio del loro Mondo; cosí i Teolo-
§ 1 , 0 Scrittori della Teogonia, dirivano 
1' origine o la generaxione de1 loro Dei dal 
mcdefimoprincipio . Vedi TEOGONIA , D I O , 
MITOLOGÍA , & c . 

M r , Whifton fuppone che F aníico Caos, 
origine della noíka t é r ra , fia flato l'Atmos-
fera d' una Cometa ; che , quantunque nuo-
v a , non é nonciimeno la piu improbabile 
aíferzione, confiderate tutee le cofe, Egli íi 
ftudia di renderla verifimile con mol t i argo-
m e n t i , tolt i dalla congruenza e fimilitudine ed 
«he v i ¿ , o appar che v i fía tra cotefla at
mosfera ed i l noñro globo , 

Cosí che, fecondo l u i , ogni planeta é 
una Cometa, forraata e ridotta in una co-
fiituzione regolare e durevole; collocata ad 
una giuíla e convenevol difianza dal So
lé , e rivolgenteíi m un5 órbita preífoché 
circolare: ed una Cometa é un planeta, 
che principia a feompaginarfi, o a rifar-
fi 5 cioé un Caos, o planeta informe, o 
n ú fuo flato primevo , e poño ancora 
in un' órbita molto eccentrica , Vedi CO
META . 

C A P A C I T A 1 , in un fenfo genérale, é 
un1 attitudine , o difpofizione a ritenere , © 
epatenere qualche cofa . 

G A P 
La nofira Legge da al Re due capachacll, 

una naturale, ed una política j con la pri
m a , egli pub comprare, o procacciare^er
re per sé e per l i fuoi éredi j con la fecon-
da, per sé e per l i fuoi fuccefíbri. I I Clero 
ha F ificflb. 

C A P A N N A . Vedi H U T , 
C A P A R R A , Anhe, dinaro dato antici-

patamente, per conchiudere, od accertare 
un eontratto verbale, e per obbligar le par
tí alia fuá efecuzione. 

Per la Legge Civ i le , colui che íi ritira 
dal fuo eontratto , perde la fuá caparra: o , 
fe la perfona, che ha ricevuta la caparra, 
la da indietro, deve darla doppia , Ma ap-
preífo n o i , 1' eñe tío della caparra é ancor 
piíi: colui che F ha data, é rigorofamente 
obbligato con cib a fiare al fuo eontratto; 
ed in cafo che lo declin i , non ne viea 
difobbligato col folamente perderé la fuá ca
parra j ma íi ha azione contra di lui per 
W intero dinaro fiipulato, 

C A P E , in Legge, é un a t í o , od ordi. 
ne , concernente a lite di terre e poffeflio-
ni -y cosí chtamato, dalla parola che porta 
con sé F intento principale, od i l fine di 
eífo. 

Quefi' atto ¿ di due fpezíe , magnum , e 
parvum; benché nel loro effetto lie no fi mi
l i , quanto al fequeñrare o ritenere le cofe 
i m m o b i l i , fe non che differifeono in alctí-
ne circoftanze; e i0 , i l Cape magnum ha 
luogo o fi fpedifee prima ; ed i l Cape par* 
vum, dopo che íi é comparfo, 2o, i l Cape 
magnum cita e obbliga i l Difenfore a rifpon-
dere o render contó del non eífer comparfo ; 

anche a' rifpondere al Petitore: i l Cape 
parvum., folamente alia non comparía . E,1 
chiamato parvum, non perché fia di pícelo-' 
la forza, ma perché fi contiene o riítógnc 
in poche parole. 

I I CAPE magnum c cosí definito nell5 an
tico Nat i brev. ** Qualor un nomo ha re-
„ cato un Practpe quod reddat di una cofa 
„ che riguarda lite o caufa di terre , ed i l 

poífeífore, o tenitore non comparifee nel 
giorno affegnatogli nelF ordine o fcritüf 

„ origínale •, allora quefi' ordine da adito al 
5, Re di ricovrare la térra nelle fue mani : 
?, e fe i l poííeflore non viene nel giorno 

affegnatoglidalFordine intimara, egliper-
n de la fuá té r ra . 

QyPB parvum j fi definifee cosí , " M . 
Qua* 
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H Quaíor i\ pofíeflbre, o tenítore ¿ citató 
„ per proceffo o lite di terre, e ubbidiíce 
„ alia citazione, e la fuá comparfa é re-
„ giftrata; e nel giorno affegnatogh, fup-

plica di riviíla o di efame i e fendogli 
„ ftata accordata, egli non compariíce: al-
3, lora cotefto ordine procederá a favore del 
3, Re , &c. 

CAPE ad valcntiam, é una fpezie di Ca
pe magnum, cosí chiamato dal fine a cui 
tende: Egli defcriveíi cosí: " Qualor mi 
3, vien mofla lite intorno alie terre, ed io 
„ mettomi a far malleveria per un altro, 
„ contro i l quale la citazione ad warran-
5, tandum h ftata pronunziata, ed i l Sherif-

fo non viene nel giorno affegnato: allora 
„ fe i l difendente ricupera contro di me, 

io averb un ordine o atto contro i l cita-
to per render contó della fuá pieggeria, 
e ricupererb altrettanto in valore delle ter-

„ re di coftui, fe ne ha tante; e si mi r i -
3, faro; in altro evento, averbrefecuzione, 
3, contro quelle terre, e poíTeííioni, che a 
„ lui difcendono, o íi devolvono in feudo: 
3, o , s1 egli acquifta da poi , averb adito a 
3, nuova citazione ed intimazione contro di 
3, l u i : e fe egli non ha niente a opporre, 
3, io ricupererb i l giuño valore. 

C A P E L L A , in Aílronomia, una ftella 
lucida della prima grandezza, nel braccio fi-
niftro o precedente Auriga t 

Ne' Cataloghi di Tolomeo, e di Ticone , 
d i ' é la terza in ordine, di quella Coñella-
•zione. Nel Catalogo Britannico, é la deci-
maquarta. La fuá longitudine é n 0 , 5 1 ' , 
41" ' ; la fuá latitudine 22o, 5 1 ' , 47", Vedi 
AURIGA . 

C A P E L L A M E N T O , C A P I L L A M E N T U M , 
fignifica alia lettera, pelo , o capello, e ca-
pellatura ; dal latino capillus, di caput, q. d. 
Pelo della Tejía. Vedi CAPEL L O . 

D i qui fi applica figurativamente la vece 
a diverle cofe, che per contó della loro lun-
ghezza , e fottigliezza , raffomigliano a peli, 
ocapell i : efempigrazia 

C A P E L L A M E N T I de' N e r v i , fon k te-
nui o fottiliífime fibre, o fia filamenti, de' 
quali fon compoíH i ne rv i . Vedi ÑERVO, e 
FIBRA . 

„ La Viíione non fi fa ella for&'9 princi-
.,, pálmente mercé le vibrazioni di queílo 
„ mezzo, eccitate nel fondo dell' occhio dai 
v raggi della luce 5 e propágate per l i fol idi , 
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„ pellucidi ed uniformi Capellamenti de' «er-
„ v i optici , fin al fenforio? „ Newt.O/T, 
p. 521. Vedi FIBRA e ÑERVO. 

CAPELLAMENTI , in Botánica, piiíi d' or- ' 
diñarlo detta /lamina ^ fono quelle picciole 
fila, che vengon su nel mezzo del fiore.; 
e che hanno le loro picciole tefte fórmate 
in gruppi, detti Apices. VediSTAMINA , e 
APICES . 

CAPELLO , {fotto quejí articolo ^ per uní-
formarfi aW origináis Inglefe , che fotto la pa* 
rola HAIR mette anche tutto quello che concer-
ne i l pelo, f i da tutto V articolo, fenza fpez-* 
zarlo o dividerlo in dtie , come fi farebbe dovu* 
to fare , fe alia diverfa fígnlficazione delle due 
voci pelo, e capello , riguardato avejjimo fem" 
polofamente.) I capelli, o peli fon dunque 
piccioli filamenti, che efeono dai pori della 
cute degli animali; e fervono alia maggior 
parte di eífl come di tegumento, o coperta, 
Vedi PELLE , e PORO. 

I n luogo di pelo, la nudita di alcuni ani
mali é coperta di piume, di lana, di pei-
l i , &G. Vedi P I U M E , LANA &c . 

I I pelo fi trova su tutíe le partí del cor-
po umano, eccetto che nelle fuole de' pie-
di , e nelle palme delle mani . Ma i piíi lun-
ghi peli crefeono fulla teña , ful m e n t ó , ful 
petto, nelle afcelle, e nelle partí vergogno-
íe . Vedi PUBE &C. 

I Medici diftinguono 11 pelo in alcune 
fpezie, e gil danno diverfe denominazioni; 
ma cib folamente in Greco, ed in Latino., 
I I pelo della tefta , che gP Italiani chiaman 
capello, da' Latini é detto capillus: chiama-
fi coma i l capello delle donne, da •A.̂ UV , ac-
conciare ed ornare, . e quello degli uomini 
cafaries, da aedendo, perché fpeíTo fi reci-
de: quello del di dietro della tefta diceíi 
juba , e crines: quello che pende dietro le 
orecchie, cincinni j q. d. peli r icciut i , o inan-
nellati . 

Gl i antichi teneano i l capello per un efere-
m e n t ó , nutrito foltanto di materie eferemen-
t iz ie; e non una parte propria d' un cor-
po v ivo . Supponevano che foífe generato 
delle partí fulíginofe del fangue, cfalate peí 
calore del corpo alia fuperfizie, ed iv i con-
denfate nel paífare per l i por i . Le loro prin-
cípali ragioni erano, che quando i l pelo ñ 
tagl ía , crefee preño di nuovo, anche neli* 
eta molto vecchia, ed allorché la vita é ful 
fuo declinare: che nelle perfone etiche, a 

che 
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, che pendono ad una ftiíí > nelle quali i l re
hilo del corpo continuamente va emaciandoíi 
e attenuandofi, i l pelo crefce r i gog l io foe 
que! che é piu, egli crefce talor ne' morti 
cada ver i . Aggiugnevano , che i l pelo non íi 
nutrifee e crefce come le altre par t í , per 
introfufeeptionem y c ioé , per un fugo cir-
colante dentro di eííb i ma come le ugne 
per Juxta pofitioncm y ogni parte dalla radice 
fpignendofi e fputando innanzi, o flenden-
dofi in quella che l ' é immediatamente a-
x^anti. 

M a i moderní convengono, che ogni ca-
pello propriamente e veramente v ive , e r i -
ceve nutrimento , che lo riempie e lo di-
fiende, come fa dell'altre par t i : loche ar-
gomeníano di qua; cioé che le radici de' 
capelli non incanutifeono nelle perfone vec-
chie piu preño che le eftremita, ma tutto 
¿1 capello muta i l colore in un tratto . Ed 
i l íimile íi oííerva , ne' fanciulli &c . lo che 
ía vedere, che v i é una comunicazione di-
ret ta , e che tutte le parti fono affette ad 
un modo . Vengono mentovati degii efem-
pj di perfone 3 che da un dolore intenfo, 
JO per una grande paura fono diventate ca
nute , o grigie in una notte. 

Si pub tuttavolía offervare, che, pro-
.priamente parlando , la v í a , e P incremen
to de' capelli, é d' una fpezie differente da 
quella del refto del corpo; e non é im
mediatamente derivata di l a , od iv i reci-
procata. Ella é piu tofto della natura de' 
vegetabili. 1 capelli crefeono come le pian
te dalla térra y o come alcune piante ípun
tarlo e vengono dalle parti di altre pian
te ; dalle quali íuttoché traggano i l lor nu
trimento y con tuttq ció cadauna ha, direm 
cosí y la fuá diverfa v i t a , ed una economía 
4iñinta . Dirivano i capelli i l lor nutri
mento da alcuni fughi nel corpo-, ma non 
gia da' fughi nutriz; del corpo y cosí che 
poffono vivere, benché i l corpo fia fenza 
.nutrimento» Vedi VEGETAZIONE, P I A N -
Í A , & C . 

I Capelli y efaminati col microícoplo, ap-
paiono corpi fiíluiofi, o caví , come corna. 
La loro ñrut tura tubulofa vien confermata 
dal morbo chiamato plica polonica, in cui 
i l fangue (lilla fuor dall' eftremita de' Ca
pell i . Vedi PLICA . • 

Ogni capello, t rovaf i , che confia di cin-
que o íei altri m i n o r i , tutt i ravvoiti in un 

C A P 
común tegumento: e' fon nocchiofí, come 
alcune fatte d' erbe, e mandan rami fuor 
dalle commeííure . Ciafcuno di eíTi ha una 
radice rotonda bulbofa, che molto affonda 
nella pelle, effendo piantati addentro nelle 
papille piramidali; e per efía s' imbevono, 
o fecernono, i l loro proprio nutrimento, 
da'contigui umori . Le loro eftremita fi fpac-
cano o dividono in due o tre r ami , fpe-
zialmente quando fon tenuti afcíutti , e la-
feiati crefeere affai lungo tempo; cosí che 
quel che alÍv occhio nudo par un folo ca
pello y col miferopio comparifee come una 
fpazzola .. 

Diventan gr igí , nella parte dinanzi delía. 
te í ía , e particolarmente vicíno alie tempíe,, 
•la parte deretana fomminiftrando loro i l fu
go appropríato, per piu Jungo tempo,- che 
.i l refto del capo * Per una íimil ragíone, 
cadono piu prefto su la cima del capo^ Vedi. 
GA.LVIZIE . 

La loro mole , o groííezza, dipende dalla 
magnitudine de' por i , da' quali sbucano . Se 
quefti fon píceiolí, i l capello é fino e fot-
tile ; fe i pori fon d r i t t i , i capelli lo fono 
anch'effi; j fe i pori fono obliqui, o fmüo-
f i , i capelli fon ricci o crefpi.. 

Ordinariamente appaion rotondi , o cilín-
dríci; ma i l microfeopío ne difeopre pari-
menti di triangolari, e di quadrati j la qual 
diterfita di figure provien da quella de' po
r i ; a cui fempre i peli ñ adattano. La lo
ro lunghezza dipende dalla quantitadeí buon 
umore che íi n u t r i f e e e d i l loro colore 
dalla qualita deir umor medeíimo: per lo 
che in diíferenti etadi della vita i l color 
de' capelli d' ordinario fi muta ., 

I l pelo di un forcío, veduto da M r . Der-
ham con un microfeopio , gli é paruto ef-
fere un folo tubo trafparente, con una rm-
dolia comporta di foftanze -fíbrofe, che feor-
rea in linee nere o feure, in. alcuni pe* 
l i trasverfalmente, in altrí fpiralmente. Le 
parti medullari piu ofeure non eran altro , 
fecondo la fuá oífervazione, che piccole fi-
bre convolute in gi ro , e piu raccozzate e 
ftrette affieme , che nelTaltre parti del pe
lo i Scorrono dal fondo alia cima dí eífo 
pelo y ed egli s' immagina, che poíían fer-
•vire a far una leggiera evacuazionc di qual-
che umore fuori dal capo . (Vedi Tav. IJí. 
Nat. j i g , 28. ) Quindi che i l pelo de-
•gli animali vel lu t i , nonfolamente ferve peí 

avveri-
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aventura come un riparo dal 'freddo, Scc. 
m a , come immua 1'Autor citato, anche 
per un órgano dell'infenfibile trafpirazione. 

Kiputavafi per onor íbgolare appreffogli 
antichi G a l l i , l'aver capelli Innghi', edi qua 
¿Jenüta.rapDeIIazione diGallia tomata . Per 
quefta ragione G. Cefare, avendo íoggioga-
t i aue'Dopoli , feee che fi tagliaflero i capel-
¡i " o uaíi ppr una marca di íbmmiffione % 
Coir'iftefía mira , coloro che in ap^refíb la-
feiavano i l mondo, per gime a viver ne1 
chioñri , fi facean tagliare e radere i capel-* 
i i : cioé affin di moñrare ch' eglino davano 
un addio a tutt i gli ornamenti terreni, e fa
cean voto di fnggeiione perpetua ai lorSu-
periori. Vedi TONSURA . 

Gregorio di Tours ci afficura , clie nella 
Reale Famiglia di Francia , fu per lungo tera-
po un peculiar fegno e privilegio de' Re e de' 
Principi del Sangue, portar lunga capcllam-
TJI , , artifiziofamente pettinata e ricciuta : o-
gnuno parimenti era obbligato a tofare i ca-
pe i l i , o reciderli intorno intorno, in fegno 
d'inferiorita e d'ubbidienza . AlcuniScrittori 
affermano, che vi foííero divérfe maniere di 
tofamento per tutte le difterenti qualita e 
condizioni; cominciando dai Principe, che 
poríavali a tutta iunghezza, fin alio íchia-
v o , o vi l lano, che era tofato all' in tu i to . 
Hotomanno tfeatta a dilungo di quefto privile
gio de'Re di Francia, Franco-Gallia, c. n . 

Recidere i capclli di un figliuolo de' Re di 
Francia, fotto la prima razza de' Re, era 
un dithiararlo eícluío dal diritto di fuccede-
re alia coronna, e ridotto alia condizionedi 
fuddito . P. Daniel, Hí/Lde Fra>7ce r T o m . i> 

Nel Secólo ottavo, le períone di qualita 
aveano i l coñume di far recidere i capellí a' 
lor 6gliuoli la prima volta , da perfone ,. per 
le quali avean particolar rifpetto e ñ i m a ; 
le quali , in virtu di tal cerimonia, riputa-
vaníi come parenti fpintuali, o padrini di 
que' fañeiulli. Pare nondimeno che queft' ufo 
fia molto piu antico; perocché- leggiamo 
che Conftantino mando al Pontefíce di Ro
ma i capelli del fuo figliuolo Eraclio, come 
un pegno del defiderio ch' egli avea, che i i 
Pontefíce feífe fuo padre adottivo . Vedi PA
DRINO , e ADOZIONE . 

La pompa e l'ornamento di una lunga ca-
pcllatura diventb fempre piu cenfurabile, col 
progreífo del Criftianefimo , quaíl cofa che 
troppo difconveniífe alia profeífion di perfo-
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ne che portavan la croce. D i qua ebber oríi 
gine le numeroíe leggi, ed i replicati Ca-
noni in contrario . I í Papa Aniceto ordina
riamente fi crede eííere flato i l primo, che 
proibi ai Clero, di portar lunghi capclli; 
ma la proibizione é piu antica nelle Chie-
fe dell'Oriente; e la lettera, nella quale é' 
fentto quefto Decreto, é di data aífai piü 
tarda, che cotefto Papa . La tonfura clericale 
vien riferita da Ifidoro Ifpalenfe , per un' A p -
poftolica inftituzione . Vedi CHERICO , e 
CORONA ¿ 

I lunghi capelli eran si odiofi un tempo , 
che abbiamo un Canone dell' anno 1096. i l 
quale porta, chequelli i quali nutriffeTo lun
ga capellatura, dovevano eífere. efeluíi fe ve-
nivano nella Chiefa; e non fi doveife pre
gare per effi, dacché fóífer mor t i . 

Abbiarao puré una declamazione furioía 
di Luitprando contro 1' Imperador Phoca, 
perché portava una zazzera lunga, alia ma
niera degli altri Imperadori dell 'Oriente, 
fe n' eccettui Teófilo, che eífendo calvo > 
ingiunfe a tu t t i i fuoi fudditi che fi radef-̂  
fero la tefta:. 

Gl i Storici , e gli Antiquarj Franceí l , fo
no ftati molto eíatti nel commemorare la 
capellatura de' loro diveríi Re . Cario Magno 
la portava aííai corta, e fuo figliuolo ancor 
p iu . Cario i l Calvo non ne avea punto. 
Sotto UgoGapeto fi principio a coltivar di 
nuovo i capelli j gli Ecclefiaftici fe ne oífe-
fero, e giunfero a feomunicare color che 
iafeiavan crefeere i lor capelli. Peitro Lom
bardo ne fece per quefto contó cosí gravi 
rimproveri a Cario i l giovane, che egli fe 
l i recife; ed i fuoi fucceiTori per alcune ge-
nerazioni l i portarono aífai corti-. U n pro-
feftbre d 'Utrecht , nel 1650, fcníTe efpref-
famente su quefta Quiftione, fefia leciío agli 
uomini portar lunghi capelli ? e conchiufe 
per la negativa. U n altro Teó logo , noma-
to Revés , che avea feritto per l'aíFermati-
y a , glifece ima replica . I Greci, e, giufta 
i l loro efempio , i Romani portaron capelli 
fínti. Vedi PARRÜCCA . 

Wulfero, nelle Collezioni Filofofiche^ rac-
conta di una donna fepolta a Norimberga , 
apertofi i l cui fepoícro quarantatré anni do-
po la fuá morte, fi trovo che ufeiva 'úpelo 
in copia per l i fcrepoli della caffa j a tal che 
vi fu motivo di fupporre, che la caifa per 
qualche tempo ne foífe ftata tutta coperta . 

Le-
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f,evato i l ooperchio, fi trovb i l corpo ínte-
ro nella fuá forma perfetta, ra a dalla cima 
della tefta, fin ai piedi, coperto d' una fol-

- ta mano di peli , lunghi, er icciut i . Aven-
do i l Sacriftano recate le mani su la parte 
fuperiore della tefta, tutta la ftruttura di 
quel corpo fi fcompagino, e rovinb a un 
tratto, non eífendo reñato fra le fue dita, 
che un fafcio di capclli. Non fopravanzb né 
cranio, n¿ altro oífoj ma puré i l pelo era 
folido e forte aífai. 

M r . Arnold , nella medefima Collezione, 
rlferifce di un uomo impiccato per latroci
nio , a cui in poco di tempo, quando an
cora flava attaccato a!la forca , eran crefciu-
t i per tutto i l capo foltiffimi pel i , che lo 
eoprivano. 

I I Dr. Tyfon aggiugne, che quantunque 
F efterna fuperfizie del corpo fia 1' ordinario 
luogo, dove crefcono i peli; nulladimeno fi 
é trovato talora del pelo su la lingua, nel 
cuore, su le mammelle, negli arnioni &c . 
ra a che niuna parte interna v i é forfe piu 
foggetta, che V ovaia, od i tefticoli delle 
donne. Hooke^ Collez. Filofof. n0. 2. 

I I Capello, o pelo, fa un capo confidera-
bile nel commercio; fpezialmente, dopo in-
trodotta la moda delle Parrucche . Vedi PAR-
RUCCA. 

I Capelli che provengono dalle regioni Set-
tentrionali, come dall' Inghilterra, &c. fi fti-
mano aífai p i u , che quelli delle piíi meri-
dionali, come i ' Italia , la Spagna , e le par-
ti-piü a mezzodi della Francia &c . 

I meriti d' un buon Capello confiftono nell' 
cffere ben nutrito , c non troppo duro o grof-
folano, nh troppo lafeo o troppo tenue *, la 
groííezza rendendoli meno fuícettibili della 
ricciatura artifiziale , e difponendoli piíi tofto 
a crefparfi^ e la finezza o foverchia morbi-
dezza facendo i l fuo riccio, o la fuá inan-
nellatura di breve durata. La fuá lunghez-
za dovrebb' eífere circa venticinque pol l ic i ; 
quanto piu ne decade, tanto minore é i l fuo 
prezzo. 

Non v i e prezzo certo de' capclU, ma ven-
cbnfi dai cinque fcellini, fino alie cinque íi-
re per oncia, fecondo la lor qualita. 

I I Capello grigio, o canuto é piu ricer-
cato, che i l bianco, &.c. La fcarfezza di 
capello grigio e bianco, ha fatto inventare 
a' negozianti di quefta merce, alcuni meto-
di per ridurvi gli a l t r i colori. Cib fi fa, con 
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efporre e slargare i l Capello ^ affinché biáftS 
chifea su l'erba, come la tela; dopo d'aver-
lo prima ben dilavato in un' acqua liííivio-
fa. Vedi BIANCHIRE. 

Quefta lifcivia, con la forza del Solé € 
i ' aria, reca i l Capello a cosí perfetta bian-
chezza, che i piu efperimentati v i fi pof* 
fono ingannare: non eííendovi quafi altra 
maniera di feoprir T artifizio, che con bolli-
re ed afciugare i l Capello \ i l che lo lafeia 
del colore della foglia morta di noce. 

V i é parimenti un método di trajere i l 
Capello con bismuth, che lo rende di gial-
liccio, argentino e lucido. Anche qui col 
boll ir lo, fi feopre i 'ar t if izio; imperocché i l 
bismuth non regge alia bollitura. 

l i Capello che non prende i l riccio natu
ralmente , s1 ajuta coll' arte; prima bollen-
dolo , e poi cuocendolo in pafticcio, nella 
feguente maniera: Dopo d' avere trafcelto 
mondato ed aííortito i l Capello, e difpofto-
lo in particelle, o maífette, fecondo le lun-
ghezze , fi ruotolano , o avvolticchiano, e 
fi légano ftrettamente fopra piccoli inftru-
menti cilindrici ,N o di legno, o di ftoviglia 
di t é r ra , groífo un quarto ái pollice, e fca-
vati un poco nel mezzo; nel quale ftato fi 
mettono in una pentola fopra i l fuoco , per i v i 
bollire circa due ore. Quando fe ne traggon 
fuori , fi lafeiano afciugare; ed afciugati, e 
slargati fopra un foglio di carta grigia, fi 
coprono con un altro; e cosí mandafi al pa-
ñicciere; i l quale facendo attorno de' detti 
Capelli una crofta, o caífettina di pafta or
dinaria, l i mette nel forno, finché la cro
fta é circa i tre quarti cotta. 

L ' eftremita , nella quale i l Capello s' attie-
ne o crefee fulla tefta , é chiamata la tefia 
del Capello; e 1' altra eftremita, nella qua
le principiafi a daré i l r iccio, la punta. I 
Perucchieri non faceano una volta diff^ren-
za tra le due eftremita, ma i i teífevano e 
crefpavano per 1' una o per I ' altra indiífe-
rentemente j lo che non permetteva che 
daffer loro una ricciatura fina : i l Capello tef-
futo per la punta non prendendo mai i l 
buon riccio. I Foraftieri íi confeííano ob-
bligati agí' Inglefi di quefta feoperta ; la qua
le fu portata fuori da un Perucchiere del 
noftro Paefe. Savar. D i ñ . de Comm. 

I I C A P E L L O , o piuttofto PELO é pari
menti ufato in diverfe arti e manifatture. 

I I pelo de' cafton: de' leppri , de'conigli? 
&c. 
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&c. e la principal materia, dicui fon fatti i 
Capelli . Vedi C APELLO. 

Sparfo ful terreno, elafciato putrefare su 
le terre di fermento, i l pelo, ficcome tutte 
k altre foftanze animal!, cioé , corna , un-
ghie, fangue, le interiora , &c. diventa un 
buon concirae. Vedi CONCIME. 

I I pelo é anche un ingrediente nelia com-
pofizione del geífo da prefa. Vedi GESSO. 

I I PELO , nel governo de 'cava lü , e tra i 
Malifcalchi, é popolarmente chiamato W pe-
lame, o mantello > c fa un punto diprinci-
paleconfiderázione in riguardo a'cavalli &c. 
Vedi C A V A L L O . 

Se U pelo di un cavallo, fpezialmente in-
torno ai eolio, ed alie parti feoperte , é l i -
fcio , eguale, erafo; queft'é un indicazio-
ne della fanita e buona complcílione del ca
vallo; fe afpro, e diritto o duro, o fcolo-
rato per qualche verfo , dinota freddezza , 
debolezza, o qualche interno difetto . Per 
Tendere i!/Wo eguale, lifcio e mórbido, bi-
fogna tenerlo caldo, farlo fudare fpeffo, e 
quand' é fudato , fi dec flreggiare , e ben 
firoppicciare la pelle. 

I I pelo che crefee su i ciuffi delle giuntu-
rede'piedi, ferve di difefa alia lor parte pro
minente , nel viaggiare per flrade faffofe, 
od in tempo di ghiaccio. 

Se qualche parte del cavallo é nuda, o 
rafa di pelo, od il pe/o troppo corto; gli an-
tichi manifcalchi ufavano di bagnarla coll' 
orina di un fanciullo, e quindi con ranno 
di calcina viva , con eeruífa 9 e litargirio. 
I moderni hanno varié altre maniere : al-
cuni lavan le deíte parti con una decozio-
ne delle radici di altea \ altri con latte di 
capra , in cui h ñata peftata del!' agrimo
nia : altri le ungono con fugo di cipolla 
o rafano: altri colla radice del giglio bian-
co, bollita n e i r d i o : altri con del catrame, 
clio d' olive, e miele : ed altri con feorze 
verdi di noci polverizzate, e mefcolate con 
miele, o l io , evino. Per levar via 'úpelo in 
qualche parte , vi applicano un empiaftro fat-
to di calcina viva , bollita nelT acqua , giun-
tovi del!'orpimento. Vedi MARCHIO , STEL-
Í A , &c. 

Larghezza di un C A PELLO , fi computa la 
48. parte di ua pollice . Vedi MISURA , 
POLLICE &c. 

C A P E Z Z O L O . Vedi gli anicoli PAPIL
LA , e M AMMELLE . 

Tomo 11, 
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C A P H A R , una gabella, o tr ibuto, im-

pofto dai Turchi ai Mercanti Criftiani , 
che portano o mandano mercanzie da Alep-
po a Gerufalemme. 

I I Caphar fu prima ílabilito dai Criília-
ni íieíTi, quando erano padroni di Terra San
ta , per follentamento delle truppe e de* 
Soldati, che fi tenean ne' paííl piu diffici-
l i , per invigilare e diíendere i paffaggieri 
dalle feorrerie degli Arabi , che tentavano 
di far prede . Ma i T u r c h i , che hanno con
tinúala , ed anche accrefeiuta la gabella , 
feneabufano, efigendo fomme arbitrarle da* 
Mercanti e viaggiatori Criftiani , íbtto pre-
tefto di difenderli dagli Arabi ; co' quali 
non oftante mantengono bene fpeffo intel-
ligenza, efavorifeono le lor rubberie. 

C A P H U R A ^ K A ^ O T P A , 1' ifteíTo che 
Canfora . Vedi i ' articolo Canfora . 

CAPI -AGA , o CAPI-AGASSI , é un ufi-
ziale Turco , governator delle porte delSer-
raglio ; o , direm quafi , gran Maftro del 
Serraglio. 

I I Capi-Aga é la prima dignita ira g l i 
Eunuchi bianchi: Egli é fempre vicino al
ia perfona del Gran Signore : introduce g l i 
Ambafciatori alia loro udienza : niun en
tra , od efee dall' appartamento del Gran 
Signore, fe non per fuo mezzo. 

I I fuo ufizio gli da i l privilegio di por
tare i l turbante nel Serraglio , e di andaré 
per tutío a cavallo . Accorapagna i l Gran. 
Signore all'appartamento delle Sultane, ma 
fi ferraa alia porta fenza cntrarvi . I I fuo 
affegnamento , o tíipendio , é aflai raode-
raío ; i l Gran Signore gli mantiene la la
vóla a fuefpefe, e gli accorda circa fe fia ra
ta lire Francefi per giorno; ma i l fuo ufi
zio gli da adito a rice veré molti regali : 
perocché non viene affare di confeguenza 
alia cognizione dell'Imperadore, fenza pal
far prima per le fue maní . WCapí-aga non 
pub e fie re Bafsa quando lafeia i l fuo pofio . 
Vedi A G A ' . 

C A P I A S , uno feritto o proceífo, i l qua-
le é di due forte; i'uno avanti i lg iud iz io , 
chiamato Capias ad refpondendum ; accorda-
to in un'azione perfonale, quando il Sherif-
fo , ful primo atto d' intimazione , detto writ 
of diftrefs, rifponde, nihil ha&et in Ball iva 
no j i ra . 

L ' altro é un atto di efecuzione dopo i l 
giudizio , i l quale é pur di varíe fpezie : co* 
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mC j Capiaí ad jatiífaciendum ^ Capias pro 
Fine , Capias Vílagatum , &c. 

CAPIAS adJatisj'atiendum , é un aíto d'cfe-
cuzione dopo 11 giudizio i che ha luogo , 
quando uno ricupera in un' azione perfona-
le , come per debiti , danno , &c. ne' quai 
caíí , i l decreto, o 1' atro mandsíi al she-
riffo , comandandogli che prenda i l corpo di 
colui , contro cui s'ha la ricupera del debi
to ; ed egli debba tenerlo in prigione, finché 
foddisfaccia . 

CAPIA S conducios ad proficifeendum, decre
to ed atto originale , che ha luogo, per la 
legge comune, contro ogniSoldato; i l qua-
k ha pattuito di fervire i l Re, e non com-
panfee nel tempo e nel luogo deíl inati . Vien 
indirÍ7-7ato a due Sergenti de 11' armi de! Re, 
per poter arreftare c prendere i l Soldato , do-
vunque íi í rov i ; e recarlo coram concilio nojlroy 
con la claufola d' affiftenza . 

CAPIAS pro fine^ é quando uno eíTcndo 
per giudizio condannato a qualche ammen-
da o pena pecuniaria per i i Re , a cagion di 
qualche traígreffione di Statuto, non foddis-
fa giuíla la íentenza : con quefto atto i l fuo 
corpo fi ha da apprendere, e da mettere in 
prigione finché paghi Iavpena . 

CAPIAS Utlagatum, é un atto o manda
to , che ha luego contro uno , il quale é Ha
to proícritto o condannato per contumace per 
quaíche azione perfonale o crimínale , per cui 
ilSheriffo ha ordine di prendere la perfona 
proícritta per non eíTere comparfa alia cita-
zione, e tenerla in ficuro carcere , fin al di 
del riíorno , nel quale egli dee prefentarla al
ia Corte, acciocché fia di lei ordinato del di 
piu che fipenfa , per i l fuo difprezzo. Vedi 
PilOSCRIZIONE , C OUTLAWR Y . 

C A P I G I , un portinaio, o cuftode delle 
porte del Serraglio Turco . V i fono preílb a 
cinquecento Capigj, o portinaj nel Serraglio , 
divifi in due Compagnie ; i'una corapoña 
di trecento , íot to un Capo chiamato Ca
pí gi-B a [sa , i l quale ha uno flipendio di tre 
ducati per giorno : L ' altra é comporta di 
duecento , dirtinta col nome di Quccicapi-
g i ] cd i l loro Capo Cuccicapigi Bafsa, che 
ha due ducati. I Capigi hanno da fette fi
no a quindici afpri per giorno ; alcuni piíi , 
akri rae no . I I loro ufizio é affiftere a'Gian-
nizzeri ne!la( guardia della prima, e della fe-
conda porta del Sei ragl o ; talor tutu iofie-
rae , come quando i l Turco tiene un' adu-
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nanza genérale, riceve un Ambafciatore, o 
va alia Mofchea ; e talor folamente in parte, 
tiíendo fchicrati^di qua e di la, per impe
diré che ^niuno entri con a rmi , néfucceda 
qualche tumulto ¿kc. La voce , nella fuá ori
gine , fignifka porta. Vedi SERRAGLIO. 

C A P I L L A R I , dal latino capillas ^ capel-
l o ; é termine applicato a diverfe cofe, per 
dinotare la Joro eccedente piccolczza , finez* 
za, &c. raífomigliante a quella di un ca-
pello. 

Vafi C A P I L L A R I , rsell' Anatomía , fono 
le piu piccole, le piu minute , cd infeníí-
b i l i ramificazioni delle vene e delle arteric; 
che , quando taglianfi , o romponfi , non 
danno fe non pochiííirao fangue. Vedi VE
NA e ARTERIA . 

I vafi Capillari fi hanno da concepire, co
me aflaiffimo piu fini, che i capelli : me-
glio fi paragonano alie fila della tela di ra-
gno, e talvoita fon chiamati vafi evanefeen' 
t i . Vedi INOSCULAZIOXNE , CIRCOLAZIONE 
&.C. 

Piante CAPILLARI , o CAPILLACEE , 
fono una fpecie di piante, cosí denomínate 
dalla loro forma, emaniera di crefeere , co
me quelle che non hanno fíelo o gambo 
principale , co' rarai &c . che da eífo fpun-
tino ; ma sboccan dalla térra , come peli dal 
capo : e portano la loro femenza in piccioÜ 
ciuífetti , o prominenze , nella parte di dietro 
delle lor foglie,. 

La principale di quefie, é ¡1 Capel venere, 
Capillus veneris , o Adianthum \ da cui l'altre 
ptendono i l nome . Vedi PIANTA . 

Le ^apillarie fono d iñ in te , in quelle che 
han la foglia ihdivifa, come Themionitis, 
e la phyllitis j in quelle che han la foglia 
con una foia e feparata divifione, e che T 
hanno o tagliata o dentellara, ma non di-
vifa in pinne, del tutto attacco alia coila 
principale; come i l polipodio,, la Jonchit s, 
¡a ícolopendi-ia , i ' adiaáthum ., e racroí l i -
chonthai. Ouvcr anco, la fogüa divifa del 
tutto attacco la coila , e pendente come pin
ne ; tali iono la chamafcHx marina , e la 
trichomanes : Quelle che hanno la foglia 
doppiamcnte divifa, o almeno fuddivifa una 
volta , la prima divifione eífíndo in rami, e 
la feconda in plnpé ; come 1' hemioniiis 
mult)fída, il filix mas, filix paluílris, fiüx 
faxatiiis . Finalmente quelle che hanno ia 
foglia divifa a tre a t re , o fuddivifa tre vql-
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u , prima in rami, pofcia in picciuoü , e que-
ÍU dopoi in pinne; tali fono, la filix fcan-
dens delBrafiie, la filix florida, od osraun-
da regalis ; filix mas ramofa, filix fasmina 
vulgans , l'adianthum álbum floridum, e la 
dryopteris nigra. 

Tutte le Capillari fi reputano di ufo e d i 
giovamento nelía Medicina , e fpecialmen-
te per fare ííroppi; a'quali fí aííribuifcono 
virtü ftupende. Ma infatti ^ fo! la Capilla-
re di Monpellier, adiantum álbum Monspel-
lienfe, e quelia del Canadá , adiantum ál
bum Canadenfe , regolarmente íi adoprano 
per tal uopo : le altre íolamente fervono per 
contrafar le prime 

Gli antichi ftimavano che le Capillari fuf-
fero tutte,fenza femenza ; ed alcuni moder-
n r , particolarmente Dodoneo, han dato in 
quefta opínione. Ma Babuino, ed aitri piu 
accurati oíTervatorí foílengono, che quefte 
piante fanno i l íor femé . Ce fio dice , di 
averio veduío col mícrofcopio : dopo lui ,, 
W . Colé le ha oífervate con maggiore cu-
riofita ; e dice che lecapfule, ovafi del fe
m é , in alcune fon minori per la meta di un 
picciolo granello d'arena , in altre moho mi
nori ancora; epur aleune contengonocirca 
cento femenze . Vedi SEME . 

T H Í Í CAPILLARI , in Fiíica, fono piccio-
l i t ub i , che han canali al poííibüe ílrettiffi-
m i , i cui diametri non direm che tguaglia-
no quello di un ordinario capelio, imperoc-
ehé ni un tubo íimi'e puo mai farfi : ma i l 
Joro diámetro ordinario, é la meta, i l ter-
x o , od i l quarto di una linea . I I Dr. Kook 
ciafficura non olíante di avcr tirati de'tubi 
nella fíamma di una lampada moito piu pic-
eol i , o almen cosí finí come una tela di ra-
gno . Vedi TUBO . 

X' Afcefa deW Acqua, & c . ne Cubl C A
P I L L A R I , é un celebre fenómeno, che ha 
Jungo tempo imbarazzati i Filofofi: fe im-
nicrgerete nclí' acqua T eílremita di un pic
ciolo tubo , aperto da ambedue i capi, i l l i -
quore dentro il tubo fi folievera a qualche 
aitczza fenfibile íopra della fuperfizie efttr-
na ; ovvero , fe immergcrete due o piu tubi 
nel^medefimo fluido, uno di eíñ Capi liare, 
e i ' aitro confiderabilmente piu grande , 1' 
acqua afcendera moito piü alto ndCapillare 
che nell' altro tubo: ecib nella ragionere
ciproca de'diametri dei t u b i . 
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Queíl ' effetto é flato comunemente da 

molti autori attribuito alia inegual preííione 
deli'aria ne'tubi ineguali, t 'aria, dicon ef-
f i , confifle di parti ra mofe e fpugnofe, in-
framifchiate ed intralciate )'una nell' altra : 
ora v una colonna di una ta lar ía fupponen-
doíi perpendicolarmcnte appoggiata ful cana-
Je di un picciol tubo C a pillar e r parte della 
preffione della colonna sr impieghera o con-
íumera fopra i l a t í , o la fuperfizie del tu
bo; di maniera che la colonna non adopere-
ra con tutto i l fuo peíb fopra i l fluido íog-
giacente, ma perderá una maggiore o mino
re porzione del fuo pefo , fe con do che i l diá
metro del tubo e piü piccolo . Maqueftafpie-
gazione va a tér ra , dacchc poniam mente, 
che T efperienza de' tubi Capillari fuccede 
anche nel vacuo, cosí ben come mW aria 
libera. 

A l t r i , tra'quali M r . Hauksbee , &c, r i -
corrono all'attrazione á^ 'xannu l i della fu
perfizie concava del tubo ; alia qual opí
nione fottoferive ií Dr. Morgan : ^ Parte 

deiia gravita dell' acqua nel tubo , dice 
„ queft'Autore, cífendo via tolta, dalla vir-
„ tu attrattiva della fuperfizie interna con-
5. cava del vetro ; i l fluido dentro i l tubo, 
„ per refterno maggior pefo, o preflione , 
„ deve tanto afcendere che compenll quefta 
„ diminuzione di gravita cagionata dall' at-
„ trazione del vetro . Eli aggiugnc , che 

eífendo il potere d'attrazione ne ' tubi , in 
5, ragione reciproca de' diametri ; con mi-
,5 norare i l detto d iámet ro , o con fuppor-

re i tubi vie piü piccoli, 1' acqua , o qua-
lunque altro fluido potrafli cosí elevare ad 

„ ogni affegnabile altezza. „ Phtl. princ. di 
Medicina p. 88. &c . 

Ma quefl'Autore ha prefo qualche abba-
g'io : imperocché , in ogni Tubo Capillare , 
effendo 1' altezza a cui 1' acqua fpontanea-
mente afeende recíprocamente come i l diá
metro del tubo; ne fegue, che la fuperfizie 
contenente l'acqua fofpefa é fe ra p re una da
ta quantita. Ma la colonna d'acqua fofpe
fa in ogni tubo, é come i l diámetro del tu
bo: percib, fe 1'attrazione della contenente 
fuperfizie é la cagione della fofpeníione dell' 
acqua, ne feguirá,, che cagioni eguali pro-
durranno ineguali eftettí ; lo che é aífurdo. 
Ed in oltre, non folamente quefta foluzio-
ne , o fpiegazione, ma anche i l fuo feno-
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mena é troppo lungi por tato ed efaggerato : 
imperocché non ha i l fenómeno luogo i ti 
tu t t i i floidi, ma nel mercurio trovafi tutto 
i ! contrario: i i ftüido nel tubo non afcen-
dendo né pur si alto, come i l livello di quel 
che é nel vafe, ed i l difetto trovandofi raag-
giore, qnanto i l tubo é piu piccolo . 

I I perché, ricorrer dobbiamo alia foluzio-
ne di quefto fenómeno , dataci dal Dr. Ju-
t'm , la quale ében appcggiata con efperien-
ze : " La fofpenfione dell'scqua, nel di lui 
„ fiílema , debbeíi ali' attrazione della peri-
s, feria della fuperfizie concava del tubo, a 
„ coi la cílrema fuperior fuperfizie dell'ac-
», qua é contigua e adérente : Que lia ef-
íendo la fofa parte del tubo, dalla quale 1' 
acqua dee recedere nel fuo dar glü ; econfe-
guentemente la fola , che, per forza dtlla 
fuá coelione ed attrazione, fi oppone alia di-
fcefa dell'acqua . 

Egli fa vedere, che quefta é una cagione 
proporzionale al fuoeffetto; perocché e la 
periferia , e la eoíonna fofpefa , fono en-
trambe neiriíleíTa proporzione , come il diá
metro del tubo. La íofpenfione cosí fpiega-
ta , fácilmente íi fpicghera l'apparentcmen» 
te fpontanea afcefa ; imperecché, V acqua 
ch' entra in un tubo CapiHare , fubito che i l 
fuo orifizio vi fi é immerío, avendo la íua gra
vita tolta o diOrutra dall1 attrazione della pe
rifer ia , con cui la fuá fuperior fuperfizie é 
in contatto, debbe neceífariamentc faiir piíi 
ín su r parte per la preffionc dell' acqua fta-
gnante , e parte per l1 attrazione della peri
feria, immediatamente a! di fopra di quella 
che gia 1' é contigua . Vedi ASCESA . 

Frattura CAPILLARE , ch' é anche chia-
maía Capillatio, fecondo alcuni Scrittori, é 
una frattura de! cranio, si picciola , che pub 
a mala pena cífer veduta ; ma pur fpclío divien 
mortale . Vt di FRATTURA, e FISSUR A . 

C A P I S T R U M , in Chirurgia, una tefiie'-
r a , croé una particolar fafeiatura di te l ia, 
nía ta in cafo di offefe della teda , e fpezial-
mente nclle fratture della roandibola .. Vedi 
FASCÍATURA. 

C A f l T A L E , dal Latino C ^ « í } fí ufa in 
diverfe occafioniper efpnmcre la relazione 
el5 un capo, o d' un principale : Cosí 

Cinu C A PÍTALE , lignifica la Chta prin
cipale di un Regno , di una Provincia , o di 
uno Stato: come ^ Lonára é la Capkak, o 
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la Citth Caphak dell' Inghilterra ; Mofcovv 
della Ruííia ; Conílantinopoli dell' Impero 
Ottomano \ Roan di Normandia &c. Vedi 
METRÓPOLI , e C I T T A . 

CAPITALE , o fondo, nel coramercio, é 
i l fondo , o la foroma intera e principale 
di una compagnia , o di un corpo trafficante : 
quel dinaro che unitamente i membn fom-
miniílrano o contribuifeono , acciocché s' im-
pieghi nella mercatura. Vedi FONDO. 

I I Capitale della Compagnia dell' Indic 
Orientali , nclla fuá prima erezione , era 
369891 i . Oerüne, che fu poi raddoppiato ; 
c computafi oggidí a piu di 1705422 1. 5 
5C0 lire nel fondo Capitale compagnia , 
abilitano una perfona ad aver voce nelle af-
femblee ocorti generali di eíFa Compagnia. 

I I potere dato dal Parlamento alia Com
pagnia del Mar del Sud , di accreícere i l fuo 
Capitale i fu I'origine di turto i l male , e 
pregiudizio , che fegui neli' anno 1720, Ve
di COMPAGNIA . 

DfZ/ííoCAPITALE , é quelio che fettomet-
te i l reo ad un capitale gaftigo \ cioé alia 
perdita della vita o naturale o civile . Vedi 
DELITTO , e CASTIGO. 

Fcccie CAPITALI , fono le forti depofizio-
ni , o fedimenti che raccolgono i fabbrica-
tori del íapone , dalle ceneri di térra, onde 
fi fa i l fapone. Vedi SAPONE . 

Elleno fono adopraíe in Chirurgia, comí 
un cauílico; e per fare i l lapis inferna lis . 

Lcttere CAPITALI . Vedi f articolo CA
PITALI . 

Medicine CAPITAL!, in Farmacia , fono 
le grandi o principal i preparazioni delle of-
ficine ; notabili per lo numero de' loro in-
gredienti, per le virtu eílraordinarie &c. co
me la Teriaca di Venczia , i l Mitridato , &ct 
Vedi MITRIDATO &c. 

Medicine Capitali fon denomínate pur quel
le , che han per ifeopo di corroborare la t t -
íla , e generalmente buone per li malí di te
ñ a . Vedi CEFÁLICO . 

CAPITALI, nclla Stampa , fono lcttere 
grandi, o iniz ia l i , con le qua'i i t i t o l i & c , 
fono compoí'ii , e dalle quali tutt i i periods ^ 
iveríi &c. cominciano. Vedi LETTERA . 

T u t t i i nomi proprjs di uomini , di paefi » 
di regni , i íermini d' a r t i , feienze / e di-
gnita d' ordinario principiano da Capitali • 

G1Í Stampatori Inaldi banno pórtate ! t 
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Capitali a un fegno di eforbitatm : facendo-
fi una regola di comineare quafi ogni foftan-
tivo da una Lettera Capitale, lo che é ma-
nifeño pervertimento dello icopo a cui fonfi 
deftinate le Capitali, ed anche un'oítefa del-
la bellezza e deila diíiinzione. Alcuni di lo
ro , cominciano ormai a levar vía queftefu-
perflue Capitali, ed a feguire i l método de-
gli Stampatori deils akre Nazioni . Vedi 
LETTERA, CARATTERE, e STAMPA . • : 

C A P I T A N O , é un ufizio militare, di 
cui v i ion varié fpezie , e gradi, dil'Hnti 
dalla qualita de' loro comandi : come 

CAPITANO d' una Compagnia , o Truppa , 
é un ufiziale inferiore , che comanda una 
Compagnia di fant i , od una truppa di ca-
vaili , fotto i l Colonello. Vedi COMPA
G N I A , e TRUPPA . 

In fomigliante íenfo diciamo , un Capi
tana di Dragoni, di Granaticri , di mari
na , d' invaiídi , &c. Vedi DRAGONE , GR A-
NATIERE , &c. 

Neile guardie di cavalü e di fanti , i Ca
pitán i fon chiamati Cclondíi; effendo per lo 
piü perfone di rango, e ufiziaii generaii deü' 
armata. Vedi COLONELLO , e GUARDIE . 

Nella compagnia di un reggimento di Co
lonello ; cioé nella prima Compagnia , e quel
la di cui egli rteffo é Capitano, 1' ufiziale co
mandante é chiamato Capitano Luogorenen-
te . Vedi CAPITANO Luogotenente. 

CAPITANO Luogotenente , é quegli che 
comanda una Truppa , o Compagnia, in no-
rae e luogo di qualchealtra perfona , cheba 
Ja commiñjon e , col titolo , onore, e ílipen-
dio , ma é diípenfaía , per cagion del fu o 
grado , tíali' efeguire le funzioni del fuo peño . 

Cosí , i l Colonello , eííendo perlopiu an
che Capitana ótlía prima Compagnia del fuo 
Regginienío , quclla Compagnia é comandi
ta dal fuo deputato ; fotto i l titolo di Ca
pitano Luogotenente . 

Cosí in Inghilterra, Francia &c. i l Re , 
la Regina, i l Principe , i l Delfino &c. han-
no ordinariamente i ti toli , le dIgnita, &e. 
di Cíipitani ddle Guardie , GenscCArmes &c . 
i l reale dovere de'quaii ufii j é adempito da 
Capttani Luogciencnti . 

CAPITANO Rifcrmato, é uno, al quale, 
m occafione d'una nduzion di truppe , é íla-
ía la fuá com mi ilion e e compagnia íoppríf-
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a l í ro , o fenza alcun porto o comando aífat-
t o . Vedi ^ . IFORMATO. 

CAPITANH) Genérale di un efercito, é i l 
Genérale o Comandante in capite . Vedi 
GENER A L E . 

CAPITANO delle Mi l i z i e , é quegli che co
manda una compagnia di foldati collettizj, 
o una truppa di cavalli leggieri. 

C A P i T A U - B a f t a , fignifica i l Grand' Ara-
miraglio de'Turchi . Vedi BASSA\ 

CAPITANO di un Vafcello , o CAPITANO 
di nave , é un ufiziale di marina, di cui v i 
fono due fpezie ; di nave da guerra , o di 
nave mercantile; benché, proprlamente i l 
titolo di Capitano appartiene foio al Coman
dante de'Vafcelli da guerra. 

CAPITANO di un Vafcello da guerra , é 1' ufi-
zial comandante di una nave, di una galea 5 
di un brulotto, o fímili navigli da guerra . 

CAPITANO di un vafcello mercantile, é co-
lui che lo reggc e comanda, che ha la d i -
rezione del vafcello , dclla ciurma, del ca
rleo &c. Q ûelT ufiziale é dagli Inglefi chía» 
mato piíi comuncmente Majier ; fopra tur
to ne' viaggi ordinarj . Vedi MÁSTER of-
a Ship. 

Sul Mediterráneo, egli é chiamato i l Pa~ 
troné \ e ne1 viaggi lunghi, come al i ' Indie 
Orientali , al Mar del Sud, &c. i l Capita
no. I I proprietario del Vafcello eleggeode-
fíina ú Capitanoed i l Capitano ha da for
mare la fuá gente , i mannari &c. ha da 
fcegliere e ftipendiare i piioti , Tajutante, 
o íottocapitano &c. benché quando il pro
prietario ed il Capitana 0 trovano fu 11' iítef-
fo luogo, cib fi fa di concertó col proprie
tario. Vedi V A se ELLO . 

C A P I T A T i E P lan tó , in botánica , fono 
quelle piante , i cui fiori fono fifblari, com
pelí i di mol ti fiorellini ovlati, aguzzi, e ca
ví j cosí chiamate dal Signor Ray , perché 
i l loro cálice fcagliofo (o fia la coppa o taz-
?.a del fiore ) per lo plu fcoppia e íi tigoti-
fia in un grande e rotondo capo 5 che con
tiene dentro di sé la feraenza polverofa , come 
nel cardo (carduus) nella centaurea, cina
ra , cirfium , lappa maj* cyanus, & c . 

C A P 1 T A Z 1 0 N E , una tafia, odimpoü-
zíone levata fopra ogni perfona, in confi-
deraztone del fuo meflitre , del fuo ufizio,dcl
la fuá indullria , rango &c. Vedi TASSA » 

fa j ma che tuttavoha continua ad ofere ca- QueÜa fpeiie di nibuto é antichiífima , e 
pitaooj o come fubaherao cd ajutdau di ua corrifponds a qudlo che i Greci chiamava-
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no minscpceXetioV) i La ti ni Capita •» Capitatio f 
€ Tributum, o Tributum Capitir t o Capi
tulare : con che le ta fíe su la perfona , fono 
diftinte dalle tafife fopra la mereanzia, che 
erano chiamate VeSlignlia, quim vehebantur „. 
Vedi CABELLA , DAZIO . 

CAPITAZIONE , dinota parimenti una cer
ta forama di dinaro impolla un tanto per 
t e í h , neüe pubbliche efigenze. Vedi T R I 
BUTO . 

C A P I T E , in Legge, un antico poffeíTo 
di fondo, per lo quaie una perfona dipen-
dea da! Re imraediatamente , o dalla fuá 
corona ; o per un quaiche fervigio di ca-
valiere, o per un piü baífo efercizio. Ve
di T E N Ü T E , e SERVIZIO. 

Per uno í h t u t o , 12 Cari. I I . tutíe cote-
íte pofleflioni (tenurei) per fervigio nobile s 
o da Cava i i ere del Re , o di quaiche altra 
perfona r i fervigi di Ca val i ere in Capite 5 
o di efercizio piü baflb e vile ( detto Socca-
ge) ) con íuííi i dir i t t i &c . fono fíate an-
nullate. Vedi SOCCAGE , e FEUDO . 

C A P I T E L L O , in architettura, é la par
te eftrema o piü alta di una Colonna , o 
di un pilaftro 5 che lor ferve come di t eña , 
o corona e finimento , coliocato immedia
tamente fopra i l fuílo 5 e fotto la intavo-
latura, o fia V ornamento. Vedi FUSTO , 
eINTAVOLATURA . 

CAPITELLO di una Colonna, propriamen-
to é q u e ü o , i l cui piano é rotondo. Vedi 
COLONNA » 

CAPITELLO d* un Pilajlro, é quello i l 
cui piano é quadrato, o almeno rettilinca-
re. Vedi PÍLASTRO. 

I l Capitello é una parte principale ed ef-
fenziale di un ordine di Colonna o pilaftro : 
íi fa diíferentemente negli ordini differen-
t i ; ed é quello, che principalmente diñin-
gue <e caratterizza gli Ordini medeíimi . 
Vedi ORDINE . 

CAPITELLO Tcfcano , é i l piü fempiiee, 
e raen ornato: i fuoi membri o pa r t í , fo
no fojamente tre , cioé 1' Abaco \ fotto que-
fío un Ovólo; e fotto, una Gola , o Colla
rino . La gola, od i l eolio, termina in un 
aílragalo , o file tío , che appartiene al fu
ílo . Vedi Thv .Arch i t . Fig. 24. 

I l carattere di que fio Capitello , per cui 
egli é diílinto dal Dórico &c. é che 1'abaco 
é quadrato, e affatto lifcio e plano, e non 
ha aggetto, né aitro meríibroj e non vi ío-
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no annuletti fotto V ovólo . Per venta gli 
autori variano alquanto nel Carattere di un 
Capitello Tofcano. Vignola da all ' abaco un 
fileno , in luogo di un ovólo . Vi t ruvio e 
Scamozzi ^ aggiungono un aílragalo ed un 
filetto, tra Fovólo ed i l eolio; Scrlio fóla-
mente un filetto; Philandro rotonda i can-
toni dell' abaco . Nella colonna Traiana non 
vi é eolio 5 l'afíragalo del fuílo é confufo 
con quello del Capitello., 

L ' aitezza di queílo Capitello, h i'iíleíTa 
che quelía della bafe, cioé un modulo , o 
femidiametro. La fuá progettura, o fporto 
é eguale a quello della cinta nel fondo del
la colonna j cioé f del modulo . Vedi T o -
SCANO. 

CAPITELLO Dórico , oltre un abaco, 11 ti 
ovó lo , ed una gola, íiccome nel Tofcano $ 
ha tre annuletti, o fia piccoli membri qua-
drat i , fotto delTovolo, in iuogo dell'aílra
galo nel Tofcano, ed un tailone , cimafa , 
od aggetto,., con un fiktto íopra Tabaco. 

Gl i autori variano altresi r circa i Ca-
ratteri di quefio Capitello : Palíadio , V i 
güela , &c . mettono ddie rofe fotto gli an-
goli o canti deli5abaco, e nel eolio del Ca
pitello . 

1.' altezza di queílo Capitello, fecondo V i 
t ruvio , &c. fi fa di un modulo •, e la fuá 
projetrura 37 minuti e mezzo . Vedi Tav* 
Archit. Fig. 28, Vedi puré V artic. DÓRICO . 

CAPITELLO Jónico, é compofio di tre par
t í ; di un abaco che confia di un aggetto , e 
di un filetto; fotto queílo una feorza, o ca» 
nale , che produce le volute , che fon la par
te piü eííenziaie di queílo Capitello, e nel 
fondo , un ovólo : 1' aílragalo fotto i ' ovólo , 
appartiene al fuílo. La parte di mezzo é 
chíamata la conceda , dalla fuppofia fuá raf-
fomiglianza alia corteccia di un a Ibero po
llo fur un vafe da giardino , i l cui orlo o 
labbro é rapprefentato dall' ovólo ; e che 
pare fiefi accorciata e riftretta nel íeccaríi, 
e fiefi attorcigliata in voiute. Vedi VOLU
T A , e CAULICULI . 

L'Ovólo é adórnate di ova, come quai
che volta chiamanfi, dalla loro forma ova-
Je: I Grcci la chiamano Eckincs, Vedi E-
CHINUS. Ovo, , S&X 

L altezza di queílo Capitello , fi fa , da 
M . Perrault, 18. minuti ; la fuá projettura 
un modulo, fette decimi . Vedi Tav. Ar
chit. Fig. 32. 

L e -
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Le differenze nel caraítere di queflo Ca-

pitelhy ptovengono la msggior parte dal dif-
ferente maneggio o dirpofizione delle vola
te; e confiftcno ín queíio : che neü anti-
co , e in alcune opere motíenie , i'occhio 
delle volute non corriíponde alF aílragalo del-
la fommita -del fufto : che la faccia delle 
volute, che comunemente fa una fchiaccia-
tura , é qualche volta curva ta c conveíía , 
cosí che le circonvoluzioni vanno avanzan
do in fuori; lo che é frequente neiT anti-
co : che Torio, o l'eftremitadel ruoíolo , 
nella voluta, é qualche volta non folouna 
fempiice fcopa , come ordinariamente; roa 
la fcopa é accompagnata ¿la un filetto: Che 
le foglie che invcftono i l balauñro , fono 
lalor "lunghe e ftrette , talor piü grandi e 
piü larghe ; che le due facce delle volute 
fono qualche volta unitc alia cantonata efte-
r iore, i balauüri incontrandofi nell' interio
re , per far regolarita tra le facce in fron
te , e di dietro delT edifizio, con quellodei 
lati : che ira i moderni dopo Scamozzi, 11 
Cap'tello Jónico é flato a l tera ío , e le quat-
tro facce ridotte fimili , col levar via i l 
ijalauílro, e fcavar tutte le facce delle vo
lute indentro , come nel Compofito: che 
Scamozzi, ed a l t r i , fanno germogliare od 
ufe i re le volute daü' ovo'o come da un 
vafo di fiori , giufta la maniera del Cam
po íico moderno ; laddove nell' antico , la 
feorza paíi'a tra Tovólo e Tabaco affatto 
in dirittura , folo attorcendofi nelle fue 
eflremita per formar la voluta . E final
mente, che in queíli ul t imi anni, glifcul-
tori hanno aggiunto una fpecie di feflon-
cell i , che eícono o nafeon dal fiore, i l cui 
gambo fi fia su la prima circonvokuione 
della voluta ; e fi fuppone che rapprefenti 
i ciuffi di capelÜ che pendono giü da am-
bedue le parti della faccia. 

C A V I T E L L O Corintio, é i l piu ricco di tut-
t i : egli non ha ovólo ; e i l fuo abaco é 
cifferentiflimo da queili deli'ordine Tofca-
no , Dórico, o Jónico ; perocché hale fue 
faccie circolari, cávate indentro, con una 
rofa nel mezzo di ogni fcopa . In vece di un 
ovólo , e degli annulecti, o liíleíü , qul vi 
é folarnente i 'orlo di un vafe, ed il eolioé 
molió aliungato, ed arricchito con una dop-
pia fila o ferie di otto foglie in ciafeuna , 
che piegaoo le loro teíU alT ingiü ; e tra 
eífe , forgendo de' piccioli í k l i : donde r i -
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falíano le volute, le quali non raflbmígíia* 
no a quelle del Capitello Jónico ; e le qua
l i , invece diquattro, come nel Jónico, qui 
fono fedici quattro da ogni lato, fotto le. 
quattro corna delT abaco, dove le volute fí 
accolgono, o incontrano in una piccola fo« 
glia: che voltafi indietro verfo 1'angolo o 
cantone delTabaco. Le foglie fono divi fe , 
ciafeuna facendo tre ordini di foglie mino-
r i , delle quai fon cornpofle ; ogni minor fo-
glia é di bel nuovo generalmente fpartita 
in cinque , chiamate foglie a ol iva; talora 
in tre , e chiamate foglie di lauro. La fo-
glia di mezzo, che piega alT ingiu , é par-
tita in undici. Nel mezzo fopra le foglie, 
v i é un fiore, che fpunta tra i gambi e le 
volute, come la rofa nelT abaco . L'ai'tez-
za di quefto Capitello é due moduii j , e lâ  
fuá progeí tura , o fporto uno 

Le differenze nel carattere di queño Ca* 
pitello, fono, che in V i t r u v i o , &,c. le fo
glie han la forma delT acanto ; doveché neli* 
antico, fono piü di ordinario foglie a o l i 
va: che le fue foglie fono comunemente ine-
guali , le piu baífe o eflreme di fotto fa-
cendofi per lo piü aífai grandi, qualche vol 
ta piccole e corte ; benché talor fieno pa
ire eguali . Alie volee le foglie fono rafpa-
te , ed altre affatto femplici e piane: la 
prima fila per lo piü fa pancia in fuori ver
fo i l fondo , raa qua'che volta fono diri t-
te : alcune fíate le corna delT abaco fono 
acute negli angoli, lo che par che fí accor-
di colle rególe di Vitruvio ; ma per lo p ü 
fono fmuífate , o tagliate . V i é qualche dif-
ferenza ancora nella forma e groííe?za della 
rofa. O'tre di che, le volute fono talor con-
giunte una aü ' a l t r a ; e talor totalmente fe-
parate. Qualche volta le (pire delle volute 
continuano a raggiraríi fin al fine peí mede-
fimo verfo ; e qualche volta fi voltano ad-
dietro di nuovo vicino al centro, in forma 
di un S . Vedi Tav. Archit, Fig. 21. e 26. 
Veds puré Tarticol . CORINTIO. 

CAPITELLO Compoftto, é cosí chiamato, 
perché é compoílo di membri, prefi dai Ca-
phelli delle altre colonne . Egli píglia un 
o^olo, dal Dórico ; fotto di quefto, un a drá
galo , infierne con volute, o ruotoli daiT Jó
nico; ed una doppia mano di foglie dal Co
rintio , a cui raífomiglia in moltifilme altre 
coíe ; conílando generalmente degli fteífi 
membri , e delle iíhífe nroporzioni. Nel mez

zo 
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10 deil'abaco vi é un fiore; e íotto le cor
ría, vi fono delle foglie , che s'aggirano ali ' 
insü , come nel Corintio . Per veri ta , in 
vece di gambi o Üeli del Cor in t io , i l co ñi
po fit o ha de' piccoli f i o r i , attacco al vafo 
o campana , attorcentifi in giro verfo i l 
mezzo della faccia del Capitello , e termi
nando nella roía . L ' altez/a del Capitello 
Compofito , é due moduli -f- e la fuá pro-
gettura un modulo - f , come nel Corintio, 
Vedi Tav. Archit. Fig. 30. 

Le differeníe del carattere di queíloC^-
phelio confiftono in quedo: che le volute , 
che ordinariamente difcendono , e toccano 
le foglie, ne fono , in alcune opere anti-
che, feparate : che le fogiie, le quali gene
ralmente fono ineguali in altezza, nel piu 
baíío ordine eífendo piu grandi, fono qual-
che volta eguali; che le volute de'moderni 
generalmente fpiccano fuor dal vafe ; lad-
dove nel l 'aní ico, d'ordinario corrono a di-
rittura per la lunghezza dell' abaco, fopra 
1' uovolo , fcnza urtare nel vafe : che le vo
lu te , la cui groffezza é contratta o fcema
ta nel mezzo , ed ingrandita al di fo
pra e al di fotto nell 'antico, hanno i lo
ro lati paralieli nell'opere de'moderni. E 
finalmente , che le volute che fono íh t e 
finora e dagli antichi e da' moderni fatte 
come fe foíTer folide , fono di prefente 
molto piü leggiere , e ariofe: le piegature 
o falde eífendo fcavate e in di íhnza Tuna 
dall 'altra. Vedi COMPOSITO. 

Qiianto alia proporzione dei diverfi wem
i r ! d i CAPITELLI delle Colonne ^ Vedi Co-
XONNA. Vedi anco ciafcun membro fotto i l 
fuo proprio capo , come ABACO, ACAN
T O , VOLUTA , &c, 

Alcuni Architetti diñinguono i CAPITEL-
X I Tofcano, e Dórico , che non hanno or-
rament i , col titolo di Capitelli di modana-
tftra, o forma, e gli altri , che hanno fo
glie e ornamenti, Capitelli d i fcoltura . 

CAPITELLO Angelare , é quello che por
ta i l ritorno di un' intavolatura , nell' ango-
io della projettura o fporto di un Fronti-
fpizio. 

CAPITELLO d' un Balaujlro , é quella par
te che corona il balaufiro ^ che qualche vol
ta é fimile ai Capitelli di alcune Colonne; 
particolarmente all ' Jónico . Vedi BALAU-
STRO . 

CAPITELLO di una JSIicchia, é una fpczie 
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di piccolo Ealdacchino fopra una nlcchíí 
sfondata , che copre o corona una íUtua . 
Vedi NICCHÍA . 

CAPITELLO di un Triglifo , ¿ 4 a fafeia 
piatta fopra i l Triglifo ; chiamata da V i -
truvio Tierna . Vedi TRIGLIFO . Speííe vol-
te ancora un Trigl ifo fa V ufizio di un 
Capitello a un pilaftro D ó r i c o . 

C A P I T O L A R E , dinota un aíto feguito 
in un Capitolo , o di Cavalieri, o di Ca-
nonici, o di Religiofi. Vedi A Í T O , e CA
PITOLO . 

I Capitolari, Capitularía di Carlomagno ^ 
di Cario i l Calvo &c. fono le leggi , si 
ecelefiaüiche come civil i , fatte da quegli 
Impcradori in Conciíj generali , o aífem-
blee del popólo : nella qual maniera íi fa-
cevano le coftituzioni della maggior parte 
de' Principi antichi; ogni perfona , benché 
foífe un plebeo, mettendovi la fuá mano. 
Vedi LEGGE. 

Alcuni diñinguono i Capitolariá&We. Leg
gi : e dicono, che eran foltanto fupplemen-
ti alie leggi . A vean o i l neme di Capito
lari , perché eran divife in capitoli, Capi' 
tula, o fezioni. 

In quefti Capitolari confirteva anticamen-
te tutta la Giurisprudcnza Franccfe . Ne l 
decotfo di tempo , i l nome fu cambiato in 
quello Ordonnances . Vedi ORDONNANCE. 

Alcuni diílinguono tre fpezie di Capitola
r i , fecondo la differenza dell'argomento di 
cui trattano . Quelli che riguardan cofe Ec-
clefiaüiche, fono veri canoni , eílratti dai 
Concil j i quélli che verfano in materie fe-
colari , fono veré leggi; quelli che concer-
nono pardcolari perfone o circoflanze, re-
golazioni pr ívate . Vedi Legge CANÓNICA . 

C A P I T O L A Z I O N E , é un trattato fat-
to con la guarnigione , o con gli abitaníi 
di una piaz/a aííediata , mercé la quale 
eglino fi arrendono , a certe condizioni , 
e con certi articoü ílipuiati cogli aífedia-
t i . Vedi ASSEDIO . 

CAPITOLAZIONE , dinota parimenti una 
fpczie di trattato, pafla cenventa, o con
tralto originale, ftefo dagli Elettori, avan-
t i 1'elezione di un Iraperatore ; cui dee 
1'Imperatore medeiuno ratificare avanti la 
lúa Coronazione , cd oífervare inviolabil-
mente nel corfo del fuo regnO. Vedi I M -
PER ADORE, ed IMPERO, 

Qucfte Capitolazioni Imperial i hanno avu-
to 



C A P 
to luogo fol dopo i l tempo di Cario V . 
Diede lor occafione la geloíia che i Principi 
delia Germania a vean avuta delia troppo gran
de potenza deil ' ímperadore . Federico, Du-
ca di SaflTonia fopranominato i l Savió, paf-
fa per i5 Aurore átlle Capitoiazioni Impcria-
l i ; eíícndoíi t-glí íbtíratto alia dignita ím-
periale , üffcrtagh dopo la raorte di MalTi-
miliano , e faggerendo agli EUttori di íce-
glierc Cario V. fotto queile condizioni , che 
afiicuraíTero la liberta de 11' Impero . 

C A P I T O L I N I Giochi, Ludí CAPITOLI-
KI , eranogmochi annuali , o corabattimenti 
inft i tuit i da Camilio , i ti onore di Giove Ca
pí tolmo , ed in coramemorazion-e del non eíie-
re ílato forprefo i l Campidogiio dai Gal l i . 

Plutarco dice, che una parte délla céri-
monia confiüeva in una finta azione , on
de i púbblici banditori mettevano in vendi
ta ia gente Etrufca . Oltredi cib , prendeafi un 
uom j vecchio, e legavau al di kii coilo una 
bolla o cuoricino d'oro , di quelli che porta-
vanfi dai loro fanciulli , ed cíponevafi alia 
pubbüca deriílone. Feílo dice , che lo ve-
ñivano delía prcíeík , cd attaccavano una 
bolla al fuá cello ; non gia come trattan-
dolo da fanciuüo , ma perché ella era un or
namento de'Re d'Etruria. 

V era un'akra forte di Giuochi Capitoli-
r . ¡ , chiamati Agones Capitolini, iníiituiti da 
Domiziano , e celebran cgni cinque anni: 
ne1 quali fi davan premj e corone a'poeti vií-
toriofi , e l'Imperadora íkíío lor le mettea 
fui capo. Queüi giuochi eran divenuti si ce-
k b r i , che ia maniera di contare il tempo 
per iuítr i , ch.; era ñata in ufo fin aliara , 
fu mu cata ; e íi principio a contare per giuo
chi Capicolini) come i Greci per le O.im-
piadi . La fe lia non era per 11 poeti íbli , ma 
ancora per gli at ict i , per gli oratori , pegH 
Üorici , comici, muíici , &c. 

C A P I T O L O , CAPÍ TULUM , una comu-
irsia d' Ecclcíiaftici , appartenenti ad una 
Chieía Cattcdrale , o Collegiata . Vedi CAT-
TEDRALE, e COLLEGI ATA . 

I i primo o capo del Capholo, é i l Deca-
r'0 > " corpo é compofto di Canonici, o 
prebendar;, &c. Vedi DECANO j vedi air
eo CANÓNICO, e PREBENDA RIO. 

I I Capnoío in oggi non ha psu alcana par
te nell antmViftrazione della Dioceíi , du-
yaace U vita ¿el VeTcovo j ma fuccede in 
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tutta la giunsdmone Epifcopale , quando 
la Sede é vacante. 

L'origine de' Capitoli par derivara di qua , 
cioé che aoticamente i Veícovi avean i ! lor 
Clero refidente con efTi nelle lor Cattedra-
l i , acciocché ne foffero aííiftiíi nell'adempi-
mento de' íacri oñzj , e nel governo della 
Chieía i ed anche dopo che furono ftabilite 
le parrocchie , vi fu tuttavia un corpo di 
EcclefiaQici che ílava colVefcovo, ed era-
no infatti la fuá famiglia, mantenuti colle 
fue rendite. Vedi CANÓNICO. 

Dopo che ¡a vita monaíiica venne in r i -
putazione , raolti Vefcovi fcelfero piutto-
Üo de' monaci , che de' fecolari per loro 
compagni e affillenti. 

Que ti i corpi, o di gente monaüica , o di 
fecolare, aveano 1'ifteffo privilegio di cieg-
gere i l Veícovo, e d'effere i l íuo coníiglio t 
come gia prima Pavea avuto tutto i l clero 
della Dioceíi: ma a grado a grado , la di-
pendenza loro dal Vefcovo andb fempre di* 
minuendofi ; ed al lora ebbero di íl inte por-
zioni de1 be ni del Vefcovo aíísgnate per lo
ro manteiv.mento ; fin a tanto che alia fine 
reílb al Veícovo poco akro piíi che i i poíe-
re d¡ vifitarü. Vedi VESCOVO . 

Dalí' alero canto , quelti corpi Capitolarí 
a poco a poco perdettero i lor privilegj ; 
particolarmente que lio di eleggere i l Ve
fcovo , per cui i Re d' Inghikerra ebbero 
lungo dibattimento col Papa; ma alia fine 
Ennco V I H . iovefti di queüo potere la Co
rona , ed al prefente i Decani ed i Capi
toli ne han no ib! tanto i 'ombra. 

I i medeílmo Principe fcaccib i Monaci 
,dalle Cattedrali , e in loro vece mi fe de* 
Canonici fecolari ; quelli ch' egli cosí re
gólo , fon chlamzti Decani y e Capitoli della 
jondazion nueva ; tali fono Canterbury , 
Winchefter, Worcefter, Ely , Cariisle , Dur-
ham, Rochcrtcr, e Norwich : tali puré fono 
i Capitoli delle quatiro nuove Sedi, di Pe-
terborough, di Oxford, di Gloceíier, e di 
Brif tol . Vedi DECANO. 

CAPÍ TOLO , s'applica parimenti alie adu-
nanze tenute dagli ordini religión , e m i -
licari , per deliberar de'loro afFari, e rego-
lare la lor difciplina. Vedi ORDINE. 

Papia dice, che fono cosí chiamati, qued 
Capitula ibi legantur. 

Lo ítabihmeiu'o de' Capitoli generali, de-
H h | H 
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gli Ordini reügiofj, é dovuto ai Culefcien-
í l , che tennero i ! primo n t l 1116, e fu ro
ño preüo íeguitati dagii altri Ordiui . Vedi 
ClSTERCIENSE. 

CAPITOLO , íignifica puré una divifione 
d' un Libro \ trovara a fine di ípargere nei-
]a materia che fi iratta, maggior chiarezza 
c diíliinione . 

Gl i antichi non avcano !'ufo né lanozio-
re del dividere i l ibri in Capitolio e íezio-
n i : Papia dice, che il nome Capitolo, Ca-
put, veniva di qua , quod f i t alteriuí fenten-
tia Caput, o quod Capiat totam fummam . 
Sant 'Agoíi ino paragona i Cnpttoli. alie Üazio-
f j i , od aüoggi , perché riílorano , e rimet-
tono in vigore i l Lettore , come quelle il 
viaggiatore. 

I tre CAPITOLI , é una frafe aííai conta 
nella Storia Ecclefiaflica, e fignifica un vo-
lume pubblicato da Teodoreto , amico di 
NtHorio , con tro S. Cirillo \ in cui contene-
vanfi , i0 , una Ltttera d'ibas prete di Edefsa 
a Mari Vefcovo di Períía; 20. degii eílrat-
t i dalle opere di Diodoro di Tarfo , e di 
Teodoro di Mopfueíiia , ov'erano infegna-
te le íkííe dot í r ine, che fofteneva Nertorio: 
3o. due opere di Teodoreto, 1' una contro 
il Concilio Efe fin o , l 'altra contro gli ana-
tematismi di S. Cirillo . 

Ció formava i i x t C a p l t d i , che, di poi , 
condannati furono da molti Concil ; , e varj 
Pontcfici . 

C A P I T U L U M , in Botánica, la tefla, o 
la cima fiorita di unapianta, ch 'é corapo-
íla di molte foglie, e fila , o llami ít re trá
mente conneííi , in una figura globofa , cir-
colare, o come un difco : tali fono i fiori 
della fcabbiofa , del cardo, del noralifo &c. 
Vedi FIORE. 

C A P I V I . Vedi COPIVI . 
C A P N O M A N T I A * , K A l l N O M A N -

T E I A , é una fpezie di divinazione per mcz-
zo del fumo , ufata dagli antichi ne'lor fa-
crifí^j. 

* La parola viene dal Greco xatv®' j fu
mo; e [¿cwTsiciy divinazione. 

La regola era i quando i l fumo era tenue 
o leggiero , e forgeva diritto in alto , 1'augu
rio ( ornen ) era buono j fe al contrario , 
era un augurio cattivo . 

Un'altra fpezie ái Capnomanzia coníiíle-
•va nell'offervazione del fumo che levavaíi 
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dalle femenze de' papaveri e de'geiromin!, 
gittati fopra carboni accefi, 

C A P O , CAPUT , é la parte fuperiore , 
eílrema , piu in fuori ed innanzi del corpo d'un 
animale. Vedi CORPO, e A N Í M A L E . 

Plinio ed altri antichi Naturaliñi parlano 
d1 una Nazione d'uommi knzzCapo, chia-
mati Blemmyes . Vedi BLEMMYES . 

Abbiamo ne'moderni geografi e viaggia-
t o r i , alcune relazioni di popoli , la cui te
ña é cosí piatta come la mano; perché han-
no il coftume di fchiacciare le teíle de'lor 
bambini , appena nati , paíTandole per uti 
torchio, o mettendole tra due tavole, con 
fopra un pefo confiderabüe. Dicefi che fie-
no abiratori della provincia di Coíaquas , 
ful fiume delle Amazoni , neli'America Me-
ridionale. 

Gii Anatomici mettono il Capo dell'uo-
mo per i l primo e piu alto ventre; benché 
fia quello, che viene ultimo nella diíTerio-
ne, o nel taglio, a cagion che i fu oí con-
tenuti non fono tanto foggetti a corruzio-
ne, come ció che contengono gli altri ven-
t r i . Vedi VENTRE . 

I I Capo é divifo in due parti : la pri
ma é detta Calvarla, o cranio , cioé quel-
ia parte che é coperta di capelli . VediCA-
PELLO . 

La feconda é lifcia, o fenza pelo, chia-
mata \& faccia, od il volto , vultus da'La-
tini 5 e dai Greci pro/opon, q. d. che guarda 
avanti. Vedi FACCIA . 

La prima é fuddivifa in quattro ; cioé 
la fronte o i l dinanzi della teña , che repu
ta íi la piu umida, chiamata da' Medici i l 
fmeiput j q. á.fummum caput, Vedi FRONTE , 
e SINCIPUT. 

La parte di dietro , chiamata Occiput , 
dai Greci inion, perché tutt i i nervi, chia-
mati da loro ines , cominciano o nafeon di la . 
Vedi OCCIPUT, e ÑERVO. 

La parte di mezzo, o la cima del Capo i 
chiamata puré Corona , e dsgli Anatomici 
vértex, da vertendo , perché ivi girano o fi rav-
volgono in giro i Capelli. Vedi VÉRTEX. 

Finalmente, i latí del capo fon chiaraati 
iempie, témpora , come parti nelle quaii i l 
capello comincia a divenir grigio, efeoprire 
1' eta. Vedi T E M P Í A . 

L ' o í í o , o la bafe della tejía , é chiama-
ío con un nome genérale, cranio, cranium; 

che 
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che conüa di diverfe par t í , od ofTa minor i . 
Vedi C R A N I U M . 

L'offo della fronte , é detto os f™"*" * 0 
puppif, o corónale, o verecundum, donde le 
períone sfacciate e impudenti diconfi sfron-
tate, fenza fronte. Vedi (9/FRONTIS, &C. 

L'offo della fommita del capo é chiama-
to os fincipm, o breE>ma • Vcdl Bregma » 
viC 

L'ofifo del di díetro della Tejía , os occipi-
ñs> o prona. Vedi Os OCCIPÍTÍS , &c. 

E queili delle tempie , temporalia , od 
cffa temporis. Vedi Oj- TEMPORIS. 

Quefle ofTa fono conneffe o congiunte 
aíTieme per future. Vedi SUTURA. 

Nel Capo hanno fede gli organi princi
pal! del fenfo : cioé T occhio , F orecchia , &c . 
cd in eíío v i é parimenti i l cervello , in -
vellito delle fue meningi, creduto fede dell' 
anima. Vedi SENSO , CERVELLO, &C. 

I I Capo é moffo da dieci paja di mufeo-
}¡ , che fono i feguenti par fplenium, com-
plexum, reBum majus externum % rc$um mi-
ñus externum, obliquum fuperius , obliquum 
inferius , mafioideum , refium internum ma
ju s , reüum internum minus, reBum laterale . 
Vedi ciafeuno deferitto fotto i l fao A r t i -
colo rifpettivo. 

Gíi Orientali coprono i l Capo con tur
bante , o berretta . G!i Occidentali con un 
cappcllo, &c . Vedi TURBANTE , CAPPEL-
LO , BERETTA . 

I Re in occaíloni folenni portano la Co
rona su la loro tejía \ i Vefcovi la Mi t ra» 
&c . Vedi CORONA, M I T R A , &C. 

I Cavalieri antichi portavano elmetti : i 
Soldati célate. Vedi ELMO &c. 

CAPO , ufafi figurativamente , parlando 
delle Comunita , e de' corpi pol i t ic i , per 
lo pr imo, o principale di tal corpo , che 
dircmaio ancora Condnttorc, o Duce. Ve
di PRINCIPALE . 

Casi , dicefi , che un Prefklente , o Ma-
ftrer, é i l Capo della fuá compagnia, o n* 
é alia teita. ü n Decano é i l Capo del fuo 
Capkolo. 

I Miniftri fono come i l Capo negli af-
fa r i , o per meglio diré , ne fono alia te-
11a. Vedi PRESIDENTE, DECANO , M I N I 
STRO, &c. 

I I Re della Gran Bretagna , é i l Capo del 
Mondo Protsüante , &c. o n 'ea l la te í la . 

CAPO ha diverü altri f tnf i j ne' quall fi 
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prende per lo piu metafóricamente , e che 
in Italiano fon meglio efpreffi colla parola 
finonima tefia. 

Qualche volta ancora i l fenfo'. della pa
rola Capo, caput, fi riílrigne neli'ufo aila 
parola Francefe Chief , e maffime in iüi 'c 
araldico . Vedi CHIEF . 

CAPO , in geografía, una térra che fpor-
ge come i l capo, e che fi eílende nel ma-
re , piíj fuori che il re Tí o ddie terre . La 
Sicilia fu chiamata dagli antichi Trinacria, 
a cagione de' fuoi tre Capi , o promonto-
r j , rapprefentati fulle medaglic per mezzo 
di tre gambe unite infierne nell' eftrcmita 
della cofeia , e piegate nel ginocchio-, i l 
che raflfomiglia alia figura trian gol a re dt 
quell' Ifola. Vedi PROMONTORIO , CHER-
SONESO , & c . 

C A P O G I R L O . Vedi VERTIGINE. 
CAPOSTRAPPATO , nell' Araldica . 

Vedi ESTETE. 
C A P O N I E R E , in Fortificazione , é un 

alloggiamcnto coperto, depreffo e abbaffafo 
nel terreno quattro o cinque piedi , cinto 
di un piccolo parapetío circa due piedi al
to ; che ferve a foftenere diverfi tavoloni 
coperti di térra. 

La Caponiere é grande quanto baña per 
capirvi quindici o venti Soldati ; ed é per 
lo piu lituata nel pendió alT eftremita del
la contrafcarpa , e in foffi fecchi ; avendo 
delle piccole aperture, perché i Soldati pof-
fan far fuoco per clíe. 

CAPORALE * , un ufiziaie inferiere in 
una Compagnia di fanti , che ha i l carico 
fopra unadd!edivifioni d' effa, mettee cam
bia fentinelle , e mantiene i l buon ordine 
nel corpo di guardia; ricevendo i l motto , 
o i l fegno, delle ronde inferiori, che paífa-
no attacco al fuo corpo di guardia . 

V i fono ordinariamente tre Caporali in 
ogni Compagnia. Vedi COMPAGNIA. 

* La parola e Italiana , Caparale , e fi-
gnifica quel che abbiamo detto ; tolta da 
Capat capo ; i l caporale ejjendo i l p r i 
mo della Compagnia. 

CAPORALE d'una Nave , é un ufiziaie 
che ha i l carico di metiere le veglie e le 
fentinelle, e di cambiarle; e che invigila t 
acciocché tut t i i Soldati e Marinari tenga-
no nette e in pronto ¡e loro a rmi ; cgU ¿ 
puré quegli che infegna come ufar i 'armi , 
ed ha uno fotto di sé . 

H h 2 Gité' 
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Giuramento del CAPORALE . Vedi 1'Arti-

coló GIURAMENTO. 
CAPPA . Vedi MANTELLO . 
CAPPA del cammino , ¡n Architettura , 

é la parte piubaíTa d'un cammino; o quel 
pezzo di legname che é polio attraverfo 
delle impoftature , e che íbftiene i l com
partimento del íbpracammino . Vedi C A M 
MINO . 

C A P P E L L A * , una fpezie di Chiefetta , 
ferviía da un Ecclefiaftico che n' ha i l carico , 
fotto la denorainazione ál Cappellano. Vedi 
CHIESA , CAPPELLANO, &.C. 

* La vece Cappella, fecondo alcum ^ vie
ne dal Greco -/.amiK&a., piccole tende , ál
zate da i trafficanti, cd arte fie i nellefis-
re, per metterfi al coperto dal tempo . 
Papia la fa dirivare e dal Greco e dal 
Latino , quafi capiens Kaov , o popu-
l u m , vel laudem ; altri la dirivano da 
Cappa che ferviva a coprire i l carpo : al
t r i a pellibus Caprarum ; perche quefli 
luoghi anticamente erano coperti d i pelli 
di capra. Kebuffo la fa venire da Cap
pa , o Cappa di S. Martina , che dai 
Re di Francia f l partava alia guerra per 
loro vejfillo, e cujiodivafi gelofamente in 
tende particolari, di qua ehiamate Cap-
pelle. 

V i fono due fpezie di Capelle , le une 
confacrate, e tenute come benefizj : le al-
tre fecolari , e della natura degli Oratorj . 
Vedi BENEFIZIO, e ORATORIO. 

Le prime fono edifícate a parte, e i n d i -
fianza dalla Chiefa Parrocchiale ; non eífendo 
né Parrocchic, né Cattedrali, né Priorati , 
roa fuffiftendo da fe fleffe. 

Queíle fono ehiamate dai CanoniíH Sub-
Dia , e dagl' Inglefi Chapéis of cafe, Cap-
pelle di comodita ; perché erette in diílanza 
della Chiefa matrice , quando laParocchia é 
vafta, per cómodo di alcuni Parrocchiani , 
che ne fono troppo difeoíli. 

Sonó fervitc da un inferior paüore , pro
vino o dai reitere della Parrocchia , o da quel-
l i , per cómodo e vantaggio de' quali fono ciíe 
Cap peí le deftinate . 

Deila feconda fpezie fono quelle , che 
per lo piü fon erette in una Chiefa , o at-
tacco ad effa, come una fuá parte ; aven-
do folamente un pulpito , o Leggio , &c. 
per recitarvi le preghiere : e nelia Chie
fa Romana , un Altare , &c. per cele-
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hrkrvi la Meffa ; ma fenza Battiílero , o 
Fon te. 

Quefte dai Canoniíli fon ehiamate S u ¿ ' 
teÜo . Per lo piü ellcno fono Üate erette 
da qualche pérfona confiderabile , per uf6 
delle famiglie ; ut ibidem familiaria fepulchra 
fíbi conflituant. 

I I 21. Canone del Concilio d' Agde, te-
nuto nel 500. accorda a perfone prívate 1' 
ufo di Cap pelle ; ma con divieto a tutti i 
cherici di officiarvi fenza licenza del Ve-
fcovo. 

CAPPELLE libere, Free CHAPEES , fono 
quelle che hanno una rendita flabilita per 
i l mantenimento perpetuo di un Paífore , 
&c. col mezzo di caritatevoli donativi di 
terre , o di rendite lor impartite; cosí che 
non fieno d' aggravio alcuno , né al Ret-
tore o Párroco principale , né ai Parroc
chiani . 

V i fono diverfe Chic-fe Coüegiate in Fran
cia , che i vi chiamanfi Saintes Chapslles , 
Cappelle Sante, come quelle a Parigi , a 
Dijon , a Bourges, a Bourbon &c. cosí de
nominare, perche vi fono in eíTe delleRelí-
quie . Vedi CAPPELLANO . 

Quindi , tutti que'luoghi , dove íi con-
fervano Reliquie , fon venuti a chiamaríi 
Cappelle; ele perfone che ne hanno la cura, 
Cappellani. Vedi RELIQUIE . 

CAPPELLA , CHAPEE , é parimenti un 
nome dato alia bottega d'uno Stampatore; 
perché, dicono alcuni A u t o r i , la flampa fu 
prima di fatto efeguita in Cappelle , o 
Chiefe. 

In quefb fenfo, dicefi , gli ordini , o le leg-
gi della Cappella , i fecreti della Cappella , 
&c. Vedi STAMPA . 

Cavalieri della CAPPELLA , un ordine di 
Cavalieri iníiituito dal Re Enrico V I I I . nel 
fuo Te í l amento , fin al numero di tredici ; 
quantunque fitno di poi üati accrefeiuti al 
numero di ventifei , chiaraati anco Poor-
Knigths, poveri Cavalieri . 

Non fono realmente Cavalieri deli' ordine 
del legaccio, o giarettiera ; ma piu toflo , qua
fi aíTiftenti o deputati , e che fervono per 
adempire a tut t i gli ufizj di quelii ne' varj 
fervigj del Re d'Ingh il térra, Vedi GIARET
TIERA . 

Sonó foggetti ali ' ufizio de' Canonici di 
Windfor , e vivono di peníioni , che 1'or
dine aífegna loro, 

Por-
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Portano i l mantello cüeílro o roíTo, coll' 

armi di S. Giorgio nell'omero íiniítro; ma 
i l mantello é folaraeníe di panno , e non 
portano giaríiera ; ¡1 che l i diaingue dai 
Cavalieri della giartiera. 

C A P P E L L A N O , propriamente fignifica, 
una perfona provvifta di una Cappella , o 
che adempiíse ai doveri e agli ufizj an-
neffivi. Vedi CAPPELLA. 

CAPPELLANO fignifica pariraenti una per
fona Ecclefiañica, nella cafa di un Princi
pe, o di una perfona di qualita, che ufi-
7ia nelie loro Cappelle, &c. 

I I Re ha 48. Cappellani, che lo fervono , 
quattro ogni raefe, predicano nella Cappel
la , leggono T ufizio e la liturgia alia fa-
m i g ü a , ed al Re nel fuo Oratorio priva-
t o , e in aífenza del Cherico del Gabinet-
to benedicono la menfa. 

Mentre ufiziano, hanno tavola , e fer-
v idor i , ma non falario . 

I primi Cappdlani dicefi che fieno ílati 
jnfíituiti dagli antichi Re di Francia, per 
cuftodire la Cappa od i l mantello di San 
Martino con le ahre fue reliquie, ch'eran 
tenute dai Re nel loro Paiazzo , e porta-
vaníi da effi alia guerra . I I primo Cap
pellano dicefi eíTere flato Gul. de Mts-
mes , Cappellano di S. Luigi . 

CAPPELLANO nell'1 ordine di M a l t a , é uno 
del fecondo rango , o della feconda el a fíe , 
in que!!' Ordine ; altrimenti chiamato D i acó . 

I Cavalieri fanno la prima Claífe , ed i 
Cappellani la feconda. Vedi M A L T A . 

CAPPELLANI del Papa, fono gli auditori, 
o giudici deile Caufe del Sacro Palazzo ; 
cosí chiamati , perché i l Papa anticamente 
dava udienza nella fuá Cappella , per la 
decifione de' cafi mandati da diverfe par
tí della Crií l ianitk. 

Egli chiaraava cola per aííeííori , i piu 
ecltbri Giureconfulti del fuo terapo , che 
pero venivan detti Cappdlani, 

Dai decreti, dati un terapo da coí loro, 
i l corpo delle decretali é comporto : i l lo
ro numero da Papa Sifto I V . fu ridotto a 
dodici . Vedi DECRÉTALE , e Legge CA
NÓNICA . 

Se é vero, che la parola Cappellano fu 
prima applicata a quelli che cullodivano 
la Cappa di San Mar t ino , come di fopra fi 
é detto, la parola derivar dee da Capa, Cap-
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pa ^ non da Cappella, da Capfula , o Ca-
pfa , come altri credono . 

Dicono alcuni , che le cafle delle Reli
quie, o piuttofto i Reliquiarj eran copertt 
di una piccola tenda , o, piccola cappa a 
berretta, Cappella; echequindi i Sacerdotí 
che nc avean la cura, furono chiamati Cap* 
pellani. In decorfo di tempo, quefte reliquie 
turón ripofte in una chiefetta, contigua o ad 
una piü grande, o feparata; e 1'ifteífo no-
rae , Cappella , che fi diede a! coperchio* 
fu pur dato al iuogo; ed i l cuñode d'eíTafu 
purchiamato C^/?f / /^o. Vedi MANTELLO . 

CAPPELLO, una copertura per i l capo, 
che portaíi dagli uomini nelle parti d' Euro
pa Occidentali. Vedi CAPO. 

I Cappelli fono principalmente fatti di pe
l o , di lana, &c. iavprati, folati , e fazzo-
nati nella figura della tefta . Vedi PELO fot-
to 1'articolo CAPPELLO . Vedi puré L A N A . 

Dicefi che i Cappelli fi fíen prima vedutt 
verfo l'anno 1400. nel qual tempo di venta-
rono d'ufo per lacampagna, per cavalcare, 
&.c. I I P. Daniel racconta , che quando Car
io I I . fece i l fuo pubbüco ingreífo in Roa
no nel 1449. avea un Cappello orlato di vel-
luto roífo, con una pluma di fopra, od un 
ciuífo di penne. Aggiugne che dai tempo 
di queíl' ingreífo , o almeno íotto quefto 
Regno dee prenderfi i l cominciamento deir 
ufo ác Cappelli, che da aüora in poi , fu
rono foflituiti ai cappucci , o ciaperoni , 
ch'erano ílati in ufo prima. 

Col progreífo di tempo , pafsb da' Laicí 
i l eofiume di portar Cappelli nel Clero, ma 
fu riguardato come un manifefto abufo , e 
pubbiicaronfi diverfe regolazioni, le quali 
proibirono ad ogni prete , o perfona religiofa , 
i l comparire in pubbüco con Cappello fenza 
ale pendenti i ed ingiungevano di attenerfí all* 
ufo de'capperoni fatti di panno ñero , con 
ale decenti: fe erano poveri, dovevano al
meno avere attaccate ai lor Cappelli le ale , 
e cib fotto pena di fofpenfione e di feo mu-
nica . Per verita i'ufo de'C^Í-Z/Í dicefi che 
fiaftato, dugentanni piü antico nella Bre-
tagna, particolarmente tra gli Ecciefíaflici 
e Canonici; ma quefii non eran'attro che 
una fpezie di berrette j e di qua fon venu-
te le barrette quadre , che fi portano ne'Col-
iegj, &c. Vedi BERRETTA. 

Lobineau oíferva , che un Vefcovo di 
D o l , 
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Dol , nel duodécimo fecolo , zelaníe dei 
buon ordine, accordb ai Canonici foli co-
tell i Cappelli; comandando che fe qualche 
altra pe rio na veniflfe con effi alia Chieia, 
immediate l'ufízio divino, fi íbfpendcffe . 
T . I . p.845. 

I Cappelli fanno un capo confiderabiliíTi-
mo nel Commercio. I piü fini, ed i p i u ap-
p rezza í i , fanfi di puro pelo di un animale 
anfibio, cioé del Caflore , ch ' é frequente 
nel Canadá , ed in altre Provincie deli' 
America Settentrionale. Vedi CASTORE. 

Método d i fare i CAPPELLI. Abbiamo of-
fervato che i Cappelli fi fanno o di lana, o 
di pelo di diveríi a n i m a ü , particolarmente 
del caílore , del leppre , del coniglio , del 
gambello, &c. Si procede nelle operazioni 
quafi alia iíleíía maniera in tut t i , e pero ci 
baitera 1' cfempio di quclli di Cañore . 

La pelle di queít' anímale ha due forte 
di pelo: Tuno lungo, dmto o poca fleffi-
bile , luftro , e fcario ; effendo queÜo che 
rende la pelle di tanto prezzo. Vedi PO
DER A di pel l i . L ' al tro é corto , denfo , e 
foffice, i l quaífoio s1 adopera x\ty Cappelli * 

Per iíírappare Tuna di quefte forte di pe
l o , e tagliar l ' a l t ra , iCappellaj, o piutto-
fío le doane che per tal uopo s' impiegano y 
fanno ufo di due coltell i , uno grande come 
quello del calzolaio , con cui fi Ikcca i i pelo 
lungo; ed un piccolo, non diffimile da un 
coUello da v i t e , con cui fi tofa , o íi ra
ce i l pelo piü corto . 

Quando i l pelo n 'é tofato fi fa un me feo-
lamento, c ioé , in un terzo di caftore net-
t o , mettendone due terzi di pelle vecchía, 
cioé pelo che é (lato portato qualche tem-
po dai felvatici , e tutta infierne la materia 
íi carda con cardi , fimili a quelli , che fi 
adoprano nelle manifaíture dellalana, ma 
un po' piu finí. Ció fatto , fi peía , e fe ne 
prende piü o meno, fecohdo la mole o grof-
fezza che fi dcflina al Cappello. Or la ma
ta ffa fí metíe fu la graticchia c h e é u n a t a v o ' 
la quadrata , paraliela all ' orizonte, che é ta-
gliata con alcunc aperture o fcrcpoli longi
tud i nal i . Su quefta graticchia con un iftru-
mento chiamato arco, moho raflomigliantc 
a que! di un violino , ma piü grande , la 
corda del quale é moífa con un piccolo bafto-
ne, e cosí é fatta giocare e operare ful pe
lo ; che a queílo modo agita, íi fa falta-
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re, e mefcolar infieme , la poívere , e le 
lordure pafiando fuori nel medefimo tempo 
per l i canaletti, oferepoli. Queda fi reputa 
per una deile piü difficili operazioni, di tut-
to i l refto; a cagione deil'aggiufiatezza ehe 
fi richiede nella mano per fare che tutta la 
materia cadafe fi mefehi infieme precifamen-
te , e che fia per tutto della iíleíía denfita o 
groífezza. I n luogo di un arco ale un i Cap-

pellai fi fervono di un'cribro, o fetaceodi 
pelo, per cui paffano la materia. 

In queüo modo, formano due falde cosí 
da lor deíte di figura ovale, che finifeono 
in un angelo acuto in cima. Econque í l a 
materia che re fia ne fupplifcono, riempio-
no e foríifícano qucüe parti che poífon eííe-
re reftate piü foteili dell 'altre. Deefi pera 
oífervare , che a bello fludio lafeianfi piü 
den fe e piü grofÍ!? nel fianco , vicino alia co
rona o tefta, che verfo la circonferenza , o-
nella corona íleíía. 

Finite cosí le falde , fi procede a indu
rarle e acldenfarle in pezzi piü confiñentí 
e piü uniti , con premervi e calcalvi una 
peile, od un cuoio fopra . Cib fatto, portan» 
fi al hacino, ch'é¡ una fpezie di panca cotí 
una piaftra di ferro , o rame accomodati-
v i , e un po' di fuoco al di fotto ; fopra 
cui metiendo una delle falde addenfate , 
fpruzzano da per tutto con acqua c con 
uno come üampo applieatovi i l calore del 
fuoco, coH'acqua e colla prdíione , incor
pora la mafia in un ¡eggiero quafi panno 
pelofo, o feltro ; dopo di che rivoltando-
ne gH orli tu t t ' atrorno fopra lo üampo , 
la ferrano: e si procedono ali'altra . Cib 
finito , le due falde fi unifeono affieme , 
si che s'incontrano in un angolo nella ci
ma, e, formano una berretta cónica, fimi-
le alia manica Jppocmica, 

I l Cappello cosí raffazzonato nel hacino , 
fi trafporta in un grande recipiente , che 
raííomig'ia ad una doccia di molino , che 
dalT orlo o efíremita fi va riíiringendo i a 
giü fin al fondo , che é juna gran caldaia 
di rame, empiuta di acqua e di feccie o tár
taro, tenuta calda i l bifogno. Sul declivio t 
o pendió , ch' é la parte che fi rifiringe , chia-
mata tavola , Cappello bacinato, dopo di cf-
fere flato immerfo nella caldaia , lafcia-
fi. E qui procedefi a lavorarlo o maneg-
giarlo , con rotolarlo , picgarlo , e fvol

ee t-
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gerlo a vicenda piu volte , una parte dopo 
i ' a l í r a , prima colla mano , e poi con un 
rotólo o cilindro di legno, ponendo cura , 
d i tufrarlo o bagnarlo di quanda in quan-
do i finché alia fine dopo d' averio cosí fol
íalo e addeníato, qimtro o cinque ore , é 
ridotto all'eíleníione , o alie dimenfioni del 
Cappello che un vuole . Per aíTicurare le 
raani dal reíhre oífcfe con queQo frequen-
te rotolare e ravvolgere &c. d'ordinario le 
difendono con una fpezic di guanti groíl l . 

Dopo che il Cappello é cosí lavorato , íi 
procede a dargli iapropria forma; lo che fi 
ía con porre la berretta cónica fopra un 
zocco di legno , della deftinata groffezia 
¿cija tefla del Cappello ; e cosí legándolo 
intorno con una fiicelia che, chiamano fpa-
gatura; dopo di che, con un pezzo di fer
r o , o di rame, curvato a propofito , e chia-
mato palettone , gradatamcnte abbaflfano e 
íofpingono giu la fpagatura tutt 'attorno , 
finché fia arrivata al fondo del zocco : e 
cosí é formata la tefta ; quello che re:1a 
nel fondo al di fotto della cordicella, ef-
fendo i'eftremitadi, o ale. 

Ora poílofi i l Cappello ad afciugare , fi 
procede a paffarlo leggierraente fopra la 
í ia rnma, di paglia o fimile; quindi fi po-
mica, per levarne via la borra piu dura ; 
e poi di nuovo fi frega con una pelie 
di razza , per rendere i l pelo ancor piíi 
fino , e finalmente , cardafi con un cardo 
lottiliíiimo , per far rilevare i l fino cot-
tone, con cui i l Cappello\ ha poi da eora-
par i ré . 

Avánzate cosí lecofe, i l C^/^Z/o fi man
da íopra i l fuo zocco o Hampo , e lega
to attorno con la fiicelia, ficcome prima, 
a tingerfi . La caldaji de! tintore é comu-
neraente affai grande, tenendo dieci o do-
dici dozzine di Cappdli, La tintura é fat-
ía di legno tauro, di verderame , di cop-
parofa, e di fcorza di ontano ; a che ag-
gi'jngono alcuni galla , e fumac . Vedi 
TlNGERE. 

Quivi i l Cappello fi tiene' a bollire per 
circa tre quarti d' ora ; poi fi cava fuori , 
o fi mette a raffreddare, e in appreíío tor-
nafi a tingerlo ; e cío per dieci o dodici 
volte fucceírivamente. 

Compita la tintura , i l Cappello fi rimet-
te al Cappsllajoy i l qua!e procede ad afem-
garlo, íolpendendoio nella cima, o tetto d' 
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un forno, o d'una fiufa i n fondo a cui v ' ¿ 
fuoco di carbone. Quando éafc iu t to , deb-
be renderfi duro c faldo e cib fi fa coa 
colla liquefatta, o con gomma feneca, ap-
plicatavi imbrattandoloprima, e battendolo 
tía per tutto con una feopetta nel rovefeio, e 
poi fregándolo colla mano . La cofa che íi 
fa dipoi , é afciugarne la colla , fu! bacina 
fatto a queft' uopo, ch' é una fpezie di fo-
colare, follevato alio tre piedi , con una 
laflra di ferro meífavi fopra, ch' cfattamen-
te copre i l detto focolare. Su queíla ladras 
prima fi diftendono de' pan ni , ch' eífendo 
fpruzzati d' acqua per tutto affine di aíTi
curare i l Cappello dal bruciarfi , vi fi pone 
fopra i l Cappello medefimo, coll' eftremita 
a l i ' ingiu . Quando é moderatamente caldo, 
l'operajo lo batíe dolcemente su P eftre-
mitadi , o ale, col piatto della mano, ac-
ciocché fempre piíi le giunture s'incorpo-
r ino , e leghino, fícché non appajano , gN 
randolo di quando in quando da un verfo 
e dall' altro, e finalmente rovefeiandolo, e 
ponendolo colla corona o tefta in g iü . 

Quando é vaporato, ed afciugata la colla 
battevolmente , lo mettono di nuovo ful
la forma o zocco , fi fpazzola , e gli fí da i l 
ferro fopra una tavola appoíia chiamata la 
tavola . Que fio fi efeguifee con una fpe
zie di ferro fimile a quello , che d' ordi
nario s' ufa nel daré i l ferro alie tele , 
e fcaldato come quello , che calcandofi, e 
fregandoli lur ogni parte del Cappello , con 
i'ajuto d'una feopetta, lo liícia e gli da un 
luttro , ch ' é 1'ultima operazionc ; nient' 
altro rimanendo oramai che tofare gli orí i 
con forbici , e cucire una fodera nella ca
ví ta della tefla. 

I Cappelli per donne , fi fono fatíi in 
varié forme , di feta , di pagüa , di rita-
gli o fcheggie fotti iííime di legno, d'avo-
n o , di piu me , d' oro , e d' argento . 

CAPPELLO, é termine figuratamente ufa-
to per dinotare la dignita Cardinalizia, o 
la promozione a queíta dignita. Vedi CAR-
DI NA LE . 

In quello fenfo diciamo , afpeítare i l Cap-
pello i aver pretefe al Cappello, &c. 

I I Papa Innocenzo I V . fe ce pnma Timbó
lo , o diiUaiivo de' Cardi ¡ali i l Cappello ; vo
leado che lo portaííero di color roífo , in 
tatte le ceiimonie e proceílioni , con r^-
gioni miítichs o firaboüche. 

CAP-
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CAPPELLO, ndl 'ar te Araldica. Vedi 1' 

articolo CHAPEAU. 
CAPPERO, CAPPARÍS, i l bottoncino , 

o broccoictto d'un arbofcello di queftono-
m e , che raccogliefi verde , avaníi che fi 
cfpanda in fiore ; feccato poí in un luogo 
o ícuro , finché n avvizzi , o fi aggrinzi , 
cd allora íi mee te ncll ' aceto 5 a cui final
mente fi aggiugne un poco di fale; con-
fervafi in barüetli , per fervirfene come di 
un condimento nelle íalfe &c. e qualche 
volta anche in medicina , perché egli é 
aperitivo; entra in certe compofizioni per 
rnalattie della milza. 

Tu t í i i Capperi , che fon per i 'Europa, 
porta nfi da' luoghi circón vici ni a Ton ion 
ja Francia ; cccettoché alcuni piccoü Capperi 
falati che vengono dalla Maiorica, e pochi 
altri di figura piatta da' contorni di Lione. 

La corteccia dell' arbuílo del Cappero , 
fecca, preferí ve fi da' Medici Franceíi nelle 
oppilazioni deiia M i Iza . 

CAPPERONE , propriamente fígnifíca 
una fpezic di berretra o eappuccio , che 
copre i l capo , e che anticamente porta-
vafi dagli uomini e dalle donne, da' nobi-
] i , e dal voigo ; e pofeia fu appropriato ai 
Dotrori , ecl a' Licenziati ne' CoMegj, &c. 

La parola Francefe , o Inglefe CHA PE RON , 
fia qualche al tro fe ufo , che i ' Italiana Cap-
ñerone non foffte. Vedi CHAPERON. 
' C A P P U C C I N I * , Reügiofi deii'Ordine 
¿\ S. Francefco, nella fuá pin üretta oííer-
vanza. Vedi FRANGESCANO. 

* I Cappuccini fono cou chiamati , dalCap-
puccio , con cui fi cuoprono la tejía . 

Sonó veíiiíi di color grigio; vanno fem-
pre co'piedi nudi; né mai viaggiano in vet-
tura di alcuna forte, ne fi radono la barba. 

I Cappuccini fono una riforma dell'ordine 
de' M i n o r i , comunemente cbiaraati ¡n Frarí-
chCordel i í r r ; ch'ebbe principio nel 16. Se
cólo,, per opra di Matteo Baíli, Erate dell' ' 
Oííervanza di Montefiafcone; ¡\ qualeeíTen-
do in Roma, fu avvcrtito piu volíe , per in-
fpirazione, di voler praticar la regola di S. 
Francefco al rigor delia letrera . Percib r i -
corfe a Papa Clemente, nel J 525, i ! quale 
gii permiíe di ritirarfi in una íohtudine ; e 
saon íolamentt a luí , ma a quanti altri ab-
bracciar voleífero la ftretta oííervanza : lo 
C!K fecero parecchi . Nel 1528. ottennero 
una Bolla del Papa . fci&Uifiyi i 'Cfdinc fu 
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recato in una forma completa ; Matteo fu 
eletto Genérale, ed i l Capitolo fece delle 
Cofii tuzioni. Nel 15^5. i l dritto di predi
care fu tolto a' Cappuccini dal Pontefice r 
ma nel 1545. fu loro di nuovo accordato 
con onore . Nel 1578. vi erano gia dieci-
fette Generali Capitoli neil' Ordine de5 
Cappuccini. 

C A P R A , * in Afironomia , é u n a d e n o -
minazione data alia Stella Capclia \ e taior 
anche alia Coíieliazione Capricorm , Vedi 
C A PELLA e CAPRÍCORNO . 

* yJlcuni rapprefentano la Capra, per una 
Cojiellazione mi l ' emisfero Settentnonale , 
confijleme in tre Stelle , compre/a tra H 
45o. ed i l 55o. grado di latitudim . I 
Pos t i dicono , che ¿ la Capra di Amal-
tea , che allatto Giove nella fuá injan-
zia . Orazio facen done menzione , lachia* 
m a , lofana Sydera Caprae. 

CAPRA Saltan? , o CAPRJE Saltantes , 
neila Meteorología, mereora ígnea, od eía-
lazione focofa , che qualche volta appare 
ncll' Atmosfera, e non é infuocata in linea 
dritta , ma con infidlioni , e tortuofita » 
dentro e fuori , si che raífomiglia aile ca-
priole, o i a i t i della Capra. 

CAPRA, e CAFRE, nelle fabbriche , fo
no certi pez7i di legname, circa iette pie-
di lunghi , che s'adoprano nelle armadure, 
e ponti per fabbriche. Egimo ftannoadan-
goii retti col muro , con una delle loro 
teíle appoggiata fopra d'eíTo, e i'altra fo-
pra le groífe pertiche o pali che (tan pa-
raiieii a ¡aro del muro dell'edifízío. 

CAPREOLUS, m Botánica, capnuolo, 
vitíccio y tralcio, o fia 1' eüremitadi piu tene-
re de' rami , con le quaii le v i t i , i piíelli, 
ed altre fimili piante ícrpeggianti, s'attac-
cano e s'avvincolano- a queüe coíe che íi 
de ii i nano per foílcnerle . Vedi V ITICCJO , 
o TRALCIO, e CAPREOLATÍE. 

CAPREOLATiÍL Planta: , fono quelie 
piante che s'ag^irano , s1 aftorciguano, e 
ferpeggiano lungo la fuperfizie deila térra , 
per raezzo de' loro Capreoli, 0 traloi; co
me le queche, i poppom , i cocomeri. Ve
di VÍTICGI , e T R A L C I . 

' CAPRÍCORNO , in Anatomía , 41 dé
cimo fegno del Zodiaco , da cui pure la 
décima parte dell'ccclittica prende la ftef-
fa denominazione . Vedi SEGNO , Éd Ec-
(ELlTTíCA » 

I* 
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I I Cara í t e re , con cui é rapprefentato i\ 

Caprícorno negíi fcritti Afircnomici , , 
Vedi CARATTERE. 

G l i Antichí contarono i l Capricorno per 
décimo íegno; e quando i l Solé v ' t ra arri-
vato , cominciava ailora i l Solftizio d'inver-
no 5 in riguardo al noüro Eraisfero : ma 
avendo le Stellc avánzalo un intero fegno 
verfo Levante , i l Capricorno é oggidi piu 
toflo 1' undécimo fegno; e pero all ingreffo 
áel Solé nel Sagittario , fuccede ora i l Sol-
ílizio : benche i ' antica maniera di parlare 
tuttavia ritengafi . Vedi SOLSTIZIO , e PRE-
CESSIONE . 

Queño Segno rapprefentafi negíi antichí 
Ivlonumenti, nelle Medaglie &c, come avcn-

te la parte dinanzi di capra, e la parte di 
dietro di pefce ; ch' é la forma di UaiEgipa-
ne: e taior fempliceraente fotto la forma di 
una capra. 

Le Síelle nclla Coílellazione del C^/r/Vor-
no , ne1 Cataloghi di Tolomeo, e di Tico-
ne, fono 28. , in quello d' Evelio 29. ben-
ché debbafi ofl'ervare che una di quelle nel-
la coda , della fefta grandezza , notata nel 
libro di Ticone per k ventcfirna fettima ) 
era perdura al tempo d' Evelio . M . Flam* 
ílead , nel Catalogo Britannico, ne da 51. 
in queña Cofteliazione . L'ordine, i nomi j 
le longiíudini, le magnitudini &c, di effe» 
fono come fegue 

N u m i , e f i tuazioni del le 
Stelle. 

Nel l ' eñ rem. del preced. corno 

La Stella preced. nel fuífegu. como 
b ; A 1 5... 

L 'u l t ima delle contigue Stelle 
Quella fotto Tocchio 
La Stella di mezzo nel fufí. corno 
La piü mer. delle 3 nel fuíí. corno 
La piü anter. delle 3 nel nafo 

10. 
A fett. di quefte 
A mezz. di quelle nel nafo 

A fett. delle due nel eolio 
Piü a Mczzodi 

Quella fotto i l ginocchio piü alto 

Nel ginocchio piü baño, e piegato 

20. 

Preced. e fett. delle 3 nel mezzo del corpo 
Preced.. delle 2 nella fchiena 
Quella nella (palla 
Merid. nel mezzo del corpo 

25. 

Tomo I L 

Longitudine 
ero 
£3 

se 

28 6 58 
28 10 28 
29 11 41 
27 2(5 1 
29 27 19 

29 32 21 
28 21 44 

0 6 5 6 
29 43 57 

0 23 55 

o 5 i 9 
o 54 10 
3 28 57 
3 58 44 
3 20 53 

2 50 11 
3 3° 59 
3 37 5 
6 47 24 
7 34 i ó 

8 17 2 
8 25 55 
9 31 40 
7 3o 4^ 
8 57 32 

Latitudine 

27 4 B 
13 18 B 
15 34 B 
3 23 A 
1 31 B 

6 58 6 B 
o 29 29 B 
6 35 52 B 
4 37 27 B 
o 56 6 B 

14 17 B 
2Ó 9 B 
19 30 B 
23 26 B 
15 4<5 B 

6 58 23 A 
3 22 34 A 
8 55 5 A 
0 28 9 A 
1 51 10 A 

o 29 38 A 
2 57 43 A 
0 33 0 A 
8 3 38 A 
4 3 l 8 A 

6 
5 « 

6 
6 

5 
6 
6 

6 7 
6 9 

6 
5 
5 
6 
6 

Nomt 
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Nomi e fituaziom ddU 
Stelle. 

iSeconda nel mezzo del corpp 
Suífeguente 

Ul t ima delle 3 nel mezzo del ^orpa 

P 

Suffegu. di due nella fchiena 

l1"*, delle contigue fotto la panci'l 

Suffegu. delle ñefiíe 

Preced. nell'ala o pinna merid, 
Preced, pella radice della ^oda 

40, 

SulTegu, nell' ala mer, 
Preced. nella parte íett. della codl 

Suflegu. 
45-

Sett. nel l 'eñrem. della coda 
U n ' altra, fuflegu. 
Media nella parte fett. della coda 
SulTegu. nella radice della coda 

; . 5o-
$uíregu. nella parte fett, della coda. 

Trópico CAPRICORNO, uncircolo mi
nore della sfera , parailelo all ' Equatore , 
che paffa per lo principio del Capricorno, 
Vedi TRÓPICO , 

C A P R I O , o Capriolo, beflia da caccia-
re , nelie foreíle . Vedi CACCIAGIONE, e 
CACCIA F 

Egh ha diverfi nomi fecondo le fue eta, 
frequenti fra 1 Cacciatori, 

E" atlai noto nella Germania, e pare che 
anche anticamente fi trovaflfe in Inghilterra , 
benché ora ne fia eftinta la razza . 

C A P R I O L E • , uel linguaggio del Ca-
valierrzzp , fono falti , che uo Cavallo fa 
nel lupgo ifleífo, fenza punto avanzare in-
paozi i e cib in si fatta guifa, che quando 

| ^ Longitudine 
tía 

m 9 24 57 
9 22 7 

10 42 44 
i z 10 39 
12 2 31 

12 16 o 
13 21 50 
i 2 33 35 
12 36 49 
13 8 8 

?3 I5 20 
15 1° 57 
15 8 37 
?5 S2 52 
?7 27 42 

J5 42 16 
18 40 49 
17 19 5 
?8 53 4Ó 
J9 o o 

21 5 31 
21 19 31 
20 41 4 
19 13 14 
?o 30 58 

21 29 12 

Laíitudine 

36 4.6 A 
58 9 A 
29 50 A 
43 40 B 

7 23 A 

39 3 A 
20 13 A 
16 2(5 A 
57 3^ A 
50 27 A 

6 31 45 A 
5 22 15 A 
5 31 l 9 A 
4 5Ó 5Ó A 
2 31 18 A 

8 53 38 A 
o 9 13 A 
4 48 36 A 
0 37 44 A 
1 i 54 A 

4 13 5T B 
3 56 38 B 
1 57 24 B 
2 32 19 A 
1 38 24 B 

o 39 40 A 

6 
6 
6 
4 

4 3 

ó 

5 
6 

S 

¡egli é in aria aH'altezza del fuo falto, slaiv 
cía , o da come calci colle fue gambe di die* 
t r o , tanto da preífo, ed infierne le une coll* 
altre , e tanto anche iungi ed in fuori , 
quanto pub drizzarle cOenderle; nella quaí 
azione egli fcrofcia? o fa con eífe delloílre-
p i to . 

f La parola viene da Czpveolus, dimirjw 
tivo di Caper •, capro . 

La Capriola é la piü difficile di tutte le 
arie del Cavallo follevate in alto : v i fono 
diverfe fp?zie di Capriole ; come , la Ca< 
priola dritta la Capriola in dietro ^ la Ca
priola di flanco, la Capriola rotta , la Capriola 
aperta, &c. 

CAPSULA ^ , o C A P S E L L A , fígnifica 
un 
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un caífeítíns $ o un ricettacolo di cliverfe 
fpezie di cofe. 

*" La parola ¿ un diminutivo del Latino-
Capia , che fignifica letteralmente una ¡ca
tóla ; ma particolarmeme urí facchetto 
comequello in cui i giovanetti portano i 
lor libri alia fcuold. 

CAPSULA, tra iBotanici , áinota ilripcH 
íliglio delie femenie á'i unapianta. VediSE-
ME , SILIQUA , &c. 

Quelle piante , i cui femi íbnoinchíufi ¡nf 
Capfule , fono denomínate Angiofpcrme. Vedi 
ANGIOSPERME , e GYMNOSPERME . 

CAPSULA Communis , o della Porta , é 
una membrana che viene dal peritoneo , e 
inchiude il tronco della vena porta dopo i l 
fu o ingreffo nel ícgsto , come un cafiettino v 
o coperchio j dividendofi nel medefimo nu
mero di rami , ed accompagnando tutte 
ie fue piu piccole ramificazioni . Vedi 
PORTA .• 

La medefima Cap fula, o membrana, pa-
rimente inchiude e ierra i l Poro bilario, ed 
áltri vafi del fegato ; donde ella prende i l 
fióme di Cap fula communis,' Vedi Porus B i -
ÍÁRIUS, 

CAPSULA cordis, é una membrana che in -
veíte i l cuore; piu comunemente chiamata 
Pericardium, Vedi PERICARDIO . 

CAPSULJE AtrabilariíC , in Anatomiá , 
chiamata ancora Renes fuccenturiati, e Glan-
duLe venales, fono due glandule fituate vicino 
Sgli arnioni, detti dtrabilares, da un liquor 
ñero che íi trova nella lor cavita v e Succentu-
t ia t i e Renales, dalla loro pofizione , Vedi 
SUCCENTURIATI , C K EN A LES. 

Hanno ¡a groffezta di circa una nux vó
mica ; le loro figure fono alquanto varié : in 
chi rotonde , in chi triangolari, in altri qua-
drate&c. La membrana onde fono coperte é 
finiííima : la lor cavita é un po' grande a pro-
porzione delía lor roaíTa . 

I I loro ufo é molt' ofcuro ; probabi i men
te fi é , cerneré o feparare T umor ñero y 
che fi trova neila lor cavita , che fcarican-
dofi pofcia per i l loro dutto nell' emulgenti, íi 
melcola col fangue; e ferve , fecondo alcu-
ní,- come di fermento; fecondo a t t r i , fola-
mente per diluiré e minorare la fuá denfita: 
in un feto, fono quafi cosí groffe come gli ar-
n ioni . Vedi BILE . 

CAPSULA feminaks i fono la íkffa cofa 

che le VefuuliS feminales . Vedi VESICULJE 
feminales. 

CAPSULA , in Chimica , é un vafe di térra f 
in forma di padella , in cui fi mcttono fovente 
alcune cofe , che debbono foííenere operazioni 
violenn (rime del fuoco ,• 

C A P S U L A T E P lanU, fono quelle che 
hanno un flore tetrapetalo regolare , i l qualc 
coníiadi quattrodiftinte foglie, o pétala , ijt 
ogni flore, e che portano le loro femenze 
in piccole capfulx ^ per cuí fono dirtinte dal" 
le Silifuofte i che hanno i loro femi dentro al-
cuni gufcj, o baccelli. Vedi SILIQUE , PIAN-
TA , SEME, &C.' 

C A P U T Baroniae , i ! capo della baronía, 
nelle Confuetudini, e ne 'Libri antichi dmo-
ta l5 anziana o principal fede, odilCaftello? 
d i u n N o b ü e , dove egli faceva )a fuá ordina
ria rcíidenza, e teneva la fuá Corte; qual-
che volta ancora , Caput honoris, od i l capô  
delT Onore . Vedi HONOUR <,-

I I Caput baronia non fi poteva ííabilire o' 
coftituire per dote , né dividerfr tra le fi" 
gliuole, in cafo che nonvifoííe erede ma-
fchio ; raa dovea devenire intero alia fígliuolat 
piu vecchia, cateris filiabus aliunde fatisfaftis * 
Vedi BARONÍA . 

CAPUT Draccnir, o la teña del Dragonea 
in Áftronomia , i ! nome del nodo afcendente 
della Luna. Vedi DRAGONE (Tefla del) Ve
di puré NODO . 

CAPUT Gallinaginii, o Galli Gallinacet $ 
é una fpezie di Jeptum, o ricinto fpugno-
fo, nclP eüremits od aperture di ciafchedu-
na delle veficulse feminales ; e fefve a i m 
pediré che il femé, i l quale viene da un la
t o , non irrompa e caggia addofíb al l 'a l t ro, t 
si ne fermi lo fcarico . 

Alcuni vogliono che i l futí ufo fia per i m 
pediré , che 1' impulfo del femé non dilati g i l 
orif i i j delle vefcícule y e sí fprizzi fuori | 
eccetto che quando ajuta e concorre la com-
prcílione delle parti circonvicine, come nel
la Copula : ma queftOj fecondo Topinione 
del Dr. Drake, é piuttoíio l'ufizio di una 
dirtinta carúncula poíla in ciafcun orifízio, 
e che ha 1'alione d' una valva. Vedi Tav¿ 
Ant, ( Splanch. ) flg. 8. lir. 9. Vedi puré 
VESICULÍE feminales s SEME i e GENERA-; 
ZIONE i 

CAPUT mortuum, in Chimica, fon íe fe-
ci che rellano d'un corpo, dopo che tutte 

I i 2. le 
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le partí volatili ed umide, come la flemma, 
lo fpiri to, i l fale &c. ne fono flate eftrat-
t e , con la forza del fuoco. 

Queilo che rimane dopo !a diftil laiione, 
propriamente fi chiama Fosees ( Vedi F.ECES) 
Avanti che fieno Caput monuum , anch' tííe 
debbono aver paffato per la Ritorta » Vedi D i -
STILLAZIONE, e RETORTA . 

HCapu í mortuum, chiamato anche Terra 
dannata , trovafi in forma di una materia fria-
bile , porofa , fenza guüo né odore: ell 'é 
«overata fra gli elementi chimici ; e creduta 
coñituire la parce fecca, fiffa, terrea, efo-
lida di tutt i i corpi m i f l i . Come elemento,, 
ella é piu comuneraente efpreíía col nome di 
Tena.. Vedi TERRA., 

Eli 'é cib che i Chimici chiamano Elemen
to , 0 Principio pajjhw ; che ferve come di 
bale, e di foftegno agli a t t i v i . Vedi PRIN
CIPIO» I I termine é talara piu immediara-
mente riftretto a fignificare gli avanzi del 
viíriuolo dopo la diííillazione ; altramente 
chiamato Colcothar V i t m l i . Vedi COLCO-
THAR » 

I I Caput mortuum non é mai puro, ma 
v i refla ftrapre in eíTo qualche principio al
tivo , e particolarmcnte un fale fiíío. Vedi 
SALE» 

COSÍ il colcothar Vkrioíi ' , efpoflo all'aria, 
fi riconverte in vetriolo. Vedi VETRIUOLO ; 
vedi puré ELEMENTO. 

CAPUT lupinüm. Vedi LUPO^ ( tejjta d i ) 
C A R A B E , dinota i'am-b-ra gialla. Vedi 

AMBR A . 
C A R A B I N A , una fpezle di arme da fuo

co piccola- , piu corta, di un íufile, e che 
pona una palla da ventiquattro in una lib-
bra . I foidaíi di Cavalleria leggcra la per-
tano pendente da un̂ a cinta ad arraacoJlo , 
fopra la fpaiia finiftra. 

^ La CaraMna é una fpezie media tra la 
piílolUj ed il mofehetto, ed ha qualche af-
íinita col!' archibugio *, fol che la fuá bocea é 
piüpicGola., Vedi ARCHIBUGIO. . 

• Era fatta aJtre volte con la rotella da mec-
sia, raa a' noftri giorni fol con l ' accialino da 
fietra focaja 

La canna é due piedi e mezzo lunga, ed é 
qualche voka foderaíafpiralmente, U che di-
cefi che aggiunga il tiro del pezzo . 

C A R A B Í N Í E R I , forta di cavalleria leg-
%IQS&.). che porta Cí?r¿?fe piu lungh^ de^li 
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altri , e úfate qualche volta dalla gente a 
piedi . 

IFrance í i j negü ultimi tempi, hanno for
mato intieri corpi di queíii Garab'mm't, mol-
to opportuni; foldatefca, fcelta da tutta U 
Cavalleria ,. e meglio pagara che'l ri manen-
te. Non vene fono ( per quanto fi dice) nelT 
armata Tnglefe, fe non nel Reggimento del 
maggior Genérale Windham. 

C A R A C O L E O *, neii'arte del Cavalk-
rizzo, é un movimento, chexil Cavaliere 
fa volteggiando in mezzo circolo; o fia un 
mezzo giro da fin i lira a dri t ta , cambiando 
mani j afñnché i l fuo nimico fia íncerto da 
qual parte egli intende d'attaccare , fe in fron
te , o in fianco» 

* La vece viene dalV arábico. Gara gol , s 
quefla dalC Ebreo Carac, invol veré : ma 
tn fat t i I1 abbiamo piu, immediatamente 
dallo Spagnuolo, nella qual lingua Ca
racol jignifiea propriamente una lumaca:^ 
e figuratamenté i ' evoluzione fopra de.' 
feritta . 

CARACOLEO- , qualche volta s'ufa m 
Architettura, per indicare una fcala a luma.-
ca, cioé in forma d'elice o di fpira . Vedi 
SCALA , 

CAR A I T I , Setta fra gli antichi Ebrei ; 
de!la quale vi fono tuttavia in oggi moi t i 
feguaci nella Polonia , nella RuíTa, a Co-
ítaníinopoli , nel Cairo , e in altri luoghi 
del Levante la lor díüintiva opinione e 
pratica fi é , aderire rigorofamente alie pa
role ed alia lettera dcllaScrittura, efeludeai-
done le alicgoiie, le tradizioni ,.e fimíli. Ve
di GIUDAISMO. 

Leone da Modena , rabbino di Venezia , 
oíTerva, che di tutte i'erefie tra coteflo pa
pólo, avanti la diíkuzione del Tempio , non 
n é oggidi reflata in piedi al tra , che quefla 
dei Can ai m , nome deri vato da mierache íl-
gnifica i l puro te (lo della Bibbia ;.a cagion che 
eglino s' attengono al Pentateuco , oííervan-
dolo alia lettera , e rigettando tutte le inter-
pretazioni, parafrafi , e coílituzioni de'Rabbi-
n i . Vedi RABSINO-. 

Aben Ezra , ed alcuni altri Rabbini, trat-
tano i Car-ai t i come Sadducei ; ma Leca 
de Juda l i chiama, con piu d'accuratczza., 
Sadducei riformati-; attefocché credonol'im-
mortalita dcl l 'anima, i l Paradifo , l'lnfcc-
no , Rifurrezion^ &c^. (jefe, dagii a^^* 

cbi 
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chi Sadduceí negate. Soggiugne pero, che 
originalmente furono di certo veri Saddu-
cei , e che da elfi gcrminarono. Vedi SAD
DUCEÍ . 

M . Simón , con maggiore probabilitadi
cifra la loro origine cosí : Ghe i piü dotti 
tra gli Ebrei , opponendoíi ai fogni ed ai 
vaneggiamenti de'Rabbini, e fervendofi del 
puro teito delia Scrittura, per confutare le 
loro mal fbndste tradizioni ; ebbero di qua 
i l norne di Carra i m , che fu dato loro, e 
che fignifica r ifteíTo che lavoce barbara la
t ina , fcripturarii, cioé perfone attaccate al 
teílo del!a tcrittura. Gii altri Ebrei dan lo
ro i l norae odiofo di Sádducei^ perché ful 
fatto clelle tradizioni i Car ai t i co' Saddu
ceí convengono. 

Scaiigero, Voííio , e Spanemio, metto-
no i Car ai t i netla fchiera de' Sabaiti e Sa-
bei , de 'Magi , de' Manichei, e Mufulma-
n i , ma per abbaglio: Wolfgango , Fabri-
cio,x&c. dicono che i Sadducei e gli Eífe-
ni furono chiamati Car ai t i , in oppofizio-
ne ai Farifei: altri l i prendono per 1¡ doc-
tori della Legge tanto fpeflb nd Vangelo 
me n tova t i : ma tutte fono congetture . Gio-
feffo e Pilone non fanno menzione di ef-
íi \ lo che moí'ha che fono piíi moderni 
di queili due Autori . Probabiliíiinaameotc, 
queíta fetta non íi formb fe non dopo la col-
lezione della feconda Parte del Talmud , o 
fia la Gemara : e forfe non prima , che 
foífe compilata la Miíchna nel tcrzo fe co
ló . I Caraiti lie d i , pretcndono eífere avan-
u delle dieci tribu menate fchiave dal Sal
ina nafar . 

Wolfio , da' Commentarj di Mardocheo 
Car ai ta , rapporta la loro origine ad un ma-
cello, o íiragc, tra gli Ebrei dottori , fot-
toAleffandro Gianneo loro Re, circa ioa. 
anni avanti Crifto : imperocché Sitneone , 
figliuolo di Schetach, e fratello della Regi
na, effendofi rifugiato in Egiíto , iv i im-
magino le fue p re tefe tradizioni ; e nel 
fuo ritorno a Gcrufalemme , pubblicb le fue 
fantafie \ interpolando la legge a fuo ca-
^riccio, e foftenendo le fue novita col pre-
íeQo delle notizie che egli diceva aver Dio 
comunicate per la bocea di Mosé , delle 
quah egli era dipofitano; fi guadagnb mol-
t i leguaci , e fu contradetto da altri , i 
qua.i tenevano , che tutto que!lo che Dio 
•svea riveiaío. a Mose , era ícristo. Quin-
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di gli Ebrei fu ron divifi in due fot ce, de5 
Carai t i , e de' Tradizionarj: tra i pi imi , 
fi diltinfe Giuda fígliuolo di Tabbai ; ed 
Hil lc l fra i fecondi . Wolfio novera tra' 
Caraiti non folo i Sadducei, ma anche gli 
Scnbi. Ma la de'lrezza od aíhizia de' Fa
rifei prevalfe con tro íutti ; e ¡i numero 
de' Caraiti fcemb : A nao per verita neU* 
ottavo fecolo, rií^oib un poco il loro cré
dito ; e Rabbi Schalomon nel nono . Le 
cofe furono appo loro in buono ti:ato fino 
al fecolo 14. raa dopo quel tempo han de-
caduto. 

I Caraiti fon pochiffimo noti ; le loro 
opere venendo folo in poche man í , fe par-
liamo eziandio de'maggiori Ebraizanti. Bu-
ftorfip non ne vide piu che una j Se'deno 
due; M.Trigland dice, che ne ha ricupe-
rate abba íknza , per poter parlare della lor 
fetta con íleurezza . Aíferifce che fubito do
po che ceíTarono i Profcti, fi |divifero gl i 
Ebrei ful propofito dell'opere di fupereroga-
zioae; aicuni volendo che foílero neceiTa-
rie fe fi ponea mente alia tradizione ; ed 
altri , attenendofi rigorofamente alia Leg
ge feritta , le rigettarono; e da quefli u l t i -
mi principio i l Caraitismo, Egli aggiugne 
che dopo i l ritorno dalla fchiavitu di Babi
lonia , doveodoli 1'oííervazione della Legge 
rimettere in piedi, vi furono diverfe prati-
che, o confuetudini, che üimaroníi oppor-
tune a quefto fine; e quefte introdotte una 
volta , vennero confiderate come eíTenziali , 
e ordinate , o affegnate da Mosé ; i l che fu 
i'origine del Farifaismo; ma un par t i íocon ' 
trario continuando a liare rigorofamente al
ia lettera del te í to , fondoíTi i l Caraitismo, 
Vedi FARÍSEI» 

Oííerva León de Modena, che i Car a i ' 
t i moderni hanno le loro Sinagoghe e ce-
remonie \ pretendendo d' eííere i foli Giu-
dei proprj, i foli oífervatori delle leggi di 
Mosé ; chiamando tutti gli altri col termi
ne di Rabbanim , o feguaci de' Rabbini; 
queíti odiano i Caraiti raortalmente ; non 
volendo imparentaríl ; e né anche conver-
fare con effi, e trattandoli di marnzerirn , o 
baüardi , perché rigettano le coílituziom de' 
Rabbini circa le nozze, i repudj, le puri-
ficazioni delle cionne &c. QueiT avverfiona 
é si grande , che fe un Caraita diventafítf 
un Rabbi ni (ta, non farebbe mai ricevuto dk-
gli U tn Ehrei. 

i , CA" 
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I Caralti) tuitavolta, non rlgettano af-

folutamente ogni fpetie di tradizioni; raa 
fol quelie che non pajono ben fondate . Sel-
deno, che é moho efpreíío su queño punto, 
nella fuá Uxor Ebraica r oíTerva che oltre ¡1 
mero tefto, eglino hanno certe interpreta-
i ' iotñy che chiamano ereditarie r e che fono 
propie e veré tradizioni. La loro Teologia 
par che diíferifca! folamente da quella degii 
altri Ebrei, in quanto che é piu puraepiu 
netta da fuperftizioni: eglino non danno cre-
denza alie fpiegazioni de'Cabbalifli, alleal-
legorie chimericbe, ad aítre coftituzioni 
del Talmud, fe non fe a quelíe che fono 
conformi alia Scrittura , e poflono da eífa 
dedurfi con giuíie e neceífarie confeguenze : 
N o i ne daremo qul tre notabili efempj. 

I I primo riguarda le Mezouzot t o fía le 
pergamene che gli E^brci attaccano o lega-
no su tutte le porte , per le quali foglio-
no paífare. I ! fecondo, i l Thefilin oé i Fi-
latter;, mentovati nei Nuovo Tcí iamento : 
cd i l terzo f la proibizione di mangiar lat-
te , con carne . I due primi r> fi pretende da-
gli Ebrei, che fíen precetti formalmente da-
t i da Mosé nei Deuteronomio, dove dice-
fi>: u T u lí legherar come un fegno su le 
5, tue raani e t i ferviranno di frontali , o 
3, fafcie inframraezzo gli occhi t tu li fcri-
,v verai su le foglie della tuacafa. UI I Ca-
raita Anvone, nei fuo Commento su quede 
parole r foíiiene, che non devono prenderíi 
letteralmence, come fanno i Rabbini , ma fi
gurativamente , e che folo additar vúgliono , 
dovcrfi daglí Ebrei fempre rivolger per 1' ani
mo que5 p r e c e t t i e quand7 entraño, e quand'' 
efcono dalle loro cafe . I n quanto ai The-
pHUUn'f i C^r^/V/ mottcggiano i Rabbiniíti 
per Tufo che hanno di orare co' lor fiiat-
terj 5 o ñrifcie di cuoio attaccate alia fron
te; raííomigliandoli per ifcherno agii aíini 
imbrigliati . 1 Caraitr interpretano quefto 
paíío figuratamente, e nella loro interpre-
tazione s'accordano con San Girolamo , i l 
quale nota rillufione dê  Farifei vello fcri-
verc i l Decálogo fulla pergamsna , rotolando-
la .f e legándola su le lor fronti con delle flri-
fde d i cuoio ) per averio fempre davami agli 
occhi. I n quanto ai terzo punto, i Rabbini 
dicono , ch'egli é coraandato in quel tefto: 
Tu non cuocerai un Capretto nei latte di fuá 
madre . " Ma r Caraiti fe n'efimono eolio 
„ fpiegare i i paíTo per mezzo di un al t ro , 
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„ T u non ammazzerai la madre quand' ella 
„ e pregna , u lo che é naturale . Né gli 
Ebrei hanno al tro da opporre, riguardo al
ia loro interpretazione, fe non che ella é 
quella de' lor dot tor i . Cosí i Caraiti fi libe-
rano da un numero infinito di cerimonie c 
fuperftizioni, che hanno gli Ebrei introdot-
te e flabilite frs loro. Vedi TRADIZÍONE. 

Puré ín moíte cofe, e'ritengono tutta la 
fuperftizione de'Rabbini. Schupart, nei fuo 
Trattato de SeBa Karneorum y trattando der 
loro- dogmi, offerva, che e'fon del pari ac-
curatí e cerimoniofí f che t piu rigidi Tradi-
zioni í l i , in quel che riguarda T offervanza 
del Sabbato., della Pafqua> della felta deü1 
Efpiazione, de'Tabernacoli &c. Che offer-
vano le preghiere e i digiuni ; e portano i 
Z i t z i t y o fia pezzi di frangía, su i canto-
ni delle loro vefi i . Stitnano che ogni pecca-
to fi fcancelli colla penitenza ; nei che diffe-
rifeono daí Rabbini , i quai vogliono, che 
alcuni peccati fono fcancellati folamente 
colla raorre . Quanto alia Circoncifione , non 
efedono neceífario s- come é credutoda' Tra* 
dizionarj, che v i fi debba fpargere del fan-=> 
gue : Aggiugni T che quando un bambino 
rauore avanti l ' ottavo giorno , i Rabbini 
lo circoncidono dopo la fuá m ó r t e , affinebé 
non abbia a coraparire incirconcifo nella 
rifurrezione; ma i Caraiti y quando veggo° 
no ií bambino in peficolo, non afpettano 
i'ottavo giorno per circonciderlo. I n ma-
terie dr divorzio , i Caraiti s'accordano 
cogli altri Ebrei; ed oífervano le ílefie re
góle e reftrizioni neü'uccidere e neiT ac-
comodare gli animali per lo cibo; raa di-
feordano da loro nelle fpezie di impurita 
e polluzioni legali. 

Peringero offerva circa i Caraiti della U -
tuania, che e' fono difíerenti afiai, e nell5 
afpetto, e ncl linguaggio, e ne 'co í íumida 
Rabbinifii , de 'quaü abbonda quella regio-
ne . La loro lingua materna é Ja Turche-
fca; e fe ne fervono nelle loro fcuole e fi-
nagoghe ; nei volto raffotnigliano ai Tar
tarí Maornettani . La pofizione delle loro 
Sinagoghe é Nord , e Sud; la ragione che 
ne recano, fi é , che SalmanaíTar ledirizzb 
verfo i l Nord : di maniera che , nei pre
gare i per aver la faccia a Geruíalemme 
defebono voltarfi al Sud . Egli aggiugne , che 
ricevono tutt i i Libri del Teíiamento Vec-
chio i contro i'opinione di molt i Dott i , i 
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quali foftengono, che i í C a r a i t a ñ g e t ú o g ú i 
altro L ib ro , fuorché i l Pentateuco. 

Ca!cb, Caraha* riduce la differenza tra 
.cffi ed i Rabbiniíii a tre punt i : i 0 . Nel ne
gar che la legge órale venga da M o s é , e r i -
gettar la cabbala* 20. NeU'abborrire i l Ta l 
mud . 3o. NeiroíTcrvar le Fefte, come i 
Sabbati &c. moho piü rigorofamente de' 
Rabbini. A cib puoffi aggiugnere, che egli-
r o eftendono i gradi delTafíinita, ne' qua-

J i é proibito i l matrimonio , quafi a l l ' inf i 
n i t o . Vedi CABBALA , TALMUD , ,&c. 

C A R A N M A , é una gomma dura e fran-
gibile, refinofa, che vien poriata da alcu-
ne parti delle Indie Occidentali ;, come da 
Cartagena e dalla NuovaSpagna , di un odo-
re aromático } e talor ufata in Medicina 5 
come cefálico. Vedi GOMMA. 

C A R A T O * , denominazione data al pe-
í o , che efprime i l grado di bonta , di finez-
3a , e di perfezione, od imperfezione dell' 
®ro. Vedi ORO.. 

* La parola apprejjo g l i Jtutori Inglefi íi 
fcrive in piü maniere ^ Carraft, Carrat , 
Karraft , Carat , e Karrat , Ja l Greco 
.xipotríoy, che era tina fpezie di piccolo 
pefo : Savot , con maggior probabiltth 
la deduce da xupar^iov , dinaro di t r i 
buto j o fia una piccola maneta battuta 
a tal fine ; ed aggiugne che ficcome la f i -
nezza desargento e denominata da una 
maneta ¿h i amata & penny, dinaro; co--
JV e verifimile ¿he la finezza delí1 oro fof-
fe fiimata o calcolata can una maneta d% 
oro f ne tempi andati chiamata Carat , 
da Charatzion. 

A l t r i derivano Ja voce femplicemente da 
C h a r a ñ e r ; ma a m i pare piü tojlo di do-
ver feguire Kennet) che la deriva da 

'v refta , termine che quejT Autore ojjerva 
avere anticamente dinotato ogni pefo ; e 
cti % venuto negli Mltimi tempi ad appro-
priarfia quello i l quale efprime la finez-
%a delCoro, e la gravita de diamanti. 

G l i uomini che lavorano nelle Zecche fif-
íano la maggior purita e perfezione delToro 
sie'ventiquattro Cart í í / ; ed i varj gradi di 
P ^ ^ i o n e fi ftimano a ragguaglio delle d i -
vilioni .d' effi,, le quali fon chiamate granii 

fi debbe offervare , che qualunque atten-
^ ° n e f\ yfi nel purificar T oro, per nettarlo 
«alia íchiuma, o dallo fporco, eglinonpub 
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mai recarfi ai 2 4 tmmt¿ ¿ ma ícmpre nefca-
de, almeno — á'icarato, o un grano : fuc
ilo grano chiamaíi un decimofeño , e que-
flo decimofeílo fi fuddivide in due ottav-i^ 
• C ciafcuno d i quefii .ottavi in due decimi-
fefti: Attefo i l qual circolo, dicefi, .che l * 
oro poíTa purificarfi fino al primo decimo
feílo del fecondo ottavo, ma non piu o l -
t re . Vedi GRANO . 

L ' oro di 22 carat i , é quello che ha 22 
partí d' oro fino , ,e due d'argento , o d* 
altro metallo"; oppur quello che nel rafíi-
narfi perde due parti i n ventiquattro .del 
fuo pefo , G l i Orefici generalmente lavo-
rano in oro di 22 Carati j per Je leggi dt 
Francia é lor proibito di lavorare in oro 
al di fotto di 2.3 Carat i . Carato fino, co
me gik s' é detto , é la 24a, parte dellst 
bonta di un pezzo di puro oro. 

I I valor di un Carato é la :24a. parte del' 
valore di un'oncia d 'o ro . Si dice puré tal-
volta , i l pefo di carato, che é la 24a. par
te del pefo dell'oncia . Due grani ( d i pe
l o detto T r o / ) ianno un granor¿ir^ío . Ve
di GRANO, PESO, &C. 

CARATO * , é parimenti i l pefo ufat® 
nel pefare diamanti , perle , e pietre pre-
ziofe; d@ve egli confia di 4 grani . Vedi 
DIAMANTE, e GRANO. 

'* I n que/io fenfo , la parola e da alcuni 
.creduta derivare dal Greco xspwriov , of' 
fetto di un frutto che i Latini chi a ma
no Siliqua, e noi Carob bean , g f Jta-
liani Carubba 5 ciafcun de quali pub 
pefare circa quattro grani ond1 e che 
i l latina filiqua £ flato pur ufato per 
un pejo di quattro grani J e filiqua pen
deré , caratare. 

C A R A T T E R E * , in un fenfo genérale, 
íignifica un fegno, od una figura, tirata o 
fegnata fu la carta, ful metallo, su la pietra , 
od altra materia, con una penna, con uiv 
burino, con una forbice , o con altro iñru-
mento, per fignificare o dinotare qualche 
cofa. Vedi MARCA, NOTA, .&c. 

* La parola e Greca ^ ŷ apotytTvp , formata 
dal verbo xapoco-a-íu'•> infculpere, impri
mere , incidere., & c . 

Le varié fpezie ál Caratteri fi poífonori* 
durre a tre capí : cioé Carat teri Letterali > 
Caratteri Numerali, e Abbreviature. 

CARATTERE Lett£rale 9 é una lettera dell' 
alfa-



alfabeto, chefsrve a indicare qualche fuono 
articolato, efpreffivo di qualche idea , o con-
cetro dcüa mente. Vedi ALFABETO . 

Queíii fi ponno dividere, nfpetío alia lo
ro natura, ed ufo, in JSJomtmli, R e d i , ed 
Emblematici. 

CARATTERI Nominaü fono quelli , che 
noi propriaracnte chiamif.mo Lettere \ che 
fervono ad efprimere i no mi deüe cofe . 
Vedi LETTERA . 

CARATTERI Reali fono quelli che in 
vece di nomi , efprimono cofe e idee . 
Vedi IDEA , &c. 

CARATTERI Emb'ematici, o fímbolici, 
hanno queño di comune coi reali , che ef
primono le cofe lleííc ; raa hanno queño 
di piü , che in qualche maniera le perfoni-
ficano , ed cfibiícono Ja loro forma : tali 
fono i gerogüfici degli antichi Egizj. Ve
di GEROGLIFICO, SÍMBOLO, &C. 

CARATTERI Letterali íi. poffono nueva
mente dividere, rifpetto alia loro invenzio-
ne ed ufo, in Par t i colar i , o Gmerali. 

I C A R ATTER I part¡colari, fono i proprj o 
peculiar! di quefta o di quella Nazione; o 
che tali fono ftati : Quindi i l Carattere Ro
mano, I ' Itálico , il Greco, 1' Ebreo, 1'A rá
bico , i l Gott ico, i l Chinefe, &c. Vedi 
EBREO, GOTTICO , CHÍNESE , &c. 

CARATTERI Univerfali , fono pariraenti 
Caratteri reali, e fan quel che da alcuni Au
tor! chiarnafi Linguaggio Filofofico. 

Quefta di ver fita di Caratteri ufa ta dalle 
diverfe Nazioni per efprimere la medefi-
rna idea, trovafi eífere i l principale oftaco-
]o all' avanzamento delP crudizione e delia 
Dottrina : per levarlo, alcun! Autor i fí fon 
dati a proporre alcun i difegni, o piante nuo-
ve di Caratteri, i quali fofíero univerfali , 
e che ogni popólo poteffe leggere nel fuo 
proprio iinguaggio. I ! Carattere ha qui da 
eífere reale, non nomínale : da efprimere 
cofe e nozioni , e non come gli ordinarj 
Caratteri, lettere o fuoni: ha da cfTere pe-
ib muto , come le lettere, ed arbitrario ; 
non emblemático, come i Geroglifici. 

Cosí cgnuno riterrebbe i l fuo proprio Iin
guaggio , e non oíiante ognuno intendereb-
be quello di qualunque altro , íenza impa
rarlo ; folamente con ved ere un Carattere 
reale o univerfale, che fignificaffe le íieííe 
cofea tutt i i popoli; qualunque foífe i l fuo-
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no, onde ciafcun popólo 1' efprime nél fuá 
particolare idioma . Per efempio , con ve» 
dere il carattere deílinato a íignificar bere, 
un tnglefe leggerebbe todrink, un France-
fe boire , un Latino bibere, un Greco ITIVÍÍV , 
un Ebreo nini^ , un Tedeíco trinchen, e si 
degli a l t r i : nella íUífa maniera cht veden-
do un Cavallo , ogni nazione lo efprime 
nella fuá propria maniera; raa tutte intca-
dono í'iñeffo anímale. 

Queílo Carattere reale non é una chime
ra ; i Chinefi ed i Giapponeíi hanno gia 
non foche di fomigÜante. Egüno hanno un 
Carattere comune , che ciaícuna delle due 
Nazioni intende alia fleffa maniera ne' fuoi 
diverfi linguaggi; quantunque l i pronunci-
no con fuoni cosí diífcrenti, che non s' in-
tendono una filiaba l 'un deli'altro nel par
lare. I primi e piü coafíderabili tentativi 
per trovare un Carattere reale, od un Iin
guaggio Filofofico in Europa , fono quel
l i del Vefcovo Wilkins , c di Daigarme : 
ma, per quanto v' abbiano adoperato d' ar
te ncll' invenzione e nella difpoíizione , an
cor pero rimangono fenza effetto. 

M . Leibnitz ebbe alcuni penfieri , ten-
denti alio feopo medefimo \ egli penfa , 
che que' grand' uomíni non abbiano colpi-
to nel vero método . Era probabüe infat-
t i , che coi loro mezzi , gente che non sT 
intende 1' una I ' altra , fácilmente aveífc po
luto avere commercio infierne ; ma non 
hanno dato nel fegno, cioé non hanno ad-
ditato ve r i , e real! Caratteri, 

, Secondo l u i , i Caratteri dovrebbono raf-
fomigüare a quelli che fi ufano nelT A l 
gebra ; i quali per veri ta fono a fia i fem-
p l i c i , e pur moho efpreíTivi; fenza alcuna 
cofa fuperflua od equivoca; e contengono 
tutte le richieík varieta . 

I ! Carattere reale del Vefcovo Wilkins 
ha i l fuo giufto applaufo. I I Dr. Hook per 
fuá propria cognizione ed efperienza lo rac-
comanda e lo eftolle, come un íiltema, o 
difegno eccellente; e per impegnare il mon
do a ñudiarlo, pubblica fopra di cib alcu-
ne belle invenzioni fue proprie. 

M . Leibnitz dice, ch' egli avea fotto la 
confiderazione un Alfabeto de penfamenti 
umani; diretto a formare un nuovo Iinguag
gio filofofico , di fuo difegno ; ma la fuá 
morte 1' ha impedito dal condurloa maturita. 

M . Lod-
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M . Lodwic, nelle Tranfazioni Filofofide i 

ci da una pianta d' Alfabeto , o Carattere Uní-
ver/ale di un' altra ípezie: queíli avea da 
conteneré una enumerazione di tu t t i cjue' 
íuoni femplici, o lettere, chê  fono ufati in 
ogni linguaggio; colmezzo di che, gli uo-
mini potefíero renderfi idonei a pronunzia-
re veramente e prontamente ogni linguag
gio ; a defcrivere la pronunzia d' ogni l i n 
guaggio che venifíe mai pronunciato íbtto 
alie loro orecchie; tal che gl ial t r i a queflo 
linguaggio avvezzi, benché non l'aveíTero 
mai udito pronunziare, diventaffero tofto 
capaci veramente di pronunziarlo: e, final
mente queflo carattere dovea fervire come 
di norma immutabile, onde perpetuare i 
fuoni di qualunque linguaggio. 

Nel Giornale Letterario, an. 1720. tro-
viamoun progetto ingegnofiffirao, d'unC^-
rattere univerfale : i ' Autore , dopo d' avere 
ovviato alie obbiezioni che íi potean fare 
contro la facilita di tai fchemi o progetti 
in genérale, propone i l fuo: i fuoi Carat-
ten hanno da eífere le arabiche comuni, o 
fía numerali figure . Le combinazioni di que-
fie nove figure fono fufficienti per cfprime-
re diftintamente una incredibile quantita di 
numeri , molto piü di quel che ci faramai 
d' uopo di termini per íignificare le noftre 
azioni , i beni, i m a l i , gli ufizj, o dove-
r i , le paffioni &c. Cosí t u t t ' i n un tratto 
rifparmiaíl i l tedio e la difficolta di forma
re e d' imparare qualche nuovo Carattere: 
le figure Arabiche avendo gia tuíta 1' uni-
verfalita che 11 richiede. 

G l i avantaggj fono immení i ; imperocché 
i 0 . N o i abbiamo per tal mezzo uno ílabile 
e fedele Interprete; che non fi pub mai cor
romperé né mutare, come di continuo lo 
fono i linguaggj diveríi de' popoli. 20. Ef-
fendoché la difficolta di pronunziare una l in -
gua forafliera, é tale che per V ordinario da 
achi 1'impara i l maggior tedio ed intr ico; 
e v i fono eziandio alcuni fuoni, a'qualinon 
arrivano mai i Forañieri j nel Carattere qui 
proppñoquefta difficolta non ha luogo: ogni 
Nazione ha da pronunziarli fecondo la par-
ticolare pronunzia che gia vige tra eífe . T u t -
ta la difficolta é , d'accoíliumare la penna e 
rocchio ad affigere certe nozioni a Carat-
terH ene a prima vifta non le efibifeono. 
Ma queff impiccio non é maggiore di quello 

Tom. IL 
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che tfoviamo nello iludió di qualunque al-
tro Linguaggio . 

Le infleííioni delle parole, hanno qul da 
efprimerfi confie lettere comuni: per efem-
p ió , i l medeíimo Carattere efprimera una 
Poliedra, o un Poliedro, un Cavallo, oá 
una C a v a ü a , un Cavallo vecchío, od una 
vecchia Cavalla, come accompagnato cora 
quefta o quella lettera diftintiva 5 che mo-
ñrera i l feífo. T eta giovane, la maturita, 
o la vecchiezza : una lettera puré , per efpri-
mere la groííezza, o mole delle cofe; co
s í , v . g . un uomo con quefta o quella let
tera avera da fignificare un mrm grande, un 
uomo piccolo^ &c. 

L'ufo di queftc lettere appartiene alia 
Grammatica, che bene intefa una vo l t a , 
abbrevierebbe oltre modo i l Vocabolario, 
U n avantaggio avera quefta Grammatica; 
che non dará fe non una declinazione ecl 
una Conjugazione: quelle numerofe anoma-
iie de' Grammatici fono moleftiflime, e dt 
qua nafeono , perché i comuni linguaggj foa 
governati dalla plebe , che non ragiona mai 
su quel che é migliore 5 ma nd Carattere quí. 
propofto, introducendofi da uomini di giu-
dizio, averebbe un nuovo fondamento, su 
cui alzare un edifizio regolare, 

I Caratteri Lctterali fi poíTono in oltre d l -
videre, rifpetto alie nazioni, tra le quali 
fono ílati inventati ed ufati; in Caratteri 
Creci, Caratteri Romani, 'Ebrei, &c* 

I I Carattere oggidi ufato ordinariamente 
per tutta F Europa, é i l Carattere Latino 
degli antichi. 

I I Carattere Latino fu formato dal Greco , 
e quefto dal Fenicio, che Cadmo porto nella-
Grecia. 

I I Carattere Fenicio ^ fu 1' ifteffo, che quel
lo dell' Ebraico antico , che fuffiftette fino 
al tempo della Cattivita Babiloneíe, dopa 
di che ufarono gli Ebrei quel degli AíTirj, 
che é l'Ebreo quadrato oggidi in ufo; t ro-
vandofi 1' antico folamente in alcune Meda-
glie Ebree, comunemente chiamate Meda-* 
glle Samaritane. Vedi SAMARITANOI, 

Poílello, ed altri moftrano, che oltre i l 
Carattere Fenicio, furono parimente forma-
t i dall'antico Ebreo , i l Caldeo, i l Siriaco , 
e 1' Arábico. Vedi EBREO , &c. 

I Fyancefi furono i p r i m i , che coll' ufizio 
.Latiné di San Gregorio, ammifero i Caratteri 

K k La-
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Lat in i . I n un Sínodo Provincialc tcnuto 
nel 1091, a Leone nella Spagna, rufodei 
Caratteri Gottiei invéntate da Ulfila , fu abo-
ü t o , cd introdottovi i l Latino. Vedi GÓ
TICO . 

I MedagiiíH oflfervano, che i l Carattere 
Greco, confidente in fole Lettere majufeo-
l e , ha confervata la fuá uniformita su tut-
te ie Medaglie, fino ai tempi di Gallieno; 
non trovandofi alterazione nel torno o trat-
to del Carattere, malgrado le alterazioni ben 
molte e confiderabili, avvenute e nell' ufo 
e nella pronuncia. Dal terapo di Gallieno, 
cgli appar un po1 piu debole e piíi rotondo: 
dal tempo di Coílantino fin a Michcle, cioé 
lo fpazio di 500 anni troviamo folamente 
Caratteri La t in i ; e dopo Michele, ricomin-
eiano i Cmvzíím Greci: madaquel tempo íi 
cominciarono ad alterare, infiem col L i n -
guaggio, ch'era allora una mefcolanza di 
(Greco e di Latino» Vedi GRECO. 

Le Medaglie latine confervarono e i l lor 
Carattere ed i l linguaggio fin alia transla-
zione dclla fede dell' Impero a Coftantino-
p o l i . Verfo i l tempo di Decio i l Carattere 
comincib ad alterarfi, ed a perderé della fuá 
rotondita e bellezza: qualche tempo dopo,: 
íi riftorb, e continuó tollerabilmente fino a 
Giuftino; quando cadde nell' eftrema barba
rie mentovata y fotto Michele; benché in 
epprefíb diventaííe vie peggiore, e degene-
rafíe nel Gó t i co : COSÍ che quanto piu r o - ' 
tondo e meglio formato é i l Carattere, tan
to maggior ragione egli ha all'eífere anti-
co. Vedi MEDAGLIA . 

CARATTERI numeralt, fono quelli che fi 
ufano per efprimere numeri. 

I Caratteri Numerali fono o lettere, o fi
gure , altrimenti chiamate D i g i t i . Le fpe-zie 
ora in ufo, fono i l Carattere naturale co-
muñe , ed i l Romano; a cui fi pub aggiu-
gnere i l Greco, ed un altro detto i l Carat
tere Francefe j come puré le lettere d 'altr i 
alfabeti, delle quali fi é fatto ufo per efpri
mere numeri. 

I I Carattere comune é quello che d'ordina
rio chiamafi Arábico, perché creduto in -
venzione degli Aftronomi Arab i ; benché gli 
Arabi ñeífi. lo chiamino Carattere Indiano, 
come fe 1' aveífero apparato o ricevuto dai po-
f o l i dell 'India. 

I Caratteri j/írabki fono dieci , cioé , 
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i ) 2 ? 5 5 4 i 5 i ^ ? 7 ? 8 , 9 , o ; Tultimo chía-
mato zero. Vedi ZERO . 

I l Carattere Arábico, s'ufa quafi per tut-
ta 1'Europa, e cib in quafi tutte le occa-
fioni, nel commercio, nel mifurare, ne' 
calcoli Aflronomici, & c . 

I l Carattere Romano confifie delle lettere 
majufeole dell'alfabeto Romano; donde pro-
babilraente ha i l nome: ovver per avven-
tura, dall'averio adoprato i Romani anti-
chi su le loro monete, e nelle inferizioni 
de' lor pubblici monumenti eretti ín onore 
de' loro D e i , e de' gran di uomini ; su i loro' 
fepolcri, &c . 

Le Lettere numerali che compongono i l 
Carattere Romano fono fette , cioé : I , V , 
X , L , C , D , M . 

La I dinota uno , V cinque, X dieci, L cín-
quanta, C cento, D cinquecento, ed M mille . 

La I ripetuta due volte, fa due, I I ; tre 
volte , t re , I I I ; quattro fi efprime cosí IV» 
I avan t iV , o X levando una unita dal nu
mero efpreífo da cadauna di quefie lettere. 

Per efprimere fe i , un I s' a-ggiugne a V , 
V I ; per fette , fe n ' aggiungono due , V I I ; 
e per o t to , tre V I I I : nove é efpreífo da un 
I avanti X , I X ; conforme all ' oífervazio* 
ne precedente. 

L ' ifteífo dicafi del X avanti L , o C ; fe 
non che la diminuzione fi fa per decine , non 
per unita: cosí X L fignifica quaranta , e X C 
nonanta; un L feguitato da un X feífanta, 
L X , &c . La C avanti D o M , ie dimi-
nuifee d' un centinajo. 

Oltre la lettera D , che efprime cinque
cento , quefb numero fi pub anche efprime
re con un I avanti C inverfo, cosí I D ; e 
cosí in luogo del M che fignifica mille , qual
che volta s' ufa un I tra due C , V uno eret-
to , 1' altro inverfo, cosí C I D : * in confe-
guenza , fei cento fi pub efprimere o c j e 

fettecento I D C C , & c . 
* U addizione d i C e 3 avanti o dopo, 

eleva C I D per decine, COÍI C C O D > 
10000, C C C I D D 3 ) 100000, & c . 

Quefia é la maniera comune di notazio-
ne, o di carattere numérico , ufata un tem
po dai Romani, che parimenti efprimevano 
qualunque numero di migliaja con una linea 
tirata fopra ogni numérale minore di miHe ; 
e. g. V 5000, L X 60000 , e si parimenti M c 

1 > 



C A R 
19 ooo, ooo; M M é 2 , ooo, ooo, &:c. 

Oltre di che ( L ) certe liberta o varia-
zioni fono ftate ammeíTe, almeno in alcuni 
autori moderni; e.g. I I X , 8; I I C I X , 89. 
( I I . ) E certi Caratteri Joño ílati adoprad, 
che fembra efíer derivati dalle Lettere ; e.g. 
M , con cui efprimono ( m i l l e ) 1000, fí 
muth in C X D J O C I D '•> h cui meta, cioé 
13 , corriípofe a 500. ( I I I . ) E per piii 
facile fcrittura di quefti Caratteri, 1. IC pa
re fia flato alterato e mutato in D i 2. 133 

i n A Í0 \ r íOO CID in 00 , o don-

DE J ^ & J L 10000, 20000. v .x. 
I Carattcri Nimerali Grcci. I Greci ebbe-

ro tre maniere d' efprimere i numeri , ( I . ) 
La piii femplice era, che ogni lettera da sé , 
gmíla i l luogo che ellaoccupa nell'alfabeto, 
dinotaífe un numero da a 1 fino a « 24; nel-
la qual guifa fon diftinti i Libri dell'liiade 
di Omero. ( I L ) U n ' altra , col dividere i*al-
fabeto in ( 1.) 8 . u n i t a a : « 1 , / ?2 ,&c . ( 2 . ) 
i n 8 decine a: / 10, x 20 , &c. ( 3.) in 8 
centinaja a: p 100 , a 200, 8cc. N . B. I mille 
da lor s' efprimeano con un punto od accento 
fotto una Lettera, e. g. u 1000 5 (2 2000, 

& c . ( I I I . ) Una terza maniera , per mex-
zo di fei lettere capitali , cosi» I ( per 
f^/cí) 1 , I l ( m v T i ) 5 , A ( h x k ) 10 , H ( Hs-
w r o v ) 100, X ( X i X / a ) IOOO, M {{¿upia . ) 
10000: e quando la lettera 11 inchiudeva 
qualcheduna di queíle, eccetto che I , mo^ 
ftrava eííere I'inchiufa lettera cinque volte 
n_fuo proprio valore, come |ái 5o!H¡ 500, 
|X) 5000, |Mi 50000. 

a N . B. ó , 90 , 900, íi efprimono con 
Caratten peculiari. 

I Caratten numsrali Ebrei. L ' alfabeto E -
breo fu divifo in 9 Uni ta : K I , 3 2 , &c , 
9 Decine: > 10, D 20, &c . 9 Centinaja: 
p 100, •} 200, &c . 1700, r ¡8oo , 3 í9oa . 
1 Mille ( 1 . ) furono qualche volta efprefli 
per vía delle unita prefiífe al centinaj, co
me 1534, &c . ed anche alie decine, 
come JJK 1070, &c . ma generalmente colla 
parola 1000 Í D » ^ ^ 2000, D ' a ^ N , 

cogli altri numerali prefiík per fígnificare i l 
numero dei mil le: e.gr. D » ^ J I 3 O Q O & C . 

I I Carattere Francefe, cosí chiamato, per-
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che inventato c principalmente ufato dai 
Francefi , é piíi dT ordinario indicato coli9 
efpreífione , Carattere di contó, o Computo , 
o di Finanze. 

Confííle di fei figure, parte prefe dalle let
tere correnti ufuali, e parte invéntate dal 
fuo Autore: i fei caraíteri fono / , ¿ , x ^ 
L , C , 7 . La / confonante fia per uno, la b 
per 5, la x per dieci, la L per 50, la C 
per cento, e 1' ultimo carattere y per mille . 

Queño Carattere non é che una imitazione 
del Carattere Romano; ed i l fuo ufo é per 
molt i conti F iíleífo, particolarmente in ci(> 
che riguarda la combinazione di certe lette
re , che collocate avanti o dopo altre, di-
minuifeono od accrefeono i l lor valore. Egl i 
ha per verita tai cofe peculiari in s é , 10, 
che quando diverfe unitadi occorrono fucceíTi-
vamente, fol 1'ultima é efpreffa: 2". che 
nonanta, ed i feguenti numeri fin a eento 5 
fono efpreffi cosí , j j j j x x x nonanta j j j j j x x x ) 
nonantauno; j j j j x x x j j &c . 

Egli principalmente é ufato neile Carne-
re de' C o n t i , ne' Conti dati da' Teforier i , 
Ricevitori, Agenti ( Fermiers) ed altre per-
fone che han parte e mano nel governo delle 
pubbliche rendite. 

C ARATTERI , nclla Stampa, dinotan le 
lettere , od i t i p i , colla difpofizione varia 
de'quali, fí compongono le forme; donde íi 
fan le impreffioni, col mezzo d' un torchio , 
su la carta . Vedi LETTERA , e STAMPA . 

Qua.ito al método di gittare quefii caratteri f 
Vedi FONDERIA di Lettere, 

CARATTERE* fi ufa ancora, in diverfe ar-
t i , per un fimbolo, efeogitato per trasmette
re la cognizion delle cofe in maniera piu conci-
fa , immediata, ed artifiziofa. Vedi ABBRE-
V I A T U R A , TACH[GRAFIA. , N ü T A , & C . 

* I n quefio fenfo dell a parola, Paolo D i á 
cono rifer i f ce a Ennio f invenziom de*1 Ca
ratteri y ei dice, che Ennio n in vento i l 
primo mdle e cento . Aquefti molti piu ns 
furon aggiunti da Tirone, Liberto di Cice
rone , e da Filargirio, da Fannio, ed Aquh 
l a , Liberti d i Mccenate, Finalmente, L . 
Anneo Séneca nefece una raccolta, U ridujfe 
¿nordine, ed accrebbe i l lor numero fino a 
cinque mila. Le note di Tirone fi pojfono ve* 
dere ful fine delle Infcrizioni di Grutero. 

Valerio Probo, Grammatico, nel tem-
po d i Nerone, faticb a buon fine ed útil" 
mente, per ifpiegare le note degli antich; 

K k 2 
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Paolo T>lacono fcriffe un ampio Trattato 
chile fpkgaziom dé1 Caratteri nella Leg-
g é , fotto i l regno deir Imperadore Conra
do I . e Goltzio, un altro per quelle delle 
Medaglie. 

I Caratteri, o fimboli , fono ora princi
palmente deftinati per ufo delle diverfe par
tí delle Matematiche j in particolare dell' 
Algebra , della Geometría , della Trigonome
tría , e de IT Aflronomia: come puré ín Me
dicina , Chimica, Muí ica , &c. I príncípali 
della qual fpezie noí qui foggíugneremo. 

CARATTERI ufati nelf Aritmética e neW 
Algebra. 

a , 5 , c , e d , prime lettere dell'alfabeto, 
fono i fegni o Caratteri, che dinotano quanti-
ta date \ c x ,7 , .v , &c. u l t ime, fono Car.at-
teri di quantita riccrcate . Vedi QUANTITA' . 
Nota.. L ' cguali quantitadi fono dinotate col 
medefímo Carattcre, 

? » 5 w , r , Í , f , fono Caratteri di efponen-
t i indeterminate, si delle ragioni come del
le potenze : cosí x'n , 7K , z r , &c . dino
tano potcnze indeterminate di fpezie diffe-
ren t i ; m x , ny , r z , diffcrenti múl t ip le , o 
íubmultiple delle quantita x , ,y , % , fecon-
<lo che m , n , r , fono o numeri in te r i , o 
frazioni, 

-f* é i l fegno dell' efiftenza rea íe , ed é 
ch i amato i l fegno affermativo o pofttivo; íi-
gnificando che le quantita alie quali é pre-
fififo, fono d' una natura reale e pofitiva. 
Vedi POSITIVO . 

Egi i é altrcsi i l fegno dell' addizione, e 
leggeri p iu j cosí 9 - f 3 , leggefi 9 piu 3 ; 
cioé 9 aggiunto a 3 , o la fomma di 9 e 3 , 
eguale a 12, Vedi A D D I Z I O N E , 

'— Avanti una femplice quantita, é i l fe
gno di negazione , oeíiftenza negativa , mo-
Tírando che la quantita a cui é prefiífoé me
llo che niente . Vedi NEGATIVO . 

Tra le quantita egli é puré i l fegno di 
fottrazionc , e fi legge minus, o meno ; cosí 
14 — 2 , íl legge 14 meno, o toltine 2. 
cioé i l rimanente di 14, dopo ehe fe n' é 
fottratto 2 , vale a diré 12. Vedi SOTTRA-
Z I O N E . 

=:EV i l fegno dell' egualita: cosí 9-4-3 
^z: 14'—2 ^ fignifica, che 9 piu 3 , é egua
le a 14, meno 2 , 

Quefto carattere fu prima introdotto da 
Harriot: Carteíio in fuá vece íi ferve di 3 0 . 
Avanti Arriot noa x ' e » alcur* fegnp dell' 
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egualita. Wolf io , ed alcuni altri Autor! y 
fi fervono del medefímo carattere r^: per 
1' identita delle regíoni; o per dinotare che 
i termini fono ín proporzione geométrica: 
lo che i piu degli Autori efprimono cos í : : 

X E1 i l fegno di moltiplicazione , e di no
ta che le quantita dall'un canto e dall'al
tro fono moltiplicate T una in 1' altra 5 cosí 
4 X Ó , fi legge 4 moltiplicato per 6 j ovve-
ro i l faBum, cioé i l prodotto di 4 e 6 ~ 24 5 
od i l rettangolo tra 4 e 5 . 

Ordinariamente pero in Algebra, i l fe
gno 0 ommette , e le due quantita fí accop-
piano infierne: cosí b J efprime i l prodotto 
dei due numeri dinotati per ¿ e , che fup-
pofti 2 e 4 , i l prodotto di cui é 8 , ísgni-
fícanfi per b d , 

Wolfio ed a l t r i , fanno ií fegno della mol
tiplicazione , un punto ( . ) tra ¿Me faflores: 
cosí 6,2fignifica , i l prodotto &i zzz: i z i 
Vedi MOLTIPLICAZIONE , 

Quando uno, o tutt' e due i (añores fo
no compofti di diverfe lettere , diftinguonfi 
con una linea tirata fopra d' eíTi: cosí i\fa» 
ñum o prodotto di a-^b — c in ^ , fcrivefí 

dy,a-\~b — f . 
Don Guido Grandi , Leibnitz , e Wolfío ? 

con a l t r i , per fchifare la perplefíita delle 
linee, in luogo loro diftinguono i fatlorc? 
compoñ i , con includerli in una parenteíi} 
cosí {¿á-ftb — c ) d . 

E i l Carattere della divifione: cosí 
a ~ b dinota che la quantita a é divifa per b , 

Per verita d' ordinario nell' Algebra, i l 
quoziente é efpreíTo a maniera di frazione i 

a ' , p . ... pji 
cosí - dinota i l quoziente di a divifa 

¿ 
per B . 

Wol f io , e molti altri fanno i l fegno della 
divifione ( : ) cosí 8 : 4 dinota che i i quo
ziente di 8 divifo per 4 = 2 . 

Se o i l divifore, o i l dividendo , od en-
trambi, fien compoñi di diverfe lettere; 
v.gr. a-±~b divifo per c; i n vece di fcri-
veré i l quoziente a modo di frazione cosí 
a-^b 
•—T" Wolfio 3 &G. includono le quantit^ 

compofte in una parenteíi; c o s í { a - \ - b ) : c . 
Vedi D I V I S I O N E . 

©* E i l Carattere della Involuzione, o fía 
di P t o t e e i l quadjato di una quantita, 

• ' ' • - - - * í con 
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con moltiplicarlo per fe íleflfo. Vedi EVO-
LUZ i o NE . 

un I I Caranero delF Evolucione 1 O fia di 
eftrarre le radici dalle diverfe potenzej ch' 
é i l rovcfcio di Vedi EVOLUZIONE . 

"y é i l fegno di maggiorith 5 o 1' ecceflb 
di una quantita al di la di un' altra: alcu-
ni ufano queíb t L , o queíte ~ ¡ . 

Ex un fegno di Minorha: queíli due 
Caratteri furono prima introdotti da Har-
r i o t , e pofeia adoprati da Wallis , e Lamy . 

A l t r i Autori íi fervono d'altri caratteri: 
alcuni di quefto ^ \ ma la maggior parte 
non ne ufano alcuno. _ 

cr> I l fegno di fimüitud'mc, commendato 
nella Mifcellanea Berolinenfia , ed ufato da 
Leibnitz, Wolf io , e da a l t r i ; benché i piíi 
degli Autori non ne adoprano alcuno. Ve
di S l M I L I T U D I N E . 

I l medeíimo Carattere é ufato ín altri Au
tori , per la differenza tra due quantita, 
mentre é ancora ignoto , qual fia la mag-
giore . Vedi DIFFERENZA . 

y/ K i l Carattere di Radicaltta, e mo-
ílra che la radice della quantita, a oüi é 
prefilío, é eftratta, o da eftrarfi: e cosí | / 
25 , o { / 25 , dinota la radice quadrata di 
2 5 , cioé 5. e v/25 , la radice cubica di 25 . 
Vedi RADICE . 

Quefto Carattere talora affeíCa diverfe quan
tita diftinte, con una linea tirata fovra di 
e í í e , cosí b~\~d, dinota la fomma delle 
radici quadrate di ¿ e d . 

Wol f io , &c. in luego di cib , inchiude le 
radici compoíle di diverfe quantita in una 
parentefi, aggiungenio i l fuo Índice . Cosí 
(¿i -f" ̂ "—0* dinota i l quadrato di^-|~¿» — c, 
che ordinariamente íi ferive a-\-*b2—~c. 

: E i l Carattere della proporzione Ar i t 
mética disgiunta o difereta; cosí 7 . 3 : 1 3 . 9 . 
indica che tre é ecceduto da 7 , di quanto 
Té 9 da 13 j cioé di 4 . Vedi PROGRES-
SIONE . 

'• ' Queft' é i l Carattere della identita dí 
ragione, e di proporzione geométrica dis
giunta o difereta ; cosí 8 : 4 : : 30: 15 . efpri
me chela ragione di 30 a 15, é 1'iíleffa 
che queila di 8 a 4 : ovvero che i quat-
tro termini fono in proporzione geométri
ca, cioé 8 a 4 come 30 a 1 3 . VediPRO-' 
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Wolfio, in fuo luogo, fí fervedelGmff-

tere d5 equalita Z Z ; che egli preferifee al pri
mo , come piíi feientifico ed efprefíivo. 

^ I l Carattere della proporzione geomé
trica continuata, che addita cílere la radice 
portata innanzi fenza interruzione: cosí 2 , 
4 , 8 5 1 6 , 3 2 fono nell'ifteíía non inter-
rotta proporzione. 

CARATTERI in Geometría e Trigonometría. 
{ | E ' i l Carattere del parallelismo ; e ad

dita , che due linee o piani fono equidiílan-
t i 1'un dall' altro . Vedi PARALLELO . 

V Carattere di un triangolo. Vedi TRI-* 
ANGOLO -1 

• U n quadrato. 
D 0 U n Rettangolo. 
O U n Circolo, 
JL Egualita di angoli, 
JL EgualiA di l a t i . 
i _ _ U n Angolo. 
L U n Angolo retto. 
JL Una perpendicolare. 
0 U n grado; cosí , 7 5 o , 
' U n minuto, o primo; 

addita 75 gradt, 
cosí 50' addita 

50 m m u t i , 
" "' y & c . I Caratteri de' fecondi, de* 

terzi , de1 quarti , & c . di un grado : cosí 5", 
ó", 18"", 20'"'', dinota 5 fecondi, 6 t e rz i , 
18 quarti, e 20 quint i . 

N o t i f i , che gli fteííi Caratteri íi ufano 
qualche volta , dove la progreífione va per 
decine j come qui va per íeííantcne. Vedi 
DÉCIMA LE , SESSAGESIMALE , &c . 

CARATTERI ufati nelV Aritmética degV ln* 
finiti, 

, E i l Carattere di un infinitefimo, o di 
una ñuííione: cosí i , ^ , & c . efprime le 
fluííioni , o le difFerenziali delle quantita, 
variabili x , e 7 ; due, tre , o piu pun t i , 
diño taño le fluffioni, feconda, terza, o piís 
alte. 

Quefto método di notare le fluííioni, deb-
befi al Sig. Ifacco Neuton, inventore del
le fluííioni J gl' Ingleíi v i aderifeono; ma 
gli efteri feguitano generalmente i l Signor 
Leibnitz, ed in vece di un punto prefígo-
no la lettera d alia quantita variabile; coi 
preteílo di íchivare la confuíionc che na-
fce dalla moltiplicazione de' punti nel dif-
ferenziarc le differenziaii. Vedi FLUSSIONI . 

d I I Carattere della differenziale di una 
quan-



252 C A R 
«quantita variabüe^ cosi dx é h difíerenzia-
le di Xy dy la diíferenziale di y . 

Queíio Carattere fu prima introdotto dal 
Sig. Leibnitz, ed egli é feguitato da tut t i 
eccetto che dagringlcf i , che, dietro al Sig» 
líacco Neuton , eíprimono i l diíferenziale con 
un punto fopra la quantitk. Vedi C A L C O -
XO Differensziale * 

CARATTEIU ufati in Afirommia * 
I? Carattere di Saturno» 
i¡f Giove, 
t?» Mar te . 
§ Venere. 
5 Mercurio. 
O I I Solé. 
C La Luna. 

La t é r r a . 
V Ariete • 
V Tauro» 
UL Gemini , 
£ 5 Cancro, 
| 7 Leone. 
1% Vergine. 
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€h Libra 
7/^ Scorpione, 
$ Sagittario. - * 

Capricorno. 
Aquario. 

X Pefci. 
CARATTERI degll Afpetñ f &CT 

S Congiunzione. 
5S Semifeftile. 
* Seftile. 
Q, Quint i le . 
• Quartile. 
T Tridecile» 
A T r i n o . 
Bq Biquintile . 
Ve Quicunce ¿ 
o0 Oppofizione. 
(íl Teíla dello Scorpione, 
7? Coda dello Scorpione» 

CARATTERI del tempo . 
A . M . {ante meridiem ) la mattina.-
M . Mezzodi. 
P . M . {pofi meridiem) dopo mezzodl 

C A R A T T E R I adopmi neila Mufica > swero Note Muficali, c olk loro prvp 'orztom. 

tí MaJJima 

Lunga 

tg^ Breve 

Semib-itvtr 

Minirm 

f Semimnirm 

Croma 

Se mí croma 

Biscrom* 

fff 
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Camtere del dze/ís: qutRo Carattere 
ful principio d1 una riga, o fpaxio, indica, 
che tutte le note in quelia linea o fpazio, 
debbono effer prefe un femituono piu alte 
che nella ferie naturale, E rifteíTo affetta 
tutte le fue ottave , di fopra, e di fotto , 
henchí non fegnato. Vedi DIESIS . 

Quando i l Carattere é preíiííb a qualclie 
nota particolare, moñra chequella nota fo-
la é piu alta un femituono, di quel che lo 
farebbe fenza un tal Carattere . 
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Carattere di un Bmolle: queño Carat

tere , ful principio d' una riga, o fpazio, 
moííra , che tutte le note in quella linea o 
fpazio debbon eífer prefe un femituono piii 
baííe che nella ferie naturale; afFettando pa-
t imen t i , tutte le ottave, si alte che baííe. 
Vedi BMOLLE. 
, Quand' é prefiíío a qualche nota, moñra 

che la nota fola debb" eííere un mezzo tuo-
no piu baífa, che akrimenti nol farebbe. 

Carattere d1 una nota naturale - Quan-

l i o , in una linea o ferie di note artifiziali 
fegnate ful principio per l i dieíis o per l i be-
m o l l i , accade che richiedaíi la nota natura
l e , eH'é dinotata con quefto Carattere * 

Caratme dslla Chiavc del Soprano,3 

Chiave del Tenore. 

Ghiave del Baíío, 

CARATTERI del Tempo, 
2 , ovvero 15 ovvero | - , fon Caratteri del 
tempo ordinario, o di dupla] eíignifica che 
la mifura di due femiminime é eguale a duc 
note, di cui quattro fanno una femibrev¿ 

Caratteri che diftinguono i 

movimenti nel tempo ordinario T i l primo 
additando lentezza, i l fecondo vivacita , i l 
terzo grande velocita. 

T > i J i J l ? TVÍ ^ono Caratteri del Tem
po di tripfa femplice y la cui mifura é egua
le a trc femibrevi, o a tre minime, &:c. 
Vedi TRIPLA , 

• f , ov-vero -f , ovvero — i ) fono Caratteri 
del Tempo di tripla mi j io ; dove la mifura é 
eguale a fei femiminime, oafei crome, &C. 

~ ovvero ~ , ovvero ~ , ovver —, ov-
ver -|- Caratteri del tempo di tripla compofto, 

^ , ovvero ovvero ~ ; ovvero 
~ ovver ~ Caratteri della quarta fpezie di 

tempo di tripla y chiamato , la mifura d i do-
dici tempi. 

Klpoji, refpiñ, o paufe del-tempo, 
I 

1 1 

^ o ^ ca 

s: u ~ • 
« tí S 
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CARATTERI ufati nella Medicina, nelia 

farmacia , e nella Chimica. 
V i ha degli Au to r i , che abbondano trop-

po, e fon anche preííbché fantaftici e ca-
pricciofi ne' Caratteñ^ farmaceutici . I piu 
UÍliali fono i feguenti. 

^ . Recipe. 
a 5 áá 5 a n a , o parti cguali di ciafcuno, 
§ Antimonio . 

Aquafortis. 
Aqua regia. 
Balneum marise^ 

Calx v iva . 
^ Caput moríuum 
¿ Cupro, o rame« 
0 Sale comune, 
<r Diílillazione . 
G Oro . 
C C Corno di Cervo, , 
C C C Corno di Cervo calcinato • 

Ferro. 
aaa. Amalgamare. 
/ . / . / . Stratum fuper fíratum 
2/. Giove, Stagno, 
I? Piombo. 
¿ Mercurio. 

•¿[Lru Precipitato* 
Sublimato. 

® N i t r o . ^ 
^ Sale armoniaco. 

© V i t r i o l o . 

^ * Zolfo. 

«V Spinto di vino í 
5 ovvero S, V , R ) Spirito di vino 
" W rettificato. 
C Argento. 

I f@ T á r t a r o . 
I B Una libbra. 
§ U n ' oncia. 
5 Una Dramma. 
^ Uno ferupolo, 
gr. Grani . 
fs. La meta, 

j Gong. Congius." 
Cochl. Codeare , un cucchiajo. 
M . Manipulas. 
P. Pugillus, un pugno , 
Q. E . quantita eguali. 
S.A. Secondo Parte. 
q. f. in quantita fufficiente . 
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q. pl. Quantum placet. 
PP. Pulvis Patrum, la polvera de' Ge-

fu i t i , o fia la China China. 
CARATTERI appreffo gli antichi Giuris-

confulti, e nelle Inícrizioni antiche, 
§. Parágrafo, 
fF. Digcjlis. 
E . Extra. 
S. P. Q. R. Senatus Populusque Roma* 

ñus . 
Seto. Senatusconfulto. 
P. P. P(2íí?r Patria . 
C. Códice. 
CC. Con fules. 
T . Titulus. 

CARATTERI dé> Sepolcrl. 
S. V . ^//e F/Wwr, Fermati o paflcggiere. 
M . S. Memoria Sacmm, Sacro alia me-

memoria. 
D . M . D/VÍ Manibus . 
IHS. . 
XP. un Carattere che íi trova fopra i mo« 

numenti antichi, circa i l fenfo del quale non 
fono gli Autori d' accordo . Vedi C A T A * 
C O M B A . 

CARATTERI , in Grammatica, Rcttorica ̂  
f Poejia. 

5 Carattere d' una comma . 
; Semicolon. 
i Colon. 
, Periodo. 
! Efdamazione. 
I Interrogazione. 
( ) Parentefi. 
- Hyphen. 
s Apofirophe. 
x Emfajl , o accento, 
u Breve. 
^ Dialj/J¡s. 

Circonfkjfo. 
44 Citazione. 
* f Chiamate. 
§ Sezione, o divifione * 
^[ Parágrafo. 

L . L . D . Dottor delle Lcpgi, o del Gim Cí* 
iñle c Canónico. 

S. S. T . D . SacrofanBiC Theologix DoBor* 
Dottore in Teología . 

M . D . Dottore in Medicina . 
V . D . M._ VerbiDci Minifier , Miniftro del-

la parola di D io . 
A . M . Artium Maplfter á 

A- B. 
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A . B . Artium Bdccalaureuí. 
S. S. R. Socio del la Societh Regia . 
C A R A T T E R I nel Commercio . 
D 0 D e t t o , cioé V ffleflb. Vedi DiTTO . 
jV0 Numero. 
F0 F o l i o , a carte. 
R * R e B o . \ f V 
Vo Verfo. S t 0 h 0 ' 

£ Sterline , ovvero lib. fierline. 
2 Scellini. 
^ Dinari. 
^ Lira , pefo. 
C . ower cento di pefo, 0 1 1 2 lire. 
5^ Quarti. 
^ P e r . — corm ann. aH'anno -

cent, al cento, &.c. 
R * . R ixdo l l a r . 
D 0 . Duca to . 
P . S . Pofc r ino . 
Per quello riguarda i Caratteri nclla fia tu

pa , Vedi C O R R E Z I O N E . 
C A R A T T E R E , parimenti fi adopera per 

dinotare un cerro cofturae , una cert' aria, un 
adúnamento di qualita, rifultantedadiverfi 
particolari fegni, che diftinguono una cofa 
da ogni altra, cosí che per quel mezzo el
la pub eflere conofeiuta , Vedi C O S T Ü M I , 
&c. 

Cosí diciarao, i l Carattere Ach'iWe ; la 
generofita e la grandezza d'animo era il Ca-
rattere de' Romani; Cicerone ebbe un Ca
rattere di pulitezza, od eleganza, che man
ca in Demolleoe ; ogni paffione ha il fuo pe
culiar Carattere. 

Gli Scrittori de' Caratteri , fono Teofra-
^o, i cui frammenti efiñono anche inoggi; 
Du Moulin , nel íno Exemplar morum , Pa-
fchal, ne CharaBeres v i r tu tum & vi t iorum / 
M . de la Chambre ne' fuoi Caratteri delle 
Paf f ion i ; e de laBruycre, nt1 ÍÜO'Í Caratteri 
e cojhmi del Secólo. 

C A R A T T E R E , in Poefia , fpezialmente 
neU'"Epopea? e nel Drama, é cib che riful-
ta dai coftumi, o cib che ogni pcrfonaggio 
ha di pccuüare e di fingolare ne' fuoi coftu
mi , onde ei diftinguefi dagli altri . Vedi 
C O S T U M I . 

II P. Le Boffu offerva, che il Carattere 
Poético , non é propriamente una virtü o 
quahta in particolare; ma una compofizio-

di diverfe , miñe e combínate in varj 
Tomo I I . 
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gradí, fecondo 1' occaGone, e 1' occorrenza 
della Favola , e í'unira fieirazione . Tutte íe 
qualita fempiiei ch'entraño in quefto com-
po()o , non han da avere rifteífo ordme, ned. 
efíere eguali Tuna ail'altra; poiché, in tal 
cafo , prevakndo una in un'occafione, cd un* 
altea in un'altra , il Carattere appanra mutabi-
le i e con diverfe anime animato ¡1 Poema t 
non men che TEroe . 

Ve ne dcbb'eííere perb una, laquaíe re-
gni fopra turto il refto ; e cib dee trovaríi 
in ogni parte del poema : appunto come il 
medefimo Eroe , in diverfe pitture , aver deb-
be i medefimi lineamenti e fattezze , per 
quanto differenti fieno le fue fuuazioni epaf-
fioni. Vedi EROE . 

Quefta prima qualitk, neirAchille di O-
mero, é lo fdegno; in Uliífe la diffimula-
zione; e nell'Enea di Virgilio, la manfue-
tudine o la pieía ; ciafeuna delle quaii, per ec-
cellenza, pub eífere chiamata il Círwíerff di 
quegli Eroi . 

Quefte non debbono mai andar fole, ma 
fempre efíere accompagnate da altre , per 
dar loro maggior luftro, o con nafeondere 
i lor difetti, come in Achille , Tira del qua-
le é palliata da un gran coraggio j o con farlc 
collimare in qualche vera e foda virtíi, come 
in Uliífe , la cui diíílmulazione fa una parte 
della fuá prudenza •, ed Enea , la cui modera-
tezza é principalmente adoprata infottomet-
terfi al volere degli Dei . 

Queftequalira fecondaríe di coraggio, di 
prudenza , e di fommiffione, fan la bonta 
áe Caratteri di cotefti Eroi, ed anche de' 
Poemi. 

Boffu aggiugne, che la qualita di corag
gio debbe lempre aver una parte nel Carat
tere di un Eroe, per fervire di foftegno a! re-
fto j percib egli vuole, che il Carattere eroico 
fia un compoíto di tre fpezie di quaiir^ . Quel-
le della prima fpezie fono neceífarie ed ef-
fenziali alia favola; quelle della feconda fo
no i fupplementi, o gli abbellimenti delle 
prime ; ed il coraggio, che foñiene le altre 
due, é la terza . 

La prima, che é la principale , debb'ef-
fere qualche dote oqualitk univerfale; aver 
luogo in tutte le occafioni, e diftinguere 1* 
Eroe, dovunque egli trovafi . 

In quanto alf unita di Carattere , abbia-
mo un precetto efpreíTo tfOrzzioi S i t quod'. 
v i l f m p l e x dumtaxat & u n u m , 

L i Bof-



• • t ó ú " C A'-R 
Boffu aggíugne , che i l Carattere é non 

meno i'anima dell' Eroe e di t u t u l ' azio-
,ne, di quel che la favola lo fia di tutto i l 
Poema; ed in confeguenza 1'unita debb'ef-
fere cosí efatta neir.uno.comeiieiraltro : lo 
che troviamo appunto offervato, e daOm.ero 
c da V i rg i l i o . 

L'unitadi Carattere é un non so chedivetfo 
dair unita d e ' c o ü u m i ' in qaeñi 1' unita o 
cgualita confiñe ín non daré feníimenti con-
trarj alia perfona medefima.; i l che aü' uni-

ác\ Carattere non bafta,; ma vi fi debbe 
aggiegncre, che i l medefimo .fpirito appaja 
fempre in tutte le occafioni o contrarié , o 
d'altra guifa : cosí mentre Enea dicooftra una 
gran bontl nella .prima parte del Poema 
cd un g p n valore nella feconda , ma fenza 
difcóprire punto della fuá prima pieta e man-
fuctudine ; i l Poeta ferabra non aver fatto al-
cpn torto all'egualita de' c o ñ u m i , .ma feensl 
all ' unita del C^míím?. 

D i maniera che ol íreie^uali tadi chetian-
no i l lor partícoUr luogo in diíferenti occa
f ioni , vvjS ,ne ^debb'efler una che abbia luo* 
go , e regni Jopra tutte . Senza c ib , non vi 
é Carattere : come farebbe i l cafo , fe un 
Poeta daíTe al fuoEroe la pieta di Enea, ed 
i l coraggio d'Achille, fenza confiderare la 
feverita dell' ano , e ja moderazione delF 
al tro . 

E ' vero che un Eroe fi pub fare cosí va-
lorofo come Achi l le , e cosí manfueto e pió 
come Enea; c , fe fi vuole, anche cosí pru
dente come UlilTe ; ma farebbe una pura 
chimera j ' jmmaiinarfi un Eroe col partico-
iare coraggio d'Acfjille, con la pieta di Enea , 
c con la prudenza di Ulifle nel.medefimo teoci' 
po. Vedi U N I T A ' . 

L'unit^a ái Carattere non é folamentc da 
confervarfi nell 'Eroe, e nelle altre di ver fe 
perfone dell'Opera , ma ancora nel Poema 
ileflb: c ioé , tut t i i Cara t ter i^ per quanto 
fieno oppofti, debbono coilimare e riunirfi 
come in centro inquello deH'Eroe; ed cf-
fere cosí governati da cíTo , che paja che 
queílo íolo domini per tutto . Cosí Ome
ro fa che lo sdegno prevalga in tutta F 
Iliade ; rartificio e la diffiraulazione in tut
ta r OdilTea; i l Carattere dell' Eroe fí fco-
pre da per tu t to , giuoca, dieiamcosi, da 
per tutto , c fempre , ed é favorito dalla 
íbmiglianza de' Caratteri di alcuni, tra gli 
j i l t r i pcríonaggj. Virgil io ha un gran che fa

re per gíugnere a confervare queda un l t l ^ 
a cagione della oppofizione direíta tra i l ge-
4nio e íle difpoíizioni del iuo Eroe, e quel-
je di alcuni degli altr i perfonaggi , come 
Turno , Mezenzio, Didone , &c. Perb ei 
ü üudia di non portare queft iC^r^íeri op-
poñi .nella lor piena eflcaíiaíie , ma l i mo
dera, e l i riftrigne, od aífrena; e perb che. 
la moderazione non potea germogliare na
turalmente dalle perfone íleífe; ella é pro-
dotta per mezzo di qualche paffione , co
me in Didone , o per mezzo di qualche .an» 
neífa circoñanza di compagno , come in 
Turno e Mezenzio. A queíF artifizio egli 
aggíugne epifodj , accomodati al Carattere 
genérale, co'quali interrompe le particola-
r i azioni , che íicercano un Carattere op-
pofto 

La condotta di Claudiano , per quedo con
tó , non meriía perdono ; á a ' C a r a t t e r t orribil i 
di Plutone e del le furie, con ítutti i terrori 
.dell 'inferno, egli paífa .all'allegrezza ed al 
piaceri delle grazie , a palazzi dorati, a cam-
pagne fiorite &c. Egli ha tanti difFerentiC^-

.ratteri) che prevalgono ne' fuoi tre l ibr i , quan-
t i nehanno Omero e Virgi l io ne' loro fcffan-
t a . Vedi EPICO . 

C A RATTERJE ufa parímenti per ceríe qua-
!ir% v i f i b i i i , ch' efigono rifpetto o riverenza 
verlo coloro che ne fon forni t i . 

La maeftli de' rEe da loro un Carattere, che 
procura rifpettodal popólo. U n Vefcovo do-
vrebbe foílenere i l í a o C a r a t t e r e con la dot-
trina e con la foda pieta , piu tofto che colla 
pompa o luftro del fecolo &c. La Legge de 11c 
gen t i aíficura e protegge il Carattere di un 
Ambafciaíore da.tutti g l ' infu l t i . 

CARATTERE , fra i Teologi , é un fegno 
indelebile, od una impresione, che certi Sa-
cramenti iafeiano dopo che fono conferí-
t i , incoloro che 11 ricevono. Vedi SACRA
MENTO .. 

I Sacraraenti, che Iafeiano quefto fegno 
o Carattere, non fi poíTono ripetere. íl C¿r-

generalmente écreduto eíTere qualche 
cofa di fifíco. 

I Sacramenti del Battefimo , della Con-
fermazione, e dell'Ordine , fonoquelli che 
Iafeiano queft'indelebii Carattere. Vedi I N 
DELEBILE, 

CARATTERE CT una P tan ta . Vedi GENÜS , 
CARATTERISTICO, &C. 

C A R A T T E R I S T I C O , in genere, écií» 
che 



C A S 
che Camtenzza una cofa, od una perfona ; 
cíoé coftituifce i l fuo Carattere, per cui ella é 
diílinta . Vedi CARATTERE 

C A R A T T E R I S T I C A , é un termine prin-
Crpairnente ufato nclla Grammatica , e di
cota la lettera principale di un verbo ; la 
quale confervafi ntlla maggior parte de'fuoi 
t'empi ," e modi , ne' fuoi deYivati, eCom-

Caratteriflica' fpeflb addifa la fuá eti-
tíJologia: c coftantemente debb'eífere rifer-
vata nella^ fuá Ortografía y tale é la lettera r 
m corío forte, &c. 

Le Caratteriftíche fono di grande ufo nella 
Grammatica Greca 5 fpezislmente nella for-
xtoazione de'tempi j effendo la ílefía , nei 
tempi medeíirai di' tutd i verbi deíla me-
dcfínja Conjugazione, eccetto che nel tem-
po 'p ré fen te , che ha diverfe CaYattetíjltche y 
cd i l futuro , l'aorifto primo , i l prtter perfet-
í o , ed il plusquam'p^rretto della quarta Con
jugazione , i qual i hannb düe C<íríaíríír////í:^í'. 
Vedi TEMPO, VERBO , MODO, &€« 

CARATTERISTICA di un Logaritmo, h i l 
fuo Índice ' , od cfponente« Vedi INDICE 5= 
LOGARITMO , Ét& 

Triarigolo CARATTERISTICO di una Cur-
'ú'a'f nella piíi fubüme Geometria , é un trian-
golo reífeangolo rettilineo, la cui ipotcnufa-
ta parte dclla Curva , non differente fenfibil-
menté da una linea retta Egli é cosí chiama-
tos-perché con eíTo s'ufano diüinguere le l i 
nee cürve .-• Vedi CURVA , 

Supponí e. gr, la femiordinaía pm ( Tav» 
Ánalyfis , Fig. 7 . ) infinitamente vicina ad 
an' altra P M ; allora Pp fara la difíerenzia-
íc dell' abfciffa , e lafciando cadere una per-
pendicolare M R = P/>, K m fara la diíFe-
rénziaíe della femiordinata. T i r i f i , percib,-
üna' tarfgenr'e TlVÍ;; e f infinitamente pic
edlo arco M m , non differna da una linea 
ie|ta in confeguenza M m R é un triangolo 
íettilineo rettangolo ; e coñituifee i l triango-
io Carattenfticóái queilffcurva» Vedi T R I A N -
GOLO . 

C A R A V A N A * , nelF Oriente, una trup'-
pa , o compagnia di viaggiatori , roercanti 9 
© peilegrini v che per ¡oro maggior ficurezza 
marciano d i conferva , e ni un corpo, per' l i 
Deferti e per altrr lüoghr pencolofi infefia-
u daghArabr e da'Ladn Vedi CÁRAMAN
SE R A . 

* La parala viene áairArábico Cairawan, 
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e Cairoan ; e quefla dal Perfiano Kjervaiv 
o Carvan Ñcgot ia tor . Vid. Perits. tifos 
Mund. ed. Hyde p. 6 í . 

V i é un Capo , od Aga , i l quale eóiáknf-
^ogn'i Caravana , ed ha fotto di sé un certo 
numero di Gianiizeri , od altri foldati, fuf-
ficiente per la fuá difefav Le Caravane t e 
campano ogni notte vicino a de'pozzi, & 
rufcelli, noti alie guide; ed oífervano una 
difciplina regoiare, come nella guerra. Per 
lo piu ufano cammelli per la vettura, a cá-
gione che fon tolleranti di molta fatica f 
mangianopoco 5 e paffano tré o quattrergiorni 
f enzabé re . 

I I Gran Signore da una quaría parte del-
le rendite dell 'Egit tp, per fupplire alla fpc-
fa della Caravana , che va ogni anno alia 
Mecca, per vifitare i l fepolcro di Maomet" 
t o : r d ivo t i , in queíía Caravana, fono da 
quarahta fino ai fettanta míia : accompagna-
t i dai foldatij per íor difefa da í íadrohec-
ci degli A rabí ; e feguitati da otto o nove 
miile cammel l icar ichi di tutte le provifiont 
ncceffarie per cosí lungo paffaggio' a traverfo 
de'defcríi o-

Le giornate di viaggio fono diñinte nelF 
Oriente in giornate di Caravane diCaval-
l i , e di Caravane di Cammelli: queíle de3 
Cavalli eguagiiaño due giornate de' Cam
mel l i . V i fono diverfe C^ra t^e , che ván-
no ogni anno da' AIepp0 5 dal Cairo e da 
ait 'rrluoghi, nella Perfía , alia Mecca, a Te-
be Scc V i fono puré d elle C^wiwm? di mare , 
íUbilite fulio fteffo piéde , e per l i {VeíTifini; 
f aie é fa C ^ m w » ^ de5 vafcelli da Coftantino-
poli in AleíTandria. 

CARAVANA , é ancora' un5 appellazione 
enf fi da ai viaggi , od alie Campagne r 
che i Cavaiieri di Maita fon obbligati a 
far ful mare contro i Turchi ed i Cor-
fari , affine di ctínfeguir Fe Commende e 
le digaita dell' Ordine Cosí chiamanfi , per
ché i Cavalíeri haono fpeffe volte colta e 
prefa h Caravana ? che va da AleíTandria in 
Coííantiiiüpoii c 

CAR A V ANSERA , grande Édi fizío puh-
blico , od Ofteria , deftiiiata per ricevere td al-
loggiare l eCa í - t í ^w. Vedi CAR AVANA . 

* L a parola viene daltAr'aBic'ú CarsWan ,: 
* o PeffiijnoY^AXVfinn , o Carvan, Carava" 

na' f (f Se ra i , cafa grande •>• 
Üi- queñí G'af&úanfera, o come Cbardíif 

l i chiama , Cara-úayiferai, ve n' é un grara 
L1- x mar 
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numero peí íuíto 1' Oriente, erettí colle ca
r i t a , e per la magnificenza de' Principi &c. 
de1 diverfi paefi. 

Quei di Schiras e Casbin, nella Perfia, 
í d i c e che abbiano coflato feffanta rnlla Du-
catoni per ciafcheduno. Sonó aperti alia gen
te di tHtte le religioni e paefí, fenza che 
vengano faite dimande né interrogazioni, e 
fenza efigere alcun dinaro. 

I Caravanferai fono perlopiu edifizj va-
ñi quadrati , con una corte ípaziofa nel 
mezzo. Sonó tutt 'attorno cinti d' árcate , 
e di corriíoj , fotto cui corre una fpezie di 
rialío , o fponda , alta alcuni piedi, dove 
i paííeggien ripofano , o fanno i loro al-
loggi megiio che poífono : le loro baga-
gi ie , egüan imaü che le portano, fiattac-
cano, o légano a pié di detta fponda, Sopra 
la porta v i feno^ bene fpeífo alcune piccole 
fianze, le quali i l Caravanferafebiere affitta 
a caro prezzo, a coloro che íi avvifano di av-
valerfene. 

Benche i "Caravanfera fervano in luogo 
d oñer ie , puré v é queflo eíTenzial divario 
ira i'une e l 'a l t re , che il viaggiatore non 
trova niente affatto nel Caravanferh , né 
per sé , né per i l íuo beüiame , ma dee 
portar tuíte le fue provifioni e cofe necef-
íarie con s é . Sonó fabbricati principalmen
te ne' luoghi fecchi , íkri l i , e deferíi ; e 
fono, generalmente forniti di acqua, da una 
grande diflanza, e con grandifílma fpefa ; 
non cííendovi Caravanferh fenza i l fuo pozzo 
d'acqua. Ve ne fono pareethi nclle C i t t a , do-
ve fervono non fojamente per ofíerie, ma per 
bottcghe, per magazzini, ed anche per ridot-
t i o borfe de'mercanti. 

V i ha peche Cittadi nell'Oriente fenza i l fuo 
Caravanferai, fpezialmentc ne'Dominj Tur-
c h i , nelJa Perfia, e nel Gran Mogo l . Quei di 
ConftantinopoH, d' Ifpahan , e d'Agra , ca-
pitaíi dei tre Impcrj , fono diAinti per la loro 
snsgnificenza e coraodita. 

Nella Turchia , ni uno fe non la madre 
e la forella del Gran Signore , co' Vi f i r i e co' 
Bafsa, che fono ftati in tre batíaglie contro i 
Cri f i iani , ha la permiííione di fabbricare un 
Caravanferh . 

C A R A V A N S E R A S K I E R , i l direttore , 
o íoprantendente di un Caravanferh. V<dí 
CARAVANSERA1 . 

I n Ifpahan y v i fono de5 Caravaofera al
ia maniera di Loggie, d i C o n i , o Borfe , 
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dove effetti t mercanzie fi raccolgon0, eá 
efpongono in vendita , delle quali é rirp0n. 
fabile i l Caravanferafchier, in confideraziosje 
di un certo tributo . 

C A R A W A Y , femé medicínale , prodotto 
daunapianta del medefirao nome, chiamata 
da i Botanici Carvi offianarum , o Cuminum 
Pr aten fe. Vedi SEME . 

I I femé o grano del carvi o Carawaíy é ftret-
t o , lunghetto, folcato, o fcavato nella fchie-
na, e di un gufto aromático acuto . 

Egli é uno de' femi caldi maggiori, cd é rí-
putato ílomachico , diurético, difeuziente de' 
flati, che ajuta ladigeílione, &c . 

Gl ' Inglefi e i Tedefchi , ne fanno uní 
grand' ufo; particolarmente ne'bifeottini , 
nelle eonfetture, epafte; cd i n a l t r i c i b i , e 
confezioni . 

C A R B O N C H I O * , tra gli antichi Na-
turaliÜi, é una forta favolofa di pietra, di 
cuiPlinio eTeofrafto raccontano molte ma-
raviglie. 

* 11 nome e formato dal Latino Carbuncu-
lus, q.d. carbone che arde, od abbrucia ; 
per la qual ragione i Greci lo chiamam 
ew9pa%, carbone. Plinto trattando del Car-
bonchio, ne diftingue due fatte . 

Gl i antichi , e la maggior parte de'mo-
derni} dopo efíl , hanno íuppoflo che il Car-
bonchio proveniííe o íi prendeífe dalla tefía 
di un drago; e leggiamo di molti Cavalie-
r i , che fono andati a corabattere con dei 
Draghi , affine di acquiñare quefta prezio-
fa gioia. Vartoman aíTerifce, che i l Re di 
Pegu non íi ferviva d' alt.ro lume in tern-
po di notte, che di quello át\ {\XQ Carbón-
chio, che gitta uno fplendorefimile a quello 
del Solé. 

CARBONCÍIIO, tra i Lapidar] moderni, é 
una pietra della fpezie del rubino , aíTai 
rara, e di un bello e vivo color roflTo ar-
dente. Alcuni dicono, che non merita d'ef-
fere chiamato eon quedo nome , fe noa 
eccede i l pefo di venti carati . Vedi R U 
BINO . 

CARBONCHIO, in Medicina , é un tu-
more maligno, che nafce ora su druna pac
te, ora su di un'altra; accompagnato da un 
calore dolorofo , da mortificazione, lividura, 
c al fine da una nerezza della parte. Vedi 
ANTHRAX. 

I Greci lo chiamano Anthrax , i Latini 
Qarbmculüs r e qualche volta ancora carbo; 
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ed i Francefi Charbon , tutti nomi che fí-
gnificano carbono, dalla raflbmiglianza del-
ia fuá crofta ad un carbone difuoco. Egli 
é talor peñilenziale, e talora no. Quando 
viene fenza puftule , é propriamente chia-
mato Pruna} quando n é accompagnato , 
Ignis Perficus. . « , 

Principia da una o piii puftuie, fotto le 
quali fi forma un'ulcera pútrida ; qualche 
volta una croña o efcara fenza puftula al-
cuna; T ulcera eíTendo formata fotto la cro-
fla . Attorno del tumore vi é una carne 
fpongiofa dolente, qualche volta rofla , e 
qualche volía l ívida, o nericcia . 

I I Carbonchio proviene da un umore acre 5 
cauftico, malignante, e falino, che corro-
de e guaña la parte neüa quale fi fcarica. 

CARBONCHIO , in Araldica , un pezzo 
ful!'arme che coila di otto raggi, quattro 
de' quali formano un'ordinaria croce, egli 
altri quattro una croce di S.Andrea. Ve
di T w . A r a i d , Fig. 15. 

Alcuni chiamano quefti raggi , bafloni, 
perché fono rotondi, e forniti di bottoni, 
o perlati , come i baftoni da pellegrini \ e 
per lo piu acuminati o terminati in fior di 
g ig l i . A l t r i l i blafonano, per fcettri reali, 
poíli neüa croce di S. Andrea, fodro e fafcia . 

C A R B O N E , é una forte di combuüibi-
le ar t iñziale , che confifte di legno mezzo 
bruciatoi che principalmente fi ufa, dove 
rieercafi un fuoco chiaro forte , fenza fu-

F umidita del legno eífendo in eífo rao 
diíTipata per la maggior parte , ed efalara 
nel fuocó in cui é flato prepárate . Vedi 
Fafeólo, o materia per FüOCO . 

11 microfcopio difeopre un numero forpren-
dente di pori nel Carbone: eglino fono dif-
pofti ordinariamente , e lo traverfano per 
dilungo; cosí che non vi é pezzo di Car
bone , per iungo che fia , che fácilmente 
non v i poífa paífare ÍI foffio da banda a 
banda. Se un pezzo fi rompe affai corto, 
v i fi pub vedere da parte a parte con un 
microfeopio. I n uno, ch'era lungo la 18. 
parte di un pollice , i i Dr. Hook contb 
cento e cinquanta por i ; donde conchiude, 
che in un Carbone di un pollice di diáme
t r o , non viha meno di cinque m l l l i o n i , fet-
tecento ventiquattro mi i a pori . Vedi PORO . 

A quefto prodigiofo numero di pori, deb-
k f i la nerezza del Carbom ; imperoc^he i 
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raggi della luce percuotendo i l CW&mí, fo
no ricevuti e afforbiti ne' fuoi por i , in VÉ-
cc di effere rifíettuti ; donde i l corpo ne-
ceífariamente apparir dee ñero : la nerez-
za in un corpo non eífendo altro che un 
difetto di riflelTione de' raggi della luce.' 

I I Carbone ufavafi anticaraente per d i -
ílinguere i confini de' beni, e delle eredi-
ta ; fendo incorruttibile , quando fi caccia 
aífai profondo fotterra. In fa t t i , eglificon-
ferva per cosí lungo tempo, che fe ne tro-
vano mol ti pezzi interi nelle tombe anti-
che delle Nazioni Settentrionali. 

M . Dodart dice , che v i é un Carbone 
fatto di grano , o biada , probabilmente 
cosí vcechio quanto i l tempo di Cefare : 
egli aggiugne, che egli fi é confervato si 
bene, che i l formento vi fi pub ancora di-
ílinguere dalla fegala: lo che egli confide-
ra per una prova della fuá incorruttibilita. 

Método di far i l Carbone . I I raigliore é 
quello, fatto di legno di quercia , tagliato 
in pezzi lunghi di circa tre piedi. I I terre
no o fondo, dove fi hadacompiere Topera-
zione , é mondato e purgato da tutta la tér
ra buona a bruciare, e da ogni altra materia 
combuftibile; ed é in forma circolare , ne! 
centro eífendovi cacciato un palo. QueíFarea 
riempiefi di legno, all'ahezza di otto piedi-, 
podo alternamente per i l lungo, e perpea-
dicolarmente ; quindi in cima gü fi da la for
ma di un pan di zucchero , e tutte le ine-
guaglianzc fi riempiono con legno piccolo, 
fin che la raaífa fia ben un i ta e chiufa: ed 
H tuno coprefí ad una grofifezza moderaía* 
di térra combuílibile, e di altri rottami. 1 

U n para fuoco movibüe dirizzandofi allbra 
contro i l vento, i l palo é aizato su, edi l 
fuoco fi mette alia maífa, con verfare nel-
la cavita carbone ed altra materia ben ac-
cefa; la cima del mucchio di iegna, dove 
ha efito l 'ar ia , in forma d' imbuto, allora 
fi copre con térra combuílibile, e fifandei 
fumaiuoli, o buchi su la materia che copre 
la cataíla, tre o quattro piedi feparati l 'ua 
dali 'altro, e affatto rotondi, un piede lun-f 
gi dalla cima . 11 giorno appreífo fi fa UB 
altro ordine di buchi, un piedecmezzo al 
di íTottode 'primi; e si viavia fin al fondo 
offervando che a mi fu ra che la cataíla fí va 
fpegnendo e deprimendofi al centro, debbe 
dfere continuamente alimentara con legao 

cor-
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corto r acciocch^ niuna parte reñí fenza in-
fuocarfi ; e che fe qusiehe parte diventa car-
bone piiíi preño che un'altra, i fori o fpira-
gli ivi dchbono chiuderfi. 

Cosí m cinque o fei giorni fi cuoce una 
fornata di legna: fecondo che raffreddafi , 
il fumo fi fa pifr tenue 5- e piíi chiaro .* 
Tutto il mucchio vuole due o tre giorni 
per rafFredarfi ; lo che fí ajuta con chiu-
dere li fpiragli , e getrando via a poco a 
poco le materie che lo coprono , fulle pri
me levando via fojamente la parte piü grof-
folana , e por il reño : acciocché la cata-
íla né troppo preño fi raffredi , né corra 
il rifchio di ridurfi tutta in ceneri. 

Finalmente , i carbpni fi le vano- dalla 
maífa v attorno attorno dal fondo r col qual 
mezzo tutta , cioé ed i carbón i , ed il rotta-
me , fi avvalla, ed efiingue tutt'in un trat-
to il fuoeo. 

1\ Car&one p t r Vi njúíini da polvere r é 
«rdinammente fatto di legno di foghero; 
1< opcraiione é la íleffa j ma fi finifce in due 
giorni. 

C&B.BOÍÍE Foffile s é una materia ñera ^ 
fülfurea, inflammabile , che fi cava dalla 
ierra , c ferve in- molti paefi di pafcolo or-
dhmrio per il fuoco. Vedi Fuoco . Chia-
mafi ancora in Inglefe P/V co^Z, Kart coal r 
c Natural coal ; cioé earbone di cava , di 
m r a r naturale ; per diftinguerlb dall' artifi-
eiale, che fi fa col bruciar per raet^t i ra-
mi e le radici degü alberi, e che é chia-
mato dagl' Inglefi CharcoaW Ne' luoghi, a' 
^uali viene portato per mare, egli é chia-
inato Sea coal, earbone di mare,. 

V i ha una fpezie di carBone fofjile r chia-
mato Cannelcoal y il quale tro valí in diver-
fe Conree fettentrionali dell' Inghilterra ; 
affai duro, e Jeggero ; che fi pub fpaccare 

fottili ílrifciej. e quando- é accefo, git-
ta continué fcintille, finché fia abbruciato 
affatto. Camdeno fofpetta", che queíH fia, 
il lapis Obfidianus degli antichi. 

I I P i t coal, o earbone di cava, vien po
lio ncl numero de'minerali , ed i luoghi r 
da5 quaü fi eílrae r fono chiamati Coal mines, 
o Coal-piti: miniere o cave dicarbone . Egli 
é comune e ordinario in raolte regioni dell' 
Europa; benché il piu ftimato- anche ne'' 
paefi eftranei, fia il earbone foffile Inglefe; 
di» non oftante akuni pretendonaj che quel-
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10 de la Foííe inAuvergne non gU fia putf-
to infesiore. 

La bonta del earbone foffile confiñe neir 
eífere$ pih che fi pub , fgombro da folfov 
ncl ben rifcaldare il ferro , e nel fuo arderé 
per lunga pezza nella fornace di utrfabbro^ 
11 Carbone íngiefe ha quefto- di particolare, 
che non raai arde o luce cosí perfettamen-
te,- come quando vi fi gitta dell'acqua-

II Cammercio del Carbone naturale é con-
fiderabiliffimo' in Inghilterra : grandi quan-
tita fe n'efportano nella Franeia s &c. per 
via di Roano La niifura con la quale fi* 
vende e il Calderones che contiene 26. ¿«r-
heh , o fiai. Vedi CHALDRON . 

Nelle Mem. delFÁkcademia Reale di Fran
cia , abbiamo la deferizione di due Efpe-
rienze fopra l5 ordinario Carbone di cava ^ 
fatte da M. Des Landes, mentre fi trova-
va in Inghilterra , e ch'egli penfa non ef-
fere fiare oífervate da' Filofofi Inglefi. IA. 
Tritando del Carbone , e mettendone mezz" 
oncia in una boecia d' acqua', la miftura 
diventb affatto ñera ; raa lafciandola efpo-
fia all'aria in una fihefira, in tempodi ua 
freddo d' invernó di notte r la raattina tro-
voffi gelata e convertita di color rofficcio , 
La ragione del cambiamento debb" eíTíre » 
perché il gfciaccio avea disgaggiati i folfi del 
carbone , con tutto che un fimsle ef&tto non 
fe ne farebbe appena potutb afpettare : 2a. 
Da una infufione nell'acquavite dicarbone 
di térra mezzb confumato , mifto con li-
mature di ferro, forge una tinturanera, la 
quale brunifee e luftra a mifura ch' ellaé ri-
fcaldata ; e quando é arrivata al calore del-
la bollitura , il» color diviene perfettamen-
te fino e dolce , e da una tinta ai drap-
pi, che niun artefice pub imitare. 

Gli firati o le vene del Carbón foffile {o-
no numerofi , ed il loro ordine , qualita r 
&.c. differenti in diver.fi luoghi ^ Ved iS íRA-
T I , e VENA 

Nelle cave di carSone a Dudley in Staf-
fordshire, gli firati al di fotto della térra y 
o zolla , due o tre argille , una pietra gri-
gia, ed un duro faífo grigio » vengpno efpref-
fi nelle Tranf, Filofofiche, i0', per un Car
bone chiamato' Bench-C'oaly 20Slipper-coal, 
men ñero e riípíendente che il primo; 30. 
Spin coal , piü ñero e piü rifplendente ; 
4.0, Stone coal, moito fimile al Cannel-coal " 
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Tn ciafcun di quefti -ílratl vi é un letto 

d'una forte panicolare di materia , dclla grof-
fezza in circa d' uno feudo. DiíTatto a que-
i t i , v i fono div^erfi íirati metall ini; cosne 
una foftanza ñera., chiamata the Dun rcw-
bat, una materia di miniera di ferro & C . 
ed altri í i m ü di ibüanza di ferro di varj 
gradi di colore . 

Appreífo 5o. viene una 'fpezic affai greg-
gia e groflblana di carbone, chiamato Foot-
Coal, ñero e 'raolto frangibilc: ó0. 11 car
bone detto fíeathen-coai ; 70. una foftanza 
íimile al carbone gr o ¡Jola no o duro, i l quale 
non fi abbrucia bene i tá Bemh-coaí. 

• V i é «a 'á l t ra í pezh 4¡ Carbone, -che « d a 
riporfi nel ruólo de'carboni aríifixiaii, ed i l 
quale é cbiamato 'Small Cúul ^ Carbone ¡pic-
colo, o dircmmo qaaüCarbontna . Si prepa
ra dal Jegno minuto, dai cefpugli, ed altri 
ramufcelli, tol t i da'rami delle piante che fi 
fogliono mozzare ne'bofchi e tagliare ogni 
tanto tempo ; che legan fi talora in fafeinet-
te a ta! uo^o 5 e -quaiche volta fi preparano 
fenza legarli. Difponfi i l legno fopra un pa
vimento eguale, e mettendone a fuoco una 
porzione, v i íi aggiugne fempre dell 'al tro, 
appena che i l primo é accefo ; donde for-
ge un' improvvifa chiara e gran ñamma , 
fin che fia abbruciato tutto quello ch' era 
vicino al iuogo * Dopo d i avervi gettato 
tutto i l legno, fi vería dell' acqua ful muc-
chio j da una fecchia grande ; e fi conti
nua a bagnare la maífa de'carboni roven-
íi ; lo che Tepxitne la furia del fuoco , 
mentre con un raílrcllo fi slarga e fi divi
de , e fi va rivoltando con padeJle, finche 
non v i appar piu fuoco. Quando é raffred-
dato , fi ripone in facchi per i ' u f o . 

C A R B U N C U L A T I O , é l'ardere , o fec-
care e intirizzire de1 novelli ge t t i , o ram-
polli degli alberi o delle piante, per 1' ec-
eeffivo calore , o per 1' eftremo freddo . 
Vedi RUBIGINE, GOLPE &c. 

C A R G A M E , é lo fchelerro , od il corpo 
di un animal morto , la di cu i carne é per 
la maggior parte, refecata , con fu mata, o 
íeccata. Vedi SCHELETRO. 

GOSI dicianao, i tarcami, o cadaveri de' 
foldati e de1 cavalli fi fono veduti per lungo 
tempo dopo, ful campo di battaglia. 

I I caréame di un pollo, di un cappone, di 
un& pemice, di un ieprotto &c. t e ib chene 
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reüa , dopo che i membri o gli atti ne ion® 
ítati íagliat! , cioé le gambe, c le a l i . 

CARCASSA , in guerra , c una fpezie di 
bomba, -comunemente oblonga , od ovale 1 
di rado circoiare.j che xonfifie in una con-
t a , o igufcio, qualche volta di ferro , co i 
buchi^ ma per lo piíi di duro e forte cana-
vaccio , irapeciaío , e cerchiato di ferro , 

Ella s'erapie di m^íene combüftlbiíi , co
me granate da mano, eftremitadimoíchct* 
t i , piftolle caricate, e preparazioni di pol-
vere, &c. I I fuo ufo, é , pergittarlafuori 
da un morí ato , per metiere cafe a fuoco , 
e fare altri rovinofi eíFetti ful nimico. Ve
di BOMBA, e M O R T A I O . 

C A R C E R E . Vedi PRIGIONE, GAOL , 
e ROUND-HOÜSE. 

. C A R C í N O M A , *K*pxim[¿*, i n inedi-
•cina , un tumore , che chiamafi piu comu-
nemente canchero.. Vedi GANCHERO . 

* La voce ¿ greca , e viene da K.xpjcfm | 
Cáncer , e víjia tiepafeo. 

G A R D A M O M O , femé medicínale, dei-
la fpezie aromática , contc-nuto in capfu-
l e , o baccelli, che portafi dalle Indie Oríen-
t a l i ; adoprato neila compofizione deíla Te
riaca V é n e t a . 

I I femé é diftinío in tre fpezie, fecondo 
le diverfe raoli de'baccelli; cioé in ma ju í , 
minus , e máximum ; ma i l fapore, !'©do
re , i l colore, c la forma del grano , é lo 
fleífo in t u t t i ; i l colore h porporino, la fi
gura angolare , ed i l gufto acuto e mordi
cante , con un odor forte e penetrativo l 
L ' ultima fpezie é anco chiamata, granidi 
paradifx>\ ma la prima é eccelíente íoprale 
akre, sí nell'odore , come nel fapore , e 
nclla v i r t u . Queíla é quella che entra nei
la Compofizione deila Teriaca, 

11 Cardamomo fcalda, e deterge, fortifi
ca le parti piíi nobi l i , diífipa i ftati , cd 
ajuta la digeftione; fi ufa| nelle malattie del 
cerebro, dcllo flomaco, e delf ú tero , 

C A R D A R E , nelle manifatture , é una 
preparazionc della lana , del cottone , del 
pelo , o del lino ; che fi fa con paíTarc 
que fie materie tra alcune punte o denti 
di ferro, di due iftrumenti, chiamati Car-
Ai , per pettinare, disgaggiare , e ordinare 
i peli o le fibre di cffe , e difporle ad cf-
fer fílate, &c. Vedi FILARE , e L A N A . 

Prima che la lana fia cordata, fi ©lia, o 
s* ia-
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sLiníudlcia <3i olio ; di cu i , m quarto del 
pefo delia lana, richiedcfi, per quella che 
é : defiinata a farne f orditura de' panni; 
cd un ottavo per quella della trama. Ve
di PANNO, GRDITO , T R A M A , &C. 

f CAR D I , ncl commercio, c nellc manl-
fatture. Vedi CARDARE. 

G A R D I , neir agricoliura. I Cardiáci car-
cioffi, fono le foglie delle piante diearciof-
fo , légate e ravvolíe pertutto, eccctto che 
relia fommith , in paglia, durante l'autun-
r o e 1' invernó ; con cib íi fan diventare 
bianchi, e perderé la loro amarczza. 

CARDI dellebietole, fono bietole bianchc 9 
Copcrte di fimo fecco , nella ftagione d' ¡n-
yerno, quando producono alcune grandi ci-
me, con un gcrmoglio polveroíb , o bam-
bagino , che é i l vero cardo , da adoprarfi 
selle mineftre &c . 

C A R D Í A C O * , in genérale comprende 
tu í t e le medicine che giovano al cuorc ; 
o prefe internamente « o applicate efter-
samente. 

* La parola viene dal greco x^.p^ia, Cor: 
effendo i l cuore riputato /' immediata feds 
della loro operazione. 

CARDIACO, in un fenfo pib particoUre, 
dinota le medicine che fvegliano gli fpirití , 
e danno una pronta forza, ed un vigore non 
ordinario. Vedi CORDIALE . 
. I Cardiaci fono rimedj, anticamente cre-
duti fpiegare immediatamente la lor v i r t u , 
nel confortare, e fortificare i l cuore: Ma i 
Medici moderni fuppongono piuttoño che 
eglino facciano i l fuo effetto, con mettere 
j l fangue in una dolce ferraentazione, con 
che la molla t o fia T elaftico d' eflb, indebo-
l i t a , fi rifiora, e fi rinvigorifee ; ed i l to
no delle fibre de' vafi rimettefi; dal che ne 
fegue, che la circofazione íi fa piíi viva e 
piíi facile. Vedi FORTIFICANTE, &c . 

CARDIACUSp/erxMx, nell 'Anatomía , é 
un plefí'o, od una tefiura reticulare , for-
mata da una ramificazione del Parvagum, 
o dell' ottavo paio de' nervi . Vedi PLEXÜS 
tardiacus, NERVI , e PAR vagum . 

C A R D I A L G I A , * in Medicina , una fen-
fazionc violenta di calore , od acrimonia, 
che ientefi verfo i l fuperiore o finiftro ori
ficio dello fiomaco, ed apparentemente nel 
cuore: accompagnata talvolta da palpitazio-
^ i del cuore, e unapropeníionc ai vomi-
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to : meglio conofeiuta fotto i l nome i\paf~ 
fwne cardiaca y o bruciacuore. Vedi CUORE, 

* La parola é compofla dal greco •KapS'ia. y 
che dinota o i l cuore, od i l finijho orifi-
zio dello fiomaco , c da uxycí dolare . 

Credefi che fía caufata da qualche umore 
acre, o da un' aura acnmoniofa, che punge 
e veliiea cotcílo orifizio , o le partí vicinc. 

Blancardo fa, che la malattia confiila ia 
una forte di corrofionc , e contrazione del par 
vagum, e de' nervi intcrcoüali , inferiti o 
piantati nello fiomaco; !a qual contrazione 
procede da una materia pungente e vel l i -
cante nello fiomaco fteíTo ; che per mezzo 
del confenío delle par t í , afFcíla il cuore , 
ftirandolo, e contraendoío di maniera, che 
qualche volta occafiona fvenimenti . Vedi 
CONSENSO delle P a r t í . 

C A R D I N A L E , * termine che ferve ad 
efpnmere la relazione, o la qualita, di pri
mo , di principale , o piu confiderabile . 
Vedi PRIMO &c. 

* La voce e fórmala dal latino caro , gan-
ghero , arpione, effendo che su quejli pun-
t i fondamentali, tutto i l refto della me' 
áema Jpezie f i fuppone girare e volgerfi. 

Cosí la giuftizia , la prudenza , la tem-
peranza e la fortezza , fono chiamatc le 
quaítro Virtíi Cardinali, come bafe di tut-
te le altre. Vedi V I R T U ' . 

Pumi C A R D I N A L I , nella Cosmografía, 
fono le quattro interfezioni dell' Orizonte, 
col Meridiano, c col principal circolo ver-
ticalc. Vedi PUNTO. 

D I quefii, due, cioé le interfezioni dell' 
Orizonte o del Meridiano , fono chiamate 
Nord , e Sud, in riguardo ai poli ai quali 
fono diret t i . Vedi N O R D , e SUD. 

Per determinare i luoghi di quefii pun-
t i . Vedi Linea MERIDIANA . Gl i altri due , 
cioé le interfezioni dell' Orizonte e del pri
mo Verticale, fono chiamati E / i , e Wefit 
o fia Levante e Ponente. 

Pe re ib i pumi Cardinali, coincidono col-
le quattro regioni Cardinali de' cieli , C 
fono 90° diñanti T un dall'altro. I punti 
intermedii fono detti Punti collaterali. Ve
di COLLATER A L E , 

jPawr/CARDINALI de' Cieli , o d'una Na-
t iv t th , fono i l levare e tramontare del So-
1c, il Z c n i t h , e i l Nadir . Vedi LEVARE, 
TRAMONTARE, Z E N I T H , e N A D I R . 

Ven-
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Pemí CARDINALI fono quelli che fpirano 

dai punti Cardinali. Vedi VENTO . 
Numeri C A R D I N A L I , n^Ila Grammatica, 

fono i numeri , uno, due, tre &c . che non 
fi decünano; in oppofizione ai numeri or-
dinali , pr imo, fecondo, te rzo ,quar ío , & c . 
Vedi NUMERO . 

C A R D I N A L E * , é voce piu particolarmen-
te ufata, per dinotare un Principe eccleña-
ftico, uno che ha voce attiva e paíTiva, 
nel Conclave di Roma , alP elezione del Pa
pa . Vedi CONCLAVE. 

* Alcuni dicono ̂  che i Cardinali furono 
tosí ckiamati dal Latino Incardinatio, 
ehe fignifica P adozio-ne, che qualcht Chic-
fa ha fatta di un Sacerdote di una Chie-
fa firaniera , da cui e fiato fcacciato per 
difavventura y ed mgiunspno , che í ufo 
della parola comincio in Roma e in Ra-
venna j le rendite delle Chiefe delle quali 
C í t t a , ejfendo ajfai grandi, elleno diven-
tavano i l rifugio degl' infelici Sacerdoti d i 
tutte le al tre Chiefe. 

I Cardinali compongono i l Configlio, o 
Senato del Papa: nel Vaticano vi é una co-
ílituzione del Papa Giovanni, che regola i 
diri t t i ed i t i toli de' Cardinali; e che dichia-
r a , che íiccome i l Papa rapprefenta Mosé , 
cosí i Cardinali rapprefentano i fettanta di-
fcepoli, i quali fotto 1' autorita Pontificale, 
decidono prívate e particolari differenze . Ve
di PAPA. 

I Cardinali, nella loro prima inftituzio-
ne, furono folamente i principali preti , o 
direttori delle Parrocchie di Roma. Nella 
Chiefa primit iva, i l principal facerdote di 
una Parrocchia, che immediatamente fegui-
va i l Vefcovo , era chiamato Presbyter Car
dinali s ^ per diíHnguerlo dagli altri preti m i -
nor i , che non avean Chiefa , né dignita: i l 
termine fu prima ad eíii applicato nel 150; 
ed altri dicono, fotto i l Papa Silveftro nel 
300- Quefti Preti Cardinali avean foli la 
permiCTione di battezzare, e di amminiftra-
re 1' Eucariftia. Quando i Preti Cardinali di-
ventavan Vefcovi, i l loroCardinalato fi fa-
cea vacante \ ed allóra fi reputa vano eleva-
n ad una dignita maggiore. Sotto i l Papa 
Gregorio, i preti Cardinali, eidiaconiGw-
dmah, erano folamente que' preti o diaco-
m , ch^ avean una qhieía od una Cappel-
la íotto la lor cura: e quefto fu 1' ufo origí
nale di quefta paroja, Leone I V . nel Con-
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cilio Romano tenuto Panno 855 , lichiaitut 
Preshteros fui Cardinis: e le loro Chieíc 
parochiaí Cardinales. 

I Cardinali continuarono su queílo piede 
fino all' undécimo fecolo: ma eífendo che 
la grandezza e lo ñato del Pontefíce venne 
oltre modo a creícere, ei volle che i l fuo 
Configlio íaceífe miglior figura di quella 
che avean fatta gli antichi Preti . Er vero + 
che ancor ritennero i l loro titolo antico 5, 
ma la cofa efpreífa- da effo nol fu piu co
me prima. Con tutto ció buona pezza di 
tempo feorfe, innanzi che aveífero ia prc-
cedenza fopra i Vefcovi, o paífaífe nelle 
maní loro T elezione del Pontefice : ma quan
do una volta vennero in poííeífo di que* 
pri\Tileg}, fubito ebbero i l cappello roífo , c 
la porpora; e creícendo fempre d' autorita, 
diventarono alia fine fuperiori ai Vefcovi, 
per la fola qualita di Cardinali, 

Du Cange oíferva, che originalmente v i 
erano tre ípezie di Chiefe: le prime e ge-
nuine propriamente chiamavanfi Parrocchie y 
le feconde Diaconie, cioé Cappelle aggiun-
te ed anneífe agli ofpitali, e fervite da Dia-
coni ; le íerze femplici Oratorj, dove íi di-
ceano Meífe private, e venían fervite da 
cappellani locali, e refidenti. Egli aggiu-
gne, che per diñinguere le Chiefe princi
pali , e le Parrocchie dalle Cappelle e daglí 
Oratorj, fu dato loro 11 nome di Cardina^ 
les. I n confeguenza le Chiefe Parrocchiali 
dieder t i tol i ai Preti Cardinali; ed al cune 
Cappelle ancora alia per fine diedero i l t i 
tolo di Diaconi Cardinali. Vedi CHIESA . 

A l t r i oííervano, che i l termine Cardina
le fu dato non folamente ai Preti , ma an
co a' Vefcovi e Diaconi, che erano affiíE 
a certe Chiefe, per diftinguerli da quel l i , 
che folamente le fervivano di tranfito, e 
per commiífione. . 

Le Chiefe t i to lar i , o i benefíz; t i to la r i , 
furono una fpezie di Parrocchie, cioé Chie
fe aífegnate ciafeuna ad un Prete Cardina
le, con qualche determinato diílretto dipen
dente da eífe, e con un fonte battefimale, 
per amminiftrare i l battefimo, ne' cafi ne* 
quali i l Vefcovo fleífo non potea ammini-
ftrarlo. Quefti Cardinali erano íubordinati ai 
Vefcovi; e peroj ne' Concilj , particolar-
mente nel Romano dell'anno 868 fottoferif-
fero dopo di eífi . 

Non folaífigme perb a Roma, portavano, 
M iu, i Pre-
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i Preti quefto nome; imperocché troviamo 
che v i erano de'Preti C ^ / W / / in Francia: 
cosí i l Paitare della Parrocchia di S. Giovan-
ni de Vignes, e chiamato nelle carte anti-
che , i l Prete Cardinale di quella Parrocchia . 
Vedi PARROCCHIA . 

I I titolo di Cardinale é dato parimenti 
ad alcuni Veícovi , qmtenus Ve ico v i ; c.gr. 
a quelli di Magonza, e di Milano: V Ar-
eivefcovo di Bourges, nelle fcrittture anti-
che é chiamato anch' egli Cardinale; e la 
Chiefa di Bourges una Chiefa Cardinale. 
L'Abate di Vendóme fi chiama Cardinalis 
natus. 

I Cardinali fono diviíi in tre claíTi od or-
d in i ; che contengono feiVefcovi, cinquan-
ta Preti , e quattordici Diaconi; in tutto fa-
cendo 70 : che coñituifcono i l facro Collcgio. 
Vedi COLLEGIO . 

I Vefcovi Cardinali , che fono quafi i 
Vicarj del Papa, portano i t i to l i de' Vefco-
vati aífegnati loro; gli altri prendono que' 
t i to l i che lor fi danno-: i l numero de' Car
dinali Vefcovi é ftato fiííato; ma quello de' 
Cardinali Preti e Diaconi , e confeguente-
mente i l facro Collegio fteíTo, é fempre 
fluttuante. Sino all'anno 1125. i l Collegio 
conílava di foli cinquantadue, o cinquanta-
tré : i l Concilio di Coílanxa l i riduífe a ven-
tiquattro : ma Siñü I V . non hadando a que-
fta reftrixione, l i porto di nuovo a cinquan-
tatré ; e Leone a feífantacinque . Cosí efíen-
do i l numero de' Preti Cardinali anticamen-
te fiífato a ventiotto, dovettero fondaríi de' 
nuovi t i t o l i , a mifura che fi crearono nuo-
vi Cardinali. I n quanto a' Diaconi Cardina
l i , non furono originalmente fe non fette , 
per l i quattordici rioni di Roma; ma fi ac-
crebbero in appreífo fin a diecinove, e di 
bel nuovo furono diminui t i . 

Secondo Onufrio, fu Papa Pió I V . che 
primo mife legge, nel 1502, che dovcífeil 
Papa eífere eletto folamente dal Senato dei 
Cardinali; laddove fin a quel tempo , i ' ele-
zione fpettava a tutto i l Clero di Roma. 
Alcuni dicono, che 1' elezione del Papa re-
ftb ne' Cardinali, efclufone i l clero , nel tem
po d' Aleííandro I I I . V anno 1 i<5o. A l t r i van-
no piü alto ancora, e dicono che Nicolo I I . 
eífendo ftato eletto a Siena, nel 1058, dai 
foli Cardinali, diede occaílone a far che ñ 
togliefle i l diritto d'elezione al Clero ed 
al popólo Romano: folamente lafciando lo-
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ro quello di confermarlo col lor confen^ 
fo ; i l quale puré fu a lungo andaré ad 
efifi tol to. I l P. Papebrochio congettura 
che fu Onorio I V . i l primo che introduíTe 
Vefcovi nel facro Collegio, con ammette-
re i Vefcovi fuffraganei del Papa, a' qua-
l i di diritto apparteneva i l nominarlo; e col 
formare di quefti la prima claíTe de' Car
dinali . 

I Cardinali, principiarono a portare i l cap-
pello roífo, nel Concilio di Lione nel 124^. 
I l Decreto di Papa Urbano V I I I . coi quale 
é ordinato, che a'Cardinali íi dirigano let-
tere &c. col titolo di Eminenza , é dcll' an
no 1630. fin allora erano qualificati d? I l lu-

Jlriffiml. Vedi EMINENZA , CAPPELLO&C. 
I i nome di CARDINALE é ñato puré ap-

plicato ad ufiziali, o Minif tr i fecolari. Cosí 
i primi Minif tr i nella Corte dell' Impera-
dore Teodofio, fono chiamati Cardinales : 
CaíTiodoro, Lib. V I I . Form. fa menzione 
del Principe Cardinale della Citta di Roma , 
e nella liña degli ufiziali del Duca di Bre-
tagna, nel 1447. troviamo un Raoul de 
Thore l , Cardinale di Guillart , cancelliere , 
e fervitore del Vifconte de Roban: lo che 
m o ñ r a , ch' ella é ñata una carica o quali-
ta inferiore. 

C A R D I N I . Vedi GANGHERI . 
C A R D O , nell' Anatomía , la feconda ver

tebra del eolio ; cosí detta, perché i l capo 
fi volge, o gira íbpía di eflfa . Vedi EPISTRO-
PHEUS , ASSE , e VERTEBRA. 

CARDO, nella Storia naturale e nella Bo
tánica , nome comune a diverfe piante , chia
mato in Inglefe Thifiles, e cardi, o cardo-
n i in Italiano. Vedi THISTLE . Vedi púre 
CARDUUS . 

L ' Ordine del CARDO , Ordine militare nel
la Scozia, detto Order of the Thifile. Vedi 
THISTLE . 

C A R D U U S , abbraccia nella Botánica una 
claífe di piante, adoprate nella Medicina: 
ma le piü ufuali fono i l Carduus hnediBus, 
e i l Carduus fullonum. 

CARDUUS BenediSius, é una planta Me
dicínale , della fpezie de' cardi o cardoni, 
detti thtftles in Inglefe } che principalmente 
s' adopera in infufione, come un leggiero 
emét ico , nelle febbri, e in certe naufee. 

Anticamente fu molto in grido , e in ufo , 
per cardiaco, fudorifico, aleíTifarmaco, ed 
in tai qualita, veniva preferitto ne' mali fto-

maehi-
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msémh ma in oggi gliíifono foílituiti al-
t r i tali rimecij meno naufeofi, e piü efficaci; 
benché tuttavia ritengafi in alcune compo-
fizioni officinali, con le medefíme intenzioni. 

Alcuni diftillano un acqua dal cardô  bene-
dem, la quale adoprafi nelle pozioni cor-
diali e fudonfiche: I I íuo fale ha quafi le 
íteífe v i r tu . 

CARDUUS Fullomm, é chiamato anche 
Virga pajloris, e in Inglefe Teazle. Vedi 
T E A Z LE . 

C A R E N A . Vedi CARINA , e CARE
NARE . 

C A R E N A R E , * termine, nel linguag-
gio marino, che dinota i l mettere un va-
ícelio fur un fianco, per calafattarlo, per 
chiuderne le feíTure, riftopparlo e riílorario 
su 1' altro fianco . 

* GP Ingle/i hanno prefa la lor voce caree-
ning dal Francefe carener , che fignijica 
r iflcffo ^ ed e formata dal latino Cari
na , // corpo e fondo d' un vafcello , 

Dicefi un Vafcello effer portato alia ca
rena, quando la maggior parte del fuo cari-
co effendo eí l rat to, o fendovi meííb un pon-
tone , od un altro vafcello piu baííb di ef-
fo , al lato fuo, fi fa pender gií i , quanío 
i l bifogno ricerca, ed i v i tienfi per lo pe-
fo della fagorna, de' cannoni &c. come pu
ré per mezzo delle gomene, acciocché non 
sforzi o diítenda troppo gli alberi. 

Cib íl fa con la mira di íloppare e ac-
conciare i fuoi fianchi, o i l fondo, per i m -
peciare e calafattare le fue commciíure, e 
rimediare a ogni oífefa ch' egli poteííe ave-
re fott' acqua , 

D i qua v i é 1' efpreífione de' marinari, 
to fai l on tke careen, andar su la carena, 
quando nel far vela, la nave va giu da un 
fianco. 

I vafcelli generalmente íi mettono alia 
carena ogni tre anni. 

La mezza carena, é quando íl carena fo-
lamente mezzo i l vafcello: non potendoíi 
giugnere cosí baí íb , com' é i l fondo pro-
prio di eíTo vafcello. 

C A R G O , termine ufato tra la marina-
refea Inglefe, ed é l'ifteífo che i l canco 
di un Vafcello. Vedi NOLEGGÍO &c . 

Diciamo, _ i l Cargo di queílo vafcello é 
de5 tali o tali effetti, o mercanzie. Quefta 
c la propria ftagione per un dargo di TÍ-
ni 5 <li merluzzi &.C, 
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CARGO , talor fi ufa per dinotare la Fat-

tura, o Polizza degli effetti onde i l vafcel
lo é caricato. Vedi FATTURA. 

C A R I A T I D I , CARYATIDES, in Archi-
tettura, una fpezie d- ordine di colonne, o 
pilaflr i , fotto le figure di donne, veíUte in 
veíli lunghe, e che fervono per foñenere 
intavolature . Vedi Tav. Archh. fig. 38. Vedi 
puré ORDINE d i Colonne. 

L ' origine delle Cariatidi é riferito da V i -
truvio: egli oíferva, che avendo i Crecí 
prefa la Citta di Carya , ne menarono fchia-
ve le femmine; e affine di perpetuare la lor 
fervit i i , le rapprefentarono ne' loro edifizj, 
cariche di peí!, come quelli che fon retti 
dalle colonne. 

Le Cariatidi, fecondo 1'oífervazione di 
M . le Clere, non fono oggidi rapprefenta-
te come appreííb gli antichi; cioé come íim-
boli di fchiavitü, con mani légate davan-
t i e di dietro: cotai caratteri ílimandoíi in -
giuriofi al bel feííb. Tra noi fi rapprefen-
tano come immagini della giuñizia, della 
prudenza, della temperanza &c . Le loro 
gambe devono fempre eííere unite Tuna all' 
altra, ed anche incrociate: le loro braccia 
lafeiate piatte ful corpo, e fulla tefta, o 
almeno, manco diílefe che fia poffibile ; 
acciocché , facendo 1' ufficio di colonne , 
n' abbiano , quanto piu fi pub , la figura . 
Qualche volta le loro braccia fe ne fon moz-
zate, per maggiore delicatezza; come nel-
la Sala de la Garde des Suiffes nel Louvre: 
ma i l Sig. le Clerc non approva tali muti-
lazioni. 

Quando fono ifolate, non debbono aver 
da reggere qualche gran pefo; e la loro in -
tavolatura e piedeftallo ordinariamente devo
no eífere Jonici. Quando fi unifeono ad un 
muro .* &c. egli é opportuno di mettervi 
fotto una menfola, o modiglione, che paia 
fofienga i l pefo della loro intavolatura: al-
t r iment i , ficcome rapprefentano donne , non 
paiono atte a foñenere gran pefi. Quando 
fono fatte in forma d' angeli, i l medefirao 
Autore vuole che foftengono 1'intavolatu
ra , che in queílo cafo deve eflere Corin
tia , colle loro mani . 

GÜ antichi facevano fpeílb che le Caria-' 
tidi fofteneííero de' corbelli di fiori: e chia-
mavano pero queñe , Canefore, o ciftiferce * 
Vedi CANEFORE . 

C A R I C A , nel meftier de' Bombardieri, 
M m a é la 
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I k qnantita della polvera, e della palla, 
con che un pezzo di artiglieria éprepara to , 
cd alleflito per refecuzione. Vedi POLVE-
RE dafuoco. P A L L A , P A L L I N I & C . 

Le rególe per caricare pezzi grandi da 
guerra, fono, che i l pezzo prima fía ben 
nettato di dentro j che un' opportuna e giu-
fía quantita di polvere vi fia cacciata den
tro , e calcata g iu ; aver cura pero, che la 
polvere non íi fchiacci neí calcare, lo che 
indebolifce i l fuo effetto; che una piccola 
quantita di carta, di paglia, o í imi l i , v i íi 
caichi fopra, e che poi v i s' intruda la pal
la o la carica de'pallini. 

Se la palia é ancor calda e rovente, v i 
íi debbe cacciare innanzi di effa un turac-
ciolo, o tagliere di legno verde. Vedi T u -
8.ACCI0LO . 

I l pefo della polvere neceflfaria per una 
carica , é ordinariamente in proporzione íub-
dupla a quel della Palla. Vedi CANNONE , 
e PALLA . 

C A R I C A R E un mortajo . Vedi MOR
TAJO . 

C A R I C A T O , neirAraldica. Uno feudo 
che porta qualche figura o imprefa, diceíi 
che n' é caricato . 

Cosí puré , quando un pezzo ha qualche 
altra figura fopra di eí ío, propriamente íi 
dice che quel pezzo é caricato. 

C A R I C A T U R A , nel dipingere, é una 
3'apprefentazione efaggerata di qualche per-
ibna, ove é confervata la í imiglianza, ma 
infierne tirata al ridicolo. 

Pochi pittori hanno i l genio necefiario 

f er riufcire in quefte Caricature: I l método 
, prender di mi ra , e far rifaltare mag-

giormente qualche parte ch 'é gia difettofa 
sa la faccia , o fia per ridondanza , o fia per 
ícarfezza, C o s í , v. gr. fe la natura ha da
to ad un uomo un nafo un poco piu gran
de delF ordinario, i l pittore la feconda, e 
ne fa i l nafo ílravagantemente lungo: fe Ül 
nafo é naturalmente troppo corto , nella pit-
tura fara una mera íHacciataj esl delle al-
tre parti . 

C A R I C O di uno Scudo, o di un' A r m a . 
Vedi PEZZO . 

CARICO di Vafcello. Vedi NOLEGGIO , 
c CARGO . 

C A R I C O S O * , o CARYCOSO Tumore, 
é una gonfiatura che raííbmiglia alia figura 
di un fico: come "fono quelie ?fee f^íro tro-
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vanfi nel!' Emorroidi. Vedi Frcus , e EMOR-
ROIDI . 

* La voce viene da Caryca , fpezie di fi. 
co: o da Carya , pac fe dove quefli fichi 
abbondano, o da dove fi dice talar che 
vengan portati. 

C A R I E , CARIES , in Medicina , é una 
foluzione di continuita in un ol io , accom-
pagnata da un guaftamento della fuá foftan-
za, califato da qualche materia acrimonio-
fa che lo corrode. Vedi Osso . 

C A R I E , é una fpezie d ' in ta r íamento , o 
di putrefazione peculiare delle parti dure od 
oífee del corpo: che corrifponde alia cancre-
na o mortificazione delle parti molli o car-
no fe: ( V e d i CARCRENA, e MORTIFICA
Z I O N E ) ; ovvero, íecondo a l t r i , aunabfcef-
fo , od ulcera . Vedi ASCESSO , ed ULCERA * 

Gl ' Intarlamenti, o le carie degli offi pro-
vengono o da un coftante affiuíTo di umori 
viziofi 5 o dalla loro acrimonia; o da una 
frattura comporta, e di fcheggie ; da una 
luífazione, da un' ulcera, da uno feoncerto 
Venéreo , da Medicine corrofive, daU'eíTere 
fpogliati o lafeiati nudi della lor carne, e 
lunga pezza efpoñi all' aria, &c . 

Le úfate Medicine in una Carie,. fono 
tinture d' euforbio , di mirra , e d' aloe ; o 
polveri deli' ifieífe ? con 1' aggiunta d' i r i s , 
di genziana, d' arifiolochia &c . e partico-
larmente la polvere di diapente. Dopo Pufo 
delle tinture, fi applicano le polveri fopra 
fila di l i no , in forma di cofeinetto. U n 
Cauterio attuale, applicato alia parte cario-
fa per una cánula &c . é ílato piu volte tro-
vato riufcire. Vedi C A U T E R I O . 

G l i Anatomici , nel diffecare i corpi , tro-
vano ípeífo dell' oífa cario/e j particolarmen-
te quelie delle mandibule, delle gambe , &c . 
benché niente di tal cofa fi fofpettaífe , 
quand1 era viva la perfona; né alcun male 
o feoncerto ella ne provaffe: donde Che-
felden congettura, che la cura di un oíTo 
cariofo potrebbe eflere direttamente tentata, 
fenza afpettare, come per lo piu fanno i 
noftrí Chirurgi , una esfoliazione . 

C A R I N A , termine latino, che propria
mente fignifica i l fondo della nave; o quel 
lungo pezzo di legname, che feorre lun
go i l fondo di eíTa, da puppa a prora; fo
pra cu i 1' intera firuttura é fabbricata e for~ 
mata . Vedi CARENARE . 

C A R I N A 5 é fpeflb exiandio ufato per tut-
ta 



C A R 
ta la capacita o corpo del vafcello, com-
prendendo i l íuo ventre, o tutto lo fpazio di 
fotto del bordo o ponte . Vedi Guscio . 

Quindi la parola é anche adoprata, fígu-
ratamente, per tutto i l Vafcello . Vedi V A -
SCELLO. 

CARINA , é termine dell' antica Archi-
tettura . I Romani davano i l nome di Ca
rina a tutti gii edifiz; in forma di nave, 
come appunto noi diamo i l nome di Na
ve, alia di mezzo, o principal volta delle 
noftre Chiefe Gottiche, perché ha quefta fi
gura . Vedi NAVE . 

CARINA , fra gli A n a t o m i c i f i ufa per 
dinotare i primi fibrofi rudimenti, o 1'em-
brione di un pulcino, apparente in un ovo 
incubato . Vedi Ovo , &c. 

La Carina confífte delle vertebre infere ; 
ficcome appaiono dopo dieci o dodici gior-
n i d' incubazione . Vedi Ovo . 

Le chiamano cosí , perché fono ripiegate 
e biftorte, a guiía della carena di un Va
fcello. Vedi GENERAZIONE. 

CARINJE erano puré piangitrici, o don-
ne págate appreífo gli antichi Romani, per 
1' ufizio di piangere ne' funerali: furono co
sí chiamate dalla Caria, paefe, da cui le 
piii di eífe venivano . 

C A R I P I * , una fpezie di Cavalleria neli' 
efercito Turchefco. 

I Caripi, al numero di circa mi l le , non 
fono fchiavi, né allevati ne' ferragíi o fe-
minar j , come gli a l t r i ; ma generalmente 
fon M o r i , o Criftiani rinegati, i quali ef-
fendoíi meffí a cercar ventura, e fendo po-
v e r i , colla loro deftrezza e lor coraggio fo
no arrivati al rango di guardie a cavallodel 
Gran Signorc. Marciano cogli Ulufagi fulla 
man ílniftra, dietro di l u i ; la loro paga é 
dodici afpri al giorno. 

* La parola Caripi Jtgnifica pavero , e fo-
rafliero ; appellazione, che , fecondoCal-
cond'da, fu data loro, perche principal
mente venivano portati dalf Egitto da 11' 
Africa, & c , 

C A R I T A 1 , una delle tre grandi V i r tu 
Teologali, che confífte nell' amar D i o , ed 

, l 1 noftro Píoffimo. Vedi V I R T U . 
La canta é F abito, o la dilpofizione di 

amare Dio con tutto i l noftro cuore, ed i l 
proílimo come noi fteffi. Eli1 ha percio due 
oggetti matenali, come fi efprimono le fcuo-
l e , cioe D i o , ed i l noftro proffirno. 
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CARITA' fignifica in oltre T effetto di una 

Vi r tu morale, che confifte nel fupplire alie 
altrui neceffitadi, o col dinaro, o col con-
íiglio, o coU' ajuto & c , 

Scuole di CARITA' , in Inglefe CHARITY 
Schools, fono fcuole fondate e mantenute 
in varié Parrocchie, mercé le volontarie 
contribuzioni degli abitatori, per infegnare 
ai poveri figliuoli a leggere, a ferivere, ed 
altre parti neceífarie di educazione. Vedi 
SCUOLA . 

Nella maggior parte delle Scuole di Ca^ 
r k h , i fanciulli fono anche vefti t i , e mefíl 
poi ne' meftieri, ne1 fervigj, &c . per V iftef* 
fa caritativa fondazione. 

Le Scuole di Carita non fono ftate ftabiíi-
te che da alcuni anni in qua. Cominciarono 
in Londra; e di poi fi fparfero per le Citta 
le piu confiderabili d' Inghilterra e di Gal
les. Nell'armo 1710. i l computo ¿Ú\Q Scuo
le di Carita in Londra, e ne' contorni, era 
i l feguente . 

I I numero delle fcuole 88. dei fanciulli 
ammaeñrati 2181. di fanciulle 1221. 

Fanciulli veftiti 1 8 6 4 I T 
•c. • 1, Y I n tutto 2077 
Fanciulle 1113 J , y / ' 
Fanciulli non veftiti 37^ í T 
Fanciulle 128 f I n tutt0 501 

Nota, da tutto i l corpo, 967. fanciulli , 
e 407. fanciulle, fono ftati pofti per gio-
vani a imparar meftieri. 

I n Londra noi abbiamo puré una Comu* 
nita Caritativa, per follievo de' poveri in -
duftriofi, eretta fotto la Regina Anna , affi-
ne di abilitare gil artefici bifognofi, ed al
t r i operai a prendere dinaro per comune e 
légale interefíe; eííendovi una fomma di 
30000. 1. raccolta per quefto fine. 

Ordine della C A R I T A ' . V i fono diveríl 
ordini Religiofi, che portano quefto t i to lo ; 
uno inftituito da S. Giovanni di D i o , per 
affiftenza degli ammalat í : Queft1 Inftituto 
fu approvato nel 1520. da LeoneX. e con-
fermato da Paolo V . nel 1617. I Religiofi 
di queft5 Ordine f i applieano totalmente al 
fervigio degl' Infermi. 

CARITA* della Santa Vergine ^ é un Ordine 
Religioío , fondato nella Diocefi di Chalons , 
daGuy Lord Joinville&c. verfo i l fine del 13. 
Secólo , approvato fotto la regola di S. Agofti-
no dai Papi Bonifaxio V I I I . e Clemente V I , 
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ttt ogni JParrocchia di Parigi, v i é una 

.Societa di donne, che attendono a ícopri-
re , ed alleggiare le neceffita de' povcri del-
la Parrocchia: e pero fono chiamate Damcs 
de la Chari té , o Sor elle della Carita . 

C A R I T A T I V O , nella Legge Canónica , 
Subfidium charitathum, é una fpeTie di mo-
derato tributo, che un Concilio accorda ad 
un Vefcovo, in qualche urgente occaíio-
ne ; e. gr. quando le fue rendite non bafta-
no per lo difpendio di un Sinodo, & c . Vedi 
BENEVOLENZA . 

C A R I S T I A . Vedi Particolo C H A R I -
S T I A . 

C A R L I N A y o C A R O L I N A , é una plan
ta , della fpezie de' cardi y che f i dice eífere 
ñata feoperta, da un Angelo a Carlomagno , 
per curare dalla pefte 11 fuo Efercito: don
de eir ha la fuá denominazione . 

La fuá radice é giovevole come diuréti
ca , e fudor i f ica in tutt i i mali peftilenzia-
l i . I Botanici la chiamano ordinariamente 
Chamcelcon albus i. 

C A R M E L I T A N I , Ordine di Religiofi ,, 
che fanno una delle 4 Corapagnie di Men-
dicanti , o Frati che dimandano la limoíl-
na 'y e che prende ií nome e 1' origine dal 
Carmelo, monte della Soria T anticamente 
abitato dai Profeti Elia ed Elifeo, e dai fi-
gliuoli de' Profeti: dai quali queíl' Ordine 
pretende di difeendere con una fucceíílone 
non interrotta. 

La maniera ondr eglino provano la loro 
antichita y ha in sé troppo del capricciofo 
c ridicolo y e pero non me rita di eíTere rap-
portata. Alcunl di eíTi pretendono di eífere 
difeendenti di G. C. A l t r i vanno piu lun-
g i , e fan Pittagora Carmelitano , e gli an-
.tichi Druidi j rami regolaridelFordine loro. 
Phoca , Monaco Greco, parla piu ragione-
volmente , allorché egli dice,, che nel fuo 
tempo, cioé dell'anno 1185, la Caverna di 
Elia eíiíleva ancora su la montagna appref-
fo a cui v i erano gli avanzi di un edifizio, 
che indicava y eífervi anticamente ñato un 
Monaíkr io che alcuni anni prima , un vec-
chio Monaco , prete di Calabria y per rivela-
zione avuta dai Profeta E l i a , s' era iv i fer-
mato, ed avea congregati dieci fratelli . Nel 
1209. Alberto, Patriarca di Gerufalemmc, 
diede ai Solitarj una ftrettiffima regola, che 
poi Papebroehio ha í l ampa ta . Nel 1217. o 
íecondo altri 122.$ , i ! Papa Onorlo I I I . la 
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approvb e confermb; benché pofeia fu ^m-
tígata da Innocenzo I V . S. Luigi menb al
cuni di cotefti Carmelitani con sé dalla Ter
ra Santa in Francia. M o l t i Pontefici danno 
loro 11 titolo di Fratelli della B . Vergine. 

Queñ1 Ordine é celebre per la divozione 
dello Scapolare, per le fue Mif f ion i , e per 
i l gran numero diSanti. Nell 'ul t imo Secó
l o , v i furono quattro Canonizzazioni di San-
t i di queft'Ordine, cioé di Santa Terefa, di 
S. Andrea Coríino , di S. Maddalena de' Paz- ' 
z i , e S. Giovanni della Croce . 

L ' ordine de' Carmelitani, é divifo in due 
r a m i , cioé , Carmelitani deW antica ofTervan-
za y detti i Mitigati o Larghi, e quell^i del
la ftretta offervanza y chiamati Carmelitani 
Scalzi. 

V antica OJfervanza ha folamente un Ge
nérale fotto cui fono quaranta Provincie; e 
la Congregazione di Mantoa che ha un V i 
cario Genérale . 

La ftretta OJfervanza ha due Generali; 
uno in Ifpagna, che ha fei Provincie fotto 
i l fuo comando j ed un altro in Italia con 
dodici in diverfe altre parti di Europa. 

C A R M E L I T A N I Scalzi fono una riforma 
dei Carmelitani antichi , fondata nel 1540.-
da S. Terefa, cosí chiamati, perché vanno 
co' pié nudi 

Ella comincib da' Conventi di Monache , 
che la Santa rimife nell' aufterita primitiva 
dell' Ordine, la quale era ftata mitigata da 
Innocenzo IV. . nell'anno 1245. e P0̂  ^u â 
medefima riforma portata anche ne' Fra t i . 
Pió V . approvb i l difegno j e Gregorio X I I L 
confermb la riforma nel 1580. 

V i fono due Congregazioni di Carmelita
n i Scalzi, ciafeuna delle quali ha i l fuo Ge
nérale y e le fue diverfe Coíl i tuzioni: 1' una 
é la Congregazione di Spagna divifa in fei 
Provincie: 1'altra la Co7igTegazione dy Italia y 
che comprende tutto i l re t ío , e non dipen
de dalla Spagna. 

Cavalieri del Montcr CARMELO , fono un 
ordine militare di Cavalieri Ofpitalieri, i n -
ftituito nel 1607. da Enrico I V . Re di Fran 
cia fotto i l t i to lo , 1' abito, e la regola di 
Noftra Signara del Monte Carmelo, ed in 
confeguenza di una Bolla del Papa Paolo V . 
nel i(5o8. unito aÜ* ordine di S. Lazzaro» 
con tutte le fue Commende, Priorati , ed 
altri beni, per fuá dote. 

I I fondatore íi propofe di far coníiíkre 
1' 
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Tordine in cento gentiluomini Francefi, i 
quali foffero obbligati 5 ne'tempi di guerra, 
a marciare vicino ai Re di Francia, come 
loro guardia. 

Gl i Autori difcordano t ra lo ro , fe fi deb-
ba queíta chiamare una nuova Inftituzione, 
oppur una riftorazione di quelJa di Lazzaro i 
benché la maggior parte tengano la prima 
opinione. Vedi LAZZARO . 

C A R M E N , * un termine antico appreflb 
i La t in i , ufato in un fenfo genérale, per 
Cgnificare i l verfo; ma in fenfo piíi pccu-
liare, per íignificare un carattere mágico, 
un incantefmo, una forma di efpiazione, 
di efecrazione, &c . riftretta in poche paro
le , difpofte con ordine mifteriofo, dai che 
dipendea la loro efficacia. Vedi VERSO , 
INCANTO &C. 

* Pezrom diriva la vocc Carmen, dal 
Céltico Carm , ejiro o grido d i allegrezza , 
ovvero qué* verji che i Bardi antichi can-
tavano ^ per animare i Soldati avanti la 
¿attaglia ; aggiungendo che i l Greco ŷ a.f-
{¿H ftgnifica combattimento ed allegrezza: 
lo che e vero j ma altor non viene dal Cél
tico Carm , ma dal verbo greco x^P® i 
io mi rallegro * 

Alcuni traggono roTigine de' Ca rmi , Car
mina o fia de' veril poetici, di qua: e di 
cono, che prefero i l nome dalla loro raf-
fomiglianza a quelle formóle d' incantefi-
m o : altri al contrario dicono, che gP in-
canti di parole ebbero la loro origine da' 
verfi poetici, e i l loro nome dalla foraiglian-
7.a &c. quefto é certo almeno, che molti 
degli antichi incanti , co' quali credevaíi di 
guariré alcuni ma l i , non eran altro che veril 
metr ic i , ai quali , in que' tempi , maggior 
efficacia attribuivafi, che alie mere parole 
in profa, 

Vigenerio diriva i l nome Carmen da Car-
menta, perché quefta ProfeteíTa metteva le 
fue predizioni in verfo, o in brevi periodi: 
ma altri dicono che la ProfeteíTa ebbe i l 
fuo nome ál Carmenta áa Carmen ^ per Tiftef-
fa ragione . Vedi CARMENTALIA . 
. C A R M E N T A L I A , fefta appreffo gli an

tichi Romani, celebrata ogni anno agli n . 
di Gennajo, in onore di Carmenta, o Car-
menm, ProfeteíTa d'Arcadia, madre di E-
vandro, con cui ella venne in Italia feífant' 
anm prima della Guerra Trojana. 

La íolenmta fi ripeteva eziandio ai 15. 
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di Gennajo, lo che é notato nel vecchío 
Calendario col titolo di Carmentalia relata. 

Fu queña fefta flabilita in occafione d i 
una grande fecondita tra le Donne Roma
ne dopo una genérale riconciliazione cê  
loro mar i t i , co' quali erano ílate in difeot-
dia, a cagione dell' effere fíato ad eífe vie-
tato T ufo de' cocchi con un editto del Se-
nato. 

Le donne celebravano queíla fefta: COIUE, 
che offeriva i Sacriíizj, era chiamato Sa~ 
cerdos Carmentalis. 

Gl i Autori fono fra lor divi f i , ckcaí 'ort* 
gine della parola Carmenta: Vigenerio d i 
ce , che la ProfeteíTa fu cosí chiamata fua/k 
carens mente, fuer de' fuoi fentimenti o fuor 
di fe ñeífa, a cagione dell' entufiasmo, i n 
cui fpeífo era rápi ta , A l t r i dicono, ch'ella 
prefe i l nome da Carmen, verfo; perché le 
fue profezie erano date in verfi ma al con
trario, Vigenerio foftiene che Carmen fía 
dirivato da Carmenta* Vedi C A R M E N . 

C A R M I N A T I V I * , in Medicina, fono 
rimedj o femplici, o compoíli , che íi ufa
no nelle coliche, e in altri morbi flatulen-
t i , per difpellere i f l a t i . Vedi F L A T O , F L A -
T U L E N Z A . C Ó L I C A &c, 

* La parola viene dal latino Carminare, 
cioe cardare, petúnare la lana, e figura" 
tamente attenuare e difeutere /' arta, o i 
vapori, e promoveré i l loro [carteo per 
trafpirazione . I I Dottor Quincy le da uri 
origine piu ricercata e mifieriofa: ei d i 
ce , che viene dalla parola Carmen pre, 
fa nel fenfo d1 invocazione , o ¿¿' incanto ; 
e vuole, che fia flato un nome genérale 
d i tutte le medicine che operavano come per 
incanto , cioe in una maniera firaordina-
ria . Quindi, flecóme i piü violenti dolo-* 
r i erano bene fpeffo quelli che proveniva-
no da venti o flati trattenuti, e perh che: 
tai dolor i immediatamente cejfano dop9~ 
che i flati fon dileguati ; • i l termine Car
minativo s1 applico in un fenfo peculiare 
alie medicine, le quali danno alleggia-
mento ne mali d ¿ f l a t i , come fe curajfe-
ro per incanto. M a quefta derivazione ci 
fembra un poco troppo fiirata . 

I quattro fiori carminativi, fono quellí 
di camomilla, meliloto , matricaria, e 
thum. 

C A R M I N O , un colore di un roflb v i v o , 
o chermisi, che tira un poco su la porpora, 

ufa-
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•tófato dai pittori ín miniatura; c talo^ dai 
pittori a o l io , benché di raro, a cagione 
del fuo prezzo ecceíTivo. 11 Carmino é i l piii 
preziofo prodoíto della cocciniglia meíl ica, 
che é una piccola feccia, o fedimento, che 
da giü al fondo delP acqua, dove íi é ftem-
perato Coccimglia, chovan, e autour ; alcu-
n i aggiungono del rocou, ma queflo dk al 
carmino troppo del fondo narancio. 

La polvere del Carmino debb' eflere quaíl 
ímpalpabile, perché fia buona. Vedi C o o 
CINIGLTA, ROSSO , M I N I A T U R A , &C. 

Alcuni fanno i l carmino di legno di brefil, 
fernambuco, e eolia foglia d' oro, battuti 
i n un mortajo, o ftemperati in aceto di v i 
no bianco \ la fchiuma che proviene da ta
le miftura , dopo aver bollito , quand' é fee-
cata, fa i l carmino; ma queíta ípezie é di 
gran lunga inferiore alia prima. 

C A R N A G I O N E , color di carne, nella 
Pittura, s' intende di tutte le parti di una 
pittura in genérale, che rapprefentan car
ne i o quelle parti delle figure umane, che 
fon nude e fenza drappeggiamenti. 

Tiziano e Corregió, m I ta l ia , Rubén e 
Van-Dyk in Fiandra, furono eccellenti nel-
le carnagioni. Vedi COLORITO . 

Si pub qul notare, che la parola carna-
gione, (carnation in Francefe ) non é prc-
•priamente ufata per qualche parte partico-
iare della perfona dipinta, ma per tutto i l 
nudo dell' opera , o del quadro . 

C A R N E , Caro , in Anatomia, una par
te fimilare, fibrofa di un corpo animale, 
molle e íanguigna; di cui i l piü delle altre 
parti é comporto, e per cui elleno fon in 
fierne conneífe. 

Carne propriamente s' intende di quelle 
parti del corpo, dove i vafi fanguigni fono 
si piccoli, che folamente ritengono tanto 
fangue quant' é baftante per dar Toro un co-

tlor roífo. 
Gl i antichi* difllnguono cinque fpezie di 

carne: La prima mufcolarc , fibrofa, o fifiu-
lare: come la íoftanza del cuore, e d' altri 
mufeoli. Vedi MUSCOLO, F I B R A , &c. 

La feconda , parenchimofa, come quella de' 
polmoni, del fegato, della milza . Vedi PA-
Í'.ENCHYMA , M I L Z A &C. 

La terza vifeerofa, come la carne del-
lo ftomaco, degP Inteftini & c . Vedi INTE-
S T I N I . 

i a quarta, glandulofa, eome quella delle 
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mammelle, del páncreas, delle íonf i l l e^^ 
Vedi M A M M E L L E , PÁNCREAS, &c. 

La quinta, Spuria, come quella delle gen-
give , della glande del pene, delle labbra &c. 
Vedi SPURIO , GLANDE &C. 

I moderni ammettono folo una fpezie di 
carne, cioé la mufcolare, che confia di pic
coli t ub i , o vafi con entrovi fangue; co
sí che camofe, e mufcolari parti del cor
po , appo loro , fon la cofa ítefía. Vedi M U 
SCOLO . 

Nulladimeno applicano talora i l termine 
alie glandule : che fon da lor chiamate, per 
diílinzione , Carne glandulofa. Vedi GLÁN
DULA . I n quanto ai Farenchymi, trovafi in 
oggi che fon tutt ' altra cofa da quel che pen-
favan gli antichi. I polmoni non fon altro 
che un adunamento di vefeiche membrano-
fe, gonfiate dall'aria . Vedi P O L M O N I . I l 
fegato, é una collezione di glandule, dove 
vien feparata la bile, Vedi FEGATO . La m i l 
za é un mucchio di vefeichette , piene di fan
gue ; e gli arnioni, come i l fegato, fono 
una mafia di glandule, per feparare i ' uri
na . Vedi M I L Z A , e ARNIONI . 

CARNE, íi ufa puré in fenfo teológico, 
parlando de' mirterj del!' Incarna í ione , e 
dell 'Eucariília . Vedi EUCARISTÍA, &c. 

I I Verbo fu fatto carne, Verbum caro fa-
Bum efi. Vedi INCARNAZIONE . 

I I pane nel Sacramento dell 'Eucarií l ia, 
fecondo la dottrina de' Cattol ici , íi conver
te nella real carne di Gesu Cri í lo . Vedi 
TRANSUSTANZIAZIONE . 

La Rifurrezione della Carne é un artico-
lo di fede . Vedi RISURREZIONE . 

G l i Antropofagi, o Cannibali, dicefi , che 
fi pafcano di carne umana. Vedi CARNÍVO
RO , ANTROPOFAGI , &c . 

C A K N E fungofa, Vedi l'articolo FUNGUS . 
CARNE, fi ufa qualche volta ancora da' 

Botanici, per dinotare la mórbida e polpo-
fa foftanza di qualche frutto, chiufa tra 
1' eíleriore feorza o pelle, e 1' oífo: ovver 
per quella parte di una radice, di un frut
to &c . che buona ad eífere mangiata. 
Vedi FRUTTO, POLPA , &c. 

Color di CARNE. Vedi CARNAGIONE . 
C A R N I V O R O , epíteto applicato a que-

gli animali che naturalmente cercano, edi-
vorano la carne. Vedi A N Í M A L E , e C i s o . 

Si quirtiona fra i Natural if l i , fe F uomo 
fia naturalmente Carnívoro , o nb? Alcuni 

fo-



C A R 
íoftengono, che i frutti della térra erano foli 
deftinati per fuo cibo , e che fu la necef-
íita in aicuni luoghi , e la lufluria in al-
tr i , che prima moffero gli uoraini a ci-
barfi degli animali lor compagni. Pittago-
ra , ed i fuoi feguaci la conOderavano co
me una grande empieta ; e fi aüenevano r¡-
gorofamente da qualunque carne , per la 
Jor nozione dclla Metempficofi ; ed i lor 
fucceíTori , i Bracmani , continuano nell' 
ufo e nel dogma fin al giorno d'oggi. Ve
di PíTTAGORICI, BRACHMANI, &C. 

La confiderazione, su la quale Gafifendo 
principalmente infiíie, per provare che l'uo-
nlo non dovea eííere earnivoro , fi é la ñrut-
tu'ra e la conformazione dei noQri denti : 
cíTendo i piíi di effi o tncifores , o molito-
res; non quaii gli hanno gli animali carní-
vori) cioé denti atti nati a lacerare esbra-
nar carne j fe tu ne ecceítui I quattro ca-
n in i : come fe la natura ci aveííe piuttoílo 
difpoíli a tagliar l'erbe , le radici , &c. 
che a lacerar le carni. Vedi DENTE . 

A che fi pub aggíugnere, che quando 
ci nutriamo di carne, non fi fa fenza una 
cottura preparatoria, aleífandola , arroüin-
dola &c. Ed anche allora, come olTerva i l 
Dr. Drake, ella é di tu t t i i cibi la piu du
ra e difficiie allá digeüione, e viene proibi-
ta nelle febbri , e in molti altri morbi: e 
finalmente , che i fanciulli fono anzi che 
no contrarj, ed hanno abborrimento a' ci
bi animali , finché i lor palati fi viziano 
col coftume ; ed i l nafcere e nutrirfi de' 
ver mi in loro , viene generalmente attri-
buito al manglar carne troppo prefto. 

A quefii argomenti i l Dr. Wailis ne fog-
giugne un altro; ed é , che tutti i quadru-
pcdi che fi pafcono di erbe e di piante , han-
no un colon lungo, con un inteüino cieco 
air eftremita fuperiore di elfo ; o non so 
che di equivalente , che tramanda i l cibo, 
mercé di un lungo e grande progreífo , dallo 
üomaco in giíi , acciocché i l paflaggio fia 
piu lento, e la dimora negl ' inteít ini piü lun-
§a , roa che ne' carnivoñ manca qucft' inte-
íiino coecum > ed in fuá vece ve n' é .unpií i 
corto e piü tenue, ed i ! paífaggiopegr inte-
üim pih pronto e piü preño . Ora nell' uo-
mo , i l ccecum é vifibiliffimo ; lo che fa una 
valida prefunzione, per diré che la natura, 
che fempre con fe íkffa fi accorda, non lo 
abbia deainato ad eífere anímale carnívoro, 

i orno I I . 
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E' vero, che negli adulti, ileoecum éaffai 
piccolo, e pare di poco o di niun ufo; ma 
in un Feto é molto piü grande a proporzio-
ne; ed é probabile, che i l nortro cambia-
mento di dieta ordinaria, fecondo che cre-
feiamo, dia occafione al fuo raccorciarfi c 
impicciolirfi. Vedi CCECUM , e COLON. 

C A R N O S A - H . » f o . M l .e l l ' anatomia . 
ChRNObbS-Panmculus J 

Vedi PANNICULUS Gamo/vf, e MEMBRANA. 
C A R N O S I T A , fi ufa da alcuni Autor i 

per una piccola eferefeenza carnofa , tuber-
colo , o gonfiagione , formara nell' uretra , 
nel eolio della vefeica, o nella verga , che 
ferma, o ferra i l paífaggio dell 'orina. 

Le Carmfita fono di cura difficiliíTima e 
non íl conofeono si di facile, fuor che coll' in-
trodurre nel meato una tenta, che iv i incontra 
refiílenza ed intoppo. Ordinariamente proven-
gono da qualche morbo venéreo mal curato . 

C A R N O V A L E , * fiagione diallegrezza 
e di divertimento , offervata folennemente 
dagl' I ta l iani , piü che da altre Nazioni , e 
fopra tutto in Venezia . 

* La parola e Italiana ; e M . du Cange 
la diriva da Carn-a-val , perche allora> 
la carne va nella pentola, per compenfat 
la Jlagione che dee fujfeguire , di aftineH' 
za , e di digiuno. Quindi egli offerva , 
che nel Latino corrotto , fu chiamato Q^x-
nelevamen, e Carnifpicium; come an-
cor lo denominam gl i Spagnuoli , Car
nes tollendas . 

I I tempo del Carnovale comincia ordina
riamente dal giorno duodécimo dopo Nata-
le , e dura fino a quarefima. Fefte, B a l l i , 
Opere, Concerti in Mufica, A m o r i , Noz-
ze &.c. per lo piü compionfi in tempo d i 
Carnovale. Vedi SHROVETV^. 

C A R O , in Anatomía &c. Vedi 1' artí
celo CARNE . 

QhKO mufeulofa quadrata y é un mufeo-
lo cosí chiamato dal Fallopio , e da Spige-
l i o , ma piü popolarmente palmaris brevis. 
Vedi PALMARIS . 

C A R O L I N I , epíteto dato ai quattro lí-
bri compoíli , come alcuni penfano , per 
ordine di Cario Magno, per rifutare il fe
condo Concilio di Nicea , in riguardo al 
culto delle Tmnaagini. Vedi I M M A G I N E . 

I Libr i Carolmi contengono centoeventi 
capí di aecuía contro quefio Concilio, e fo
no concepiti con terraini aífai dur i . M o l t i 

N a au-
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autori perb d ubi taño fondatamcnte deH'an-
tichita di queñi iibri ; eglino vengono ai-
tr ibui t i ,da alcuni ad Angelrano , Vefcovo 
di Metz j da altri sd Alcuíno : ed altri l i 
afcrivono a' Vcfcoví della Francia , aliegan-
do, che avendo i i Papa Adriano mandato a 
Cario Magno gli atti del Concilio nei 790. 
ei i i diede da eíaminare ai Ve feo vi France-
íi e che i Libri Carolini fu roño la rifpcíla 
¿ i qucÜi Veícovi . 

Eglino furon mandad al Papa verlo il tem-
po del Concilio di Francfort j e furo no pri
ma ftampati neli'anno 1549. da M . da T i l -
Jet , Vefcovo di Meaux, fotto i l norae di 
Eiia Phyüra . 

CAROLUS , antica moneta Inglefe ¿'oro 
aífai larga, battuta {otto i l Re Cario I . di 
Cui elK porta i l neme e T immagine . I i 
fuo valore últ imamente é flato ftimato ven-
titré shellini ñ. benehé nei tempo in cui fu 
battuta dictíl che folamente fi valutaífe in 
ragione di venti shellini« Vedi C o m o , e 
M O F E T A . 

CAROSELLO *, corfo di carri e di ca-
va l l i : ovvero un magnioco divertimento , in 
occafione di quaiehe pubblica aliegrézza : 
che confifte in una Cavalcata di diverfe per-
fone , riccamente veftite , e guernite alia 
ma.íiera de'Cava'ieri antichi, divifa in fqua-
droni , che fi unifeono in qualche piazza pub
blica , corrono ghlollre , fan de' torneamen-
t i ed altri nobili Efercizj . Vedi CniosTRA , 
c TORNE AMENTO . 

* La parola ven daiP Italiana carro, di 
m i pare un diminutivo. Tertulliano ne 
aferive f mvenzione a Circe ; evuolcche 
tai giuochi juno fiati infiituitp in onore 
del Solé, fuo padre: donde alcuni dir i-
vano la parola Carrofelio, da carrus , 
o currus Solis. 

I Morí vi hanno introdotto íe cifre , le 
livree, ed z h ú ornamenti delle ior a rmi , coa 
gli arnefi, e feilc de'ior cavalii. í Goti vi 
banno aggiunto le crelie, le piamc &c. 

C A R O T I D Í , ILapconh;, neir Ana tomía , 
fono due aríerie dei eolio, una da ciafeuna 
parte , che fervono a traíportare i l fangue 
dalT aorta al ccrvello . Vedi Tav. Jfnat, ( an-
geiol. ) fig. 1. n. 5. 5.13. 13. (ofteoí.)fig. 5. 
1. 1. 2. 3.3. üt . xx. yy. ( í p l a n c h ) fig. 12. 
l i t . p. Vedi puré ARTERIA , SANGÜE , e 
CERVELLO . 

La Carotide dejira nafee dalla fubclavia, 
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appunto dove queíla vien fuer della porta ; 
ma la Carotide finijira immediatamente dalT 
aorta . Ambeduc fono profonde, ed eOfendo 
di fe fe dali' afpera arteria , paífano libere da 
ogni comprcñione , e fenza fpargere quag 
alcun ramo , direí tamentc al cerebro. Quan-
do fon 11 per giugnervi, mandan fuor da sé 
la Carotide eílerna; e pallando per i ' os pe-
tro íum , vanno innanzi con alcune circon-
voluzioni finché lafeisndo a parte la lor 
membrana mufcolare, e dando dei rami al
ia dura mater, paífano lungo i l cranio , d i -
fe fe dai lati della feila íurcica, e della dura 
madre: c fpandendo ancor de*rami allepar-
t i efteriori della pía mater, ed a 'nervi , fi
nalmente giungono al cerebro; dove div i 
de ndoíi in ramincazioni infinite , perdoníi 
nelia parte corticale; o per avvcntura pro-
cedono fin nella parte fuá medullare. Ve
di C O R T E X , MEDULLA , &C. 

Ippocrate e gli antichi mettean la fede dell* 
addormentamcnto , in quefic arterie, donde 
ebber i l nome di Carotidi, q.d. faporari¿e , 
da Hapás, fopore : per la fieíía ragione furo-
no puré chiamate Lethargica e ApopleElicts, 

C A R O V A N A . Vedi C A R A V A N A . 
CAR PÍE A , Kiscpnruici , fpezie di bailo, o 

di efercizio militare, in ufo tra gli antichi 
Atenic í i , e Magneíii , che faecvafi da due 
perlóne ; Tuna che facea i l pcríbnaggio di 
un agricoltore, 1' altra di un ladro. 

L ' agricoltore, lafeiando giü le fue armi', 
va per terainare, ed arare; fempre perb guar
dando attorno di sé con circofpezione, co
me fe temeííe di etTere forprefo: i l ladro al
ia fine comparifee, c i'agricoltore lafeian
do i l fuo aratro, fi getta di nuovo all'ar-
m i , e combatte in difeía de' fuoi buoi . 
Si compie i l tutto al íuono delle t ib ie , ed 
in cadenza. 

Qualclie volta ven i va foverchiato i l la
dro ; qualche volta i l lavomore ; di che 
vincea eran 1'aratro e i buoi. 

L ' efe re i l i o avea per ifeopo, di amraaefira-
re ed avvezzire i contadini a difenderfi c o l i 
tro gli attacchi de' bricconi c fcellerati . 

C A R P O . Vedi CARPUS, 
CARPOBALSAMO , o CARPOBALSA-

MUM , * é ia bacca , od i i frutto di un al-
bcro che da i l vero baífamo oriéntale; raf-
fomigÜ inte aíTai nella figura, nelia mole e 
«el colore, a queílo della terebintina. Ve
di BALSAMO. 

» la 
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* L a parola viene da l Greco Kftfet i fr**' 

t o^e ficiKcrci[¿os, balfamo. 
11 Carpobalfamum é una bacca oblonga 

eon la coda corta , la pelie o fcorza bru
na e rugofa , fegnata eon quattro eofte , 
di un odore , e di un fapor grato , 

Trovafi di rado ndle officine ; quello cbe 
vendefi d' ordinario i ir fuo luogo, non cf-
fendo altro che peppe átlla Jaa>áica. Alíri 
v i foftiiuifcono cubebe , 

C A R P O C R A Z I A N I , ramo degli anti-
chi Gnoíüc í , COSÍ chiamato Carpocrate r 
che nel fecundo fecolo rifufcitb, ed acreb-
be gli errori di Sirnone Mago, di Menan
dró , di Saturnino , e di altri Gnoñici . 
Vedi FLORiNiANO. 

Egli eonfeííava, con e í l , un folo^ prin
cipio e padre di time le cofe , i l cui no-
me e la natura erana igno t i . I I mondo 9 
fe con do l u i , fu ereato da Ang io l i , ímifura-
tamente inferiori al primo principio . Op-
ponevafi alia dignitadi Gesu Criíto , facendo-
lo un mero uorao , generato carnalmente nel 
eorpo di Maria da Giuíeppe, benché dotato 
di doni non ordinarj, che lo raetteano al di 
fopra delle altre creature » Tnculcava la co
mún i ta delle donne v ed infegnava , ehe 1' 
anima non íi potea purificare, finché non 
avea commeíTe tutte le fpezie di abbomi-
nazioni y voleado che quefta foííe una con-
díxion necefíaria della perfezione .. Vedi 
GNOsTiert e C E R I N T I A N I , 

CARPUS., Kctpm-oí i nel!' anatomía , é la 
giuntura deila mano col braccio , oquella 
parte ch' é tra la pairaa deüa mano , ed i l 
braccio., Vedi Tav. Jínat . ( O ñ e o \ . ) fig.n.g. 
e 7. n. i 2. Vedi anco 1'articolo M ANO-. 

I I Car pus i dcíío puré Brachiale , confi-
fte , fecondo alcuni, di fette , fecondo altri T 
di otto oííi di diucríe figure e moli , poíli 
in due file od ordini , in ciaícuna : quei 
deila prima fila fono articolaíi con i i dué 
focili , quei della feconda colle offa del me
tacarpo. Sonó fortemente collegati aíFieme 
per mezzo de' ligamenti v che vengono dal 
radio , e dal ligamento annulare ; per cui 
paífano i tendini che muovon le dita : 
quantunque quefto ligamento non 0 ítimi 
íe non uno , pur da un partlcolar rice « o 
0 %ro&ad 0§ni ^"dine che paífa per eflb . 

G l i Arabi chiamano i i Carpo Rafccta y i 
t a u n i alie volte Cargimus. 
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C A R R E T T A , o CARRETTONE , ípeiic 

¿i veicolo, o carro in ufo comune, 
V i fono diverfe forme di carrette , ac-

comodate ai diverfi ufi , per cui fi dertina
no » L'ordinaria confíñe delle ftanghe , che 
fono i due pezzi, che i l cavallo di dictro 
folien ta , i legni , o pezzi transverfali che 
tengono le ñanghe alTieme i i'appoggio o 
foftentacolo, ch' é quella parte su cui reg-
gono e voltano le ruóte davanti; e ra í fe , , 
nel girare i l carro attraverfo della ñrada : 
i l corpo, la caifa della carretta , che ha i 
fuoi pal i fitti, le fue fponde, le cortine e 
le baile in cima, ed i cerchi , che com-
pongono la fommita od i l cielo ; i l luogo 
coperto di panno &c» oltre le ruóte , ií 
earpenío, Taffe &c. 

Fíü gíandi che fon le ruóte della carret" 
fr?, e la foro circonferenza, piü facile é i i 
moto : e quanto lo fon meno, tanto pi i i 
penfanteraente e incómodamente procedono. 
Ma ancora quanto piti alta é la carretta , 
tanto é piu facile a rovefeiaríi. La fola ra-
gione, per cui le ruóte dinanzi íi fan mí-
nori che le ruóte di dietro- , é per cómoda 
di voltare o girare. Vedi RUOTA . 

Quanto piu dritti o quadrati fono i rag-
gi delle ruóte venendo fuor dal centro r 
tanto piu fono deboli, quando accade che 
ii pefo prema fopra un lato folo : per la 
quaí cagione, come anco per aíTicurare la 
ruota dallo fpezzarfi in una caduta, íi fan 
eoncavi. 

C A R R E T T O , fpezie di earriagio con 
ruóte baífe, per tirare grandi peí i , ed ' in-
gorabro, da un luogo ali' altro. 

G A R R I E R A , nel maneggio, luogo chíu-
fo con barriera o ricintof, dove fi corre V 
annello. Vedi BARRIERAr 

La parola fi ufa puré in fenfo di corfo 
velociffimo del cavallo. Nel Circo anrico 
la C a n t e r a era lo fpazio , dove le bigx o 
quadrigne dovean correré velociffimamente , 
per guadagnare i l premio. Vedi C I R C O . 

GARRIERA, nella Falconeria, é on vo
ló-o girata dell' uccello , ehe s 'eüende circa 
cento e venti verghe da tre paflTi Tuna. Se ruc
edlo afcende ancora piu , ell'é chiamata carrie" 
ra doppia ; fe rae no, unimezza carriera , 

C A R R O , * C A R R Ü S , una fpeiiedi tro
no corrente, ufato nc' trionfi , e ncgli fplen-
áidi ingreíTi de' Principi. Vedi COCCHÍO > 
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* La voce e dal Gal ¡ico o Céltico antico 

Carr, mentovatc daCefare , nefucicom-
mentarj , fono i l nome Carrus . 

Plutarco riferifce , che Gamillo efíendo 
entrato trionfante in Roma, montato fopra 
un Cano tirato da due cavalli bianchi , fu 
ella confiderata per una troppo fuperba in-
novazione. Vedi TRIONFO . 

C A R R O , é ancora una fpezie di vettu-
ra leggiera ed aperta . Pontano oííerva , 
che Eriélonio fu i l primo che mife i for-
nimeníi ai cavalli , e l i congiunfe in un 
Carro . Vedi COCCHIO . 

I I Cano, su Je medaglie antiche, tirato 
da cavalli, o da León i , o da Elefanti, per 
3o piíl ílgnifíca o un trionfo o un' apoteofi ; 
qualche volta una fpezie di proceffione del-
le immagini degli Dei in qualche íolcnne fup-
pücazione; e talor delle immagini di qual
che illudre famiglia in un funerale . I I Car
ro coperto, e tirato da m u l i , fulamente fi-
gnifíca una Confecrazione, e Tonore faíto a 
qualcheduno di portar la fuá immagine ne' 
giuochi del circo . V . CONSACRAZIONE &c. 

II Carro, o cocchio ufato dalle Dame , 
fu chiamato Pilentum, Carpentum , e Ba-
fiema. Vedi BASTERNA . 

CARRO, per veicolo da trafporto di ro
be, di perfone , &c. che chiamiamo anche 
carriaggio. Vedi VEICOLO . 

CARRO, O Carretto di un Cannone, é i l 
legname difpoüo in forma di carro, su cui 
k montato i l Cannone; e che ferve ad ap-
puntarlo , e dirigerlo per fare i l difcarico j e 
parimenti per trafportare i i pezzo da luo-
go a luego. Vedi CANNONE. 

I I Cano, o carriaggio di un pezzo da cam-
pagna , confiíle di due ruó te , che portano 
lunghi affi, o travi di legno , tra i quali 
i l cannone é come ferrato e incaífato , 
moventefi su i fuoi torrioncelÜ, come fo
pra un eentro: Quando fa di me.ñieri m-o-
verli j vi fi aggiugne un mez?-; carro di-
jaanzi, compoÜo di due piu piccole ruóte . 

La ordinaria grandezza o proporzione dei 
(arre, G é ch'' egli abbia i \ della lunghez-
za del cannone , e che le ruóte fieno alte 
la meta della lunghezza del pezzo : quat-
tro v^oite vi d i áme t ro , o i l calibro , da la 
proftmdíta delle tavoic nell' eíiremit^ dinan-

i \ ncl mezzo , . 
CARRO» Trionla-le all'ufo moderno . Ve

di PAGEANT v 
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CAPvRUCOLA , in Meccanica, é una 

delle cinque potenze meccaniche, che con
fia di una piccola ruota o girella , U qua-
le ha un canale fcavato nella circonferen-
za, e fi rivolge fopra un aífe; ella ferve, 
mediante una corda che fdrucciola e feor-
re nel fuo canale , per alzar pefi . Vedi 
MECCANÍCA Potenza. 

I Latini la ch i ama no troclea ^ e dagl' I ta-
liani é deíta ora carrucola, ora taglia, ora 
puleggia, ora orbicolo &c. Un aggregato 
di piu carrucole é chiamato polyfpajion. 

La ruota o girella mobile, é det tadagü 
Inglefi sheave; l'aífe su cui fi aggira, gud' 
geon, cioé T articulo o pernuzzo ; i l legno 
o ferro fiífo, tagliato o cavato, nel quale ella 
é poíla, chiarnafi i l zocco, o la caifa. 

Dottrina della CARRUCOLA. I0. Se una 
potenza P ( Tav. MECCANICHE , fig. 49. ) 
foíliene unpefoQ, per mezzo di una fchiet-
ta o femplice carrucola h¥t , in tal maniera 
che la linea di direzione della potenza di cia-
feuno fia una tangente alia periferia della 
giiSiija; i l pefo e la potenza fono eguali. 

Quindi una carrucola femplice, fe le l i 
nee di direzione della potenza e del pefo 
fono tangenti alia periferia , né ajuta né 
fa oílacolo alia potenza , ma cambia folo 
la fuá direzione. 

L ' ufo della Carrucola egli é pero , quan
do la direzione verticale di una potenza 
debbe mutarfi in orizontale ; ovvero una 
direzione afcendente in una diíecndente y 
ed al contrario. 

Troviamo che quedo é un buon prove-
di mentó per la ficurezza degli o pe ra i im-
piegati nel tirare con le tagiie . Imperoc-
ché fupponiamo un vado pefo E F g do-
ve rfi portare ad una grande altezza per 
mezzo di uomini che tirino la corda A B : 
fe la corda per accidente veniífe a rom-
perfi , le tefle degli operai che Han no al 
di fotto farebbero in immediato pericolo; 
ma fe col mezzo della canutóla B la di
rezione verticale A B vien cangiata in 
una orizontale B C , la rottura della corda 
non porta allora pericolo. 

Que 11 o cambiamento di direzione col mez
zo di una carrucola o puleggia ha un altro 
vantaggio; che fe una potenza pub opera
re con forza maggtorc in una direzione 
che in un' altra , noi fia rao c a pac i d" im-

j?iegarla nella fuá maggior forza. 
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Cosí e.gr. un cavallo non pub tirare ín 

direzione verticale , ma tira con tutío i l 
vantaggio in una orizontaie . Con mular 
dunque i l tiro verticale in oriiontale , un 
cavallo fí rende atto ad alzare un pefo. 

Ma i l grande ufo del la Car rucóla é , quan-
do molte di eífe ne fon combínate, forman
do cosí cío che Vitruvio , od altri dopo lu í , 
cbiamano Polyfpafia ; i cui vantaggi fono, 
che la macchina non cccupa fe non piccolo 
fpazio , é fácilmente rimoífa , e folie va un 
gran pefo con una forza a fia i mediocre. 

2.0 Se una potenza applicata in E ( fig. 
70. ) fecondo la linea di direzione B E , che 
é tangente alia carrucola in B , e parallela 
alia corda A D , fofliene i l pefo F fofpefo 
dal centro della carrucola C , la potenza e 
fubdupia del pefo. 

3.0 L'effetto de' polyfpajii é fondato ful 
teorema feguente : Se una potenza applica
ta in B (f ig . 51.) foíliene, col mezzo di un 
folyjpajion, un pefo E , cosí che tutte le cor-
ele A B , H I , G F , E L , C D , lie no pa-
rallele i'una aH'alíra , la potenza fara al 
pefo come l 'unita al numero deiie corde, 
H I , G F , E L , C D , tirare dal pefo E \ e 
pero come l'unita al numero delle carrucok . 

Quindi cffendo dato il numero delle car-
rucole y ed eílendo data la potenza , é facile 
trovare i l pefo che fara con eííe fofteouto, 
ovvero, dato i l numero delle carrucole , e 
dato i ! pefo da foílenerfi , fi é trovata la po
tenza : ovvero il pefo e la potenza cííendo 
dad, i l numero delle carrucole di cui ha a 
confiare i ! polj/pajlcn , é trovato. Vedi Po-
1YSPASTON . 

4.0 Se una potenza move un pefo col 
mezzo di ¿iveríe carrucole, lo fpazio percor-
ío dalla potenza fara alio fpazio pe reo río 
dal pefo, come il pefo alia potenza . 

Quindi , quando e piü piccola la forza che 
foíhene un pefo col mezzo di carrucole , 
tanto piü lentamente il peto é alzato : co
sí che cib che fi avanza o nfparmia nclla 
íorza , fi coníuma in tempo . 

C A R T A , PAPYRUS * , un fogüo fottiíe 
fieffibüe 5 comuaeraente blanco, prepáralo 
artificialmente coa qualche foftanza vegeta-
biie, fopra tinto ad ufo di ferivervi fopra, 
coa inchiolUo. Vedi SCRIVERE , ÍNCHIO-
STRO , &c. 

-frr ^ar ía w genérale m i intendtamo lo 
jiejjo che gU antichi p n la voce Papy-
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rus 5 in greco vanup®' , che era i l nome 
di una planta Egizia , chiamata anche 
fi'.pK®', biblus, su cui gli antichi eran» 
fol i t i ferivere. 

Varj fono i materiali, su i quali gli uo-
mini in diverfi fecoü e paeíi hanno inven-
tato di ferivere i lor fentimenti, come fo
pra pietre , fopra térra corta , fopra le foglie 
de' fiori, e degli alberi, c fulle loro buccie 
o cortcccie ; parimenti su le tavole di Ic-
gno, di cera, di avorio ; al che fi pon no ag-
giugnere le lamine di piombo, i rotoli di 
tela , &c. 

A lungo andaré fu ¡nventato i l Papyr@ 
Egizio ; quindi la pergamena , e la Carta 
barnbagina ; e per ultimo la Carta ordina
r ia , o di tela . I a ) 

( a ) Vid. Mafíei I f l . D¡ploma1.1 2. §. 3. 10. 
Bibl. hal. To. 2. p. 242. Leo Allat. An-
tiq. Hctrufc. p. iz-j . fcq. Hug. deferid, ori-
gin. Alex. ab Alexand. /. 2. c, 30. Bar-
thol. DijT, 4. de Lib. Legend. p. 90. fcq. 

l a alcuni luoghi e fecoii é üato cziandío 
fciitto fopra le pelli de'pefci ; in a l t r i , fo
pra gi ' intefiini de' ferpenti, fopra le fchle
ne , o gufci delle tartarughe . Per non men-
tovare cib che Epifanio racecnta , aver Pvio-
sé r i ce v uta la Legge feritta su tavole di Za
firo ; né cib che fognano i Cabbalifti, eífe re 
ella lUta feritta fopra un globo di fuoco ; 
né per ultimo , que' tefiaraenti militari de* 
quai tan parola i Giurisconfulti, ch' crano 
feritíi nelía fabbia , od arena ( 5 ) . 
• (b ) Vid. Mabiil . deReDiplom. I . I . c 

Fabric. Bibl. Ant. c. 2 1. §. 9. p. óio.Jcqu. 
Raimm. Idea Syjlcrn.Antiq.Litter. p. 309. 
Vedi puré gli articoli , LIBRO , PER
GAMENA , &c. 

V i fono poche forte di piante che non 
Heno rtate adoprate per carta, e libri i e di 
qua fono vénuti i molti e varj termini , bi-
bloí , codex , líber , folium , tabula , tillara ^ 
philura , fche da, &c. che efprimono le di-
veríe partí , su le quali erano feritíi: e bu i -
ché in Europa tutte fono fparite, alT intro-
duzione del Papyrus , del i a Pergamena , pu
ré in alcuni altri Paeíi 1' ufo di diveríe di 
effe fuíTufe anche in oggi. Nel l ' Ifola di Cey-
lan , per eíempio , fer; vono su le foghc del 
Talipot ( M . I MSS. Bramini nel lingoag-
gio Tulinga , mandati a Oxford dal Forte 
San Gio íg io , fono feritíi fopra foghe dell5 
Ampana o Palma Mal aba sica C ¿" ) ' Her-

siian-
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manno da 11 ragguaglio di una piaat'a di 
palma moííruofa , áctu Códda pana , o Pal-
ma Montana Malabarica, che a capo di 35 
anni arriva ali ' a i teMa di , o 70 piedi , 
con foglie piegate quaíi rotonde, e iarghe 
20 piedi, colle quali ordinariamente copro-
no le Joro cafe, e fopra le quaü puré fcri-
vono; parte di una foglia baüando per fa-
le un modéralo l ibro . Scrivono tra ie pie-
gature, facendo i caratteri per raezzo all ' 
efteriore cuticola ( ^ ) . 

( a ) Knox. H i f l . CeyL l . 3. L e C l e r k ^ l i 
Umv. Tavy 25. p. 242. ( b ) PhiL Tranf. 
n.246. p .^i i .Jequ. ( c ) Vid. Hort Ind. 
Malab. p. 3. Phtí. Tranf. n. 145. /?. 10S. 

Nelle Ifole Maldive, i Nat ivi dicefi che 
fcrivano fujje foglie di un albero chiamato 
Macaraquean , cht fono piíi d i un braccio 
marino e mezzo lunghe , e iarghe un piede, 
E i n divcrfe parti dell' Indie Occidentali , 
le foglie della Mufa Arbar , o Plamain , 
fcccate al Solé , femrono all'iíkíTo ufo , fin
ché últimamente i Francefi hanno iv i infe-
gnato Tufo della €^¿ j 'Eu ropca ( . R a y j 
finalmente , enumera diverfe fpezie di albe-
r i Indiani ed Americani , che portano o. 
danno C<írí¿j.; particolarraeníe uno chiama
to Xagua^ che ha in sé dello ñraordinario 
le fue foglie fono cosí grandi, e di teffitu-
fa si: unita , che coprono un uomo da câ  
po a piedi , e lo difendono dalla pioggia , 
€ dali'altre inclcmenze delF aria , come un 
panno od una vefte ; dalTiníerior foftanza 
«Jclle quai foglie, fi cava una fpezie di GÍ?» 
t a ; cioé una blanca e fottil membrana , co
me la pelle di un ovo, grande come unapel-
le delle noñre pergamene , e niente inferió
l e nella bellezia e bonía alia migiior delie no-
m€Gant ( e ) . 

( d ) Vid. Savar. D . de Comm. C t . p . 969. 
( e y. Vid-. Ray H i / i . Plantar. To. 2. /. 32. 
Nouv. Rep.Zet. Tom. i i ^ p . 361. 

_ La Carta é principalmente faíla , tra n o i , 
di cenci di tela di l i no , o canapé , sbattu-
t i in una polpa o parta, nell' acqua., efor-
mati ogit tat i in fogli quadri, di quella grof-
fezza che fi vnole Ma fi pub anche far 
re di urtiche, di fieno , di pañinache , di 
foglie di cavoli , o di altra cofa, che fia 
fibrofa : e pub farfí ancora degli firacci di 
pannolano bianco, benché queda non fervi-
rcbbe a ferivere , a cagione della durezza 
t ^ ) . hzCana.Chlmk écosí finaj che mol-
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t i Europei hanno penfato che foffc fatía di 
feta ; non avvertendo, dice du Halde, c|ie 
la feta non pub eííer battuta e ridotta in 
quella tal paila che é necefíaria per far la 
Carta Benché l'autor rasdefimo in ap-
preífo favelli , di una C ^ m i o pergamena fat-
ta de' bozzoli de' vermi di feta ; e lo íkf la 
eífere fatto nel Cathaz, fiam aíTicurati da-
alíri autori ( * ) . 

( f ) Hought Collett. n. 360, To. 2. p. 41 &• 
( s ), Defcript. of Chin. p. 360. (h ) Vid, 
Busbeq. Legat. Turc. EpiJi. 4. p. 329. 

La CARTA , avuto riguardo alia maniera^ 
di farla, ed ai raateriali che vi s' impiega-
no , fi pub ridurre a dive.4u fpezie : Alia 
Carta Egizia , t i l ' Europea , alia Chinef: £ 
noi troviam puré farfi menzionc di Carta 
bambagina., di Carta di feorza, e di Carta 
asbefiina , o incombuflibile.. 

La GARTA Egizia^ é quella che fu prin
cipalmente ufata tra gli antichi, e propria-
mente detta Papyrm: la quale era fatta di un 
giunco chiamato papyrus^ o biblus^ che fo
pra tutto crefee in Egitto vicino alie rive 
del Ni lo : benché fi trovaífe ancora nell' I n 
die ; e Guilandino ci aíTicura di aver vedd-
to nella Caldea, nel concorfo de'duefiumi 
Eufrate e T i g r i , de' vafii mataffi, dove col
le fue proprie mani ftrappb un papiro ^ af-
fatto fimile a> quello del N i l o . Strabone pa--
rimenti favella di una forta di papiro , che cre
fee in Italia j ma non troviamo che fe ne. 
fia mai fatto ufo per lavorar carta. 

La deferizione data da Piinio ( ' ) del F¿Í-
piro , o del giunco cartaco, é un poco ofeu-
ra . La fuá radice , fecondo lui , é della; 
groíTezza del braccio di un uomo, e dieci 
cubiíi lunga: daquefta fpunta e fi alza un 
gran numero di fteli triangolari , 6 o j cu
biíi a l t i , ciafeuno groííb abbafianza , per 
poterfi fácilmente fendsre e fcheggiare 
Le fue foglie fono lunghe, come quelledel 
giunco ordinario i . fuoi fiori íhminofi 5. 
fchierati in gomitoü , o mataífette nelT 
eftremitadi de'gambi; le fue radicí legnofe 
-e nocehiofe, come quelle de'gjunchi., ed i l 
fuo guí io, e odore molto affine alT odore , 
ed al fapore del Cypero (> ^ ) . 

( i ) Védi ?\'m. Mtj i . Nat. I . zq,. cap, 12. 
( k ) Vid. Theophr. Htfl . Plant. I . 41 c. 9., 
e Dalecampio, che ne dkuna ftpura . Ht j i . 
I . 18. p. 1883. Vedi puré Bahuin. /. 18.. 
c. i M . cbe con Gcínero lo [a unmfp&**& 



ái apero. Gu \ r . Muf. Reg.Sodet. p % 
fea. z.p. 22^. Maffei I jhr . Diplomat. B i -
bl. I ta l . T . 2. p. 246. 

Oltre la Carta ; fi facevano delie vele, 
¿elle corde, o farte , ed alíri cordatni da 
nave; come puré ftoie, coperte da letto , 
cd anche navigü del gambo del Papiro . 
Legglaríio, che Mosé quando bambino ra 
cfpofto su le rive del Ni lo , lo fu in una 
ceña di Fapiro, 0 irairup® . Aggiugni, 
che i Sacerdoti Egizj porta va no fea r pe di 
Papiro . Guillandino , Medico Pruffiaao, ha 
mi opera famofa fopra I'antico Papiro, 
modo di commentario fopra tre capitoli 
é\ Pünio * , ndla quale ampiaraente ccon 
grande erudizione é fpiegato tutto quelio 
che concerne quefto a rgomenío ; puré Sea-
ligero ha feritta una rigorofa critica fopra 
-quei'opera, ed ha moÜrate molte inaecu-
ratezxe di Guiüandíno lo che non ha 
í ratten uto Kirchraaiero da!!1 adottare quaíi 
tu t to i l libro di Guillandino in una Dif-
ícrtazione fopra i l Papiro ** *. Aggiugni, 
che r ingegnüfilTimo ed eruditiffimo Sig, 
Marcheíe Scipione Maffei ha últimamente 
vindicato Guillandino contro P eccezioni 
-di Scaligero, egualmente che di Voífio , e 
•di Arduino . Vid; Ifior. Diplom. I . 2. Bibl. 
I ta l . T . 2. p. 248. 

* Melchioris Guillandini Papyrus , h. e. 
Commentarius in tria Plinii majoris 
de Papyro capita, fe. lib. xnr . c. x i . 
X I I . X I I r . pubhblicato prima in Venezia 
nel 1572. e pol in Ambcrg mi 1613 . dz 
Salmuíh . Pare che Guillandino avcjje 
in animo di compone un Commentario su 
mtta la Storia Na tu raie di Plinio ; ma 
•guefla piccicla parte , che non eccede 
m í a moderata pagina , avendogli dato 
da [are per fei incieri me/i, non e ma-
vaviglia cío egli per de ¡fe i l coraggio dal 
procederé a comentare i l re ¡ lo . In quejii 
tre Capitoli egli ha rijlorati piil di ven-
t i pajfi nel tejió di Plinto, non per Jola fuá 
•congettura , ne col? a/uto de MSS. ma 
dalla natura fiejfa delle cofe deferitte, e 
dalle teítimenianze dtglí Autor i del p r i -

ordine: oltre di quejlo, egli era fia-
t0 su i luoghi dove anticamente fi efe-
gaiva la manifattura del Papiro , ed 
aVeva diligentemente efaminati tutti gli 

^^Ai i tc r i Qreci e Latini che ne parí ano . 
Joíeph. JuQ. Scalietri Anioaadverfio-
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fifS in Melchioris Guillatidmi Gommen«' 
tarium in tria C. Plinii capita , l i b . x i i f . 
fíiftoriís Mundi five Naturalis , quibus 
agit de Papyro •, prima pubblicate nelle 
Legiones Bibliothccaríse memorabilcs, 
di Rudolfo Cap el lo , in Hamburgo nel 
1682. Dove egli feguita Guillandino paf-

fo p&ffoj trova tanti fa l l i in ejfo , quan*-
t i fuo padre n avea trovati in Carda* 
no, e lo tratta con V tfieffa durezza „• 
additando per tutto i fuoi letterar) ab-
bagli , e sforzandofl di mofirare , che 
in luego d i emendar Plinio, lo ha cor* 
retío Jpejfiffimo, e non lo ha intefo . 

M . Seb. üirehraaieri Uffcnhaimen-
íis Franci DiíTertatio Philologica de Pa
pyro veterum , Vittembcrgs 1666. 4 , 
Quejii avrebbe moho piü giovato, fe ol
tre Guillandino , aveffe confuí tato degli aU 
t r i , ed in particolare Scaligero . M.a fie* 
come egli ha voluto feguitare uno piü ta* 

fio che molti , e CÍO appunto come un cié* 
co feguita la fuá guida f ha incontratct 
a un dipreffo la medefima fortuna, 

L ' origine deU'artc di far Carta del Pa* 
pho, é moho ofeura : egli non v'ha dubbi© 
pero , che fu prima ícoperta in Egitto •« 
ífidoro 1' affige piu particolarmente alia C i t -
ta di Memfi . Orig. 1. 6. c í o . Nel che pa
re che abbia a fuo favorc i ' autorita di Lú
ea no , Yk ove egli dice 

Nondum flumincas Memphis contexere 
Biblos 

Noverat. Pharfal. I . 3. v. 222. 
L ' Era di quefta invenzione é caídamente 

conteía : Varrone i l piu dotto de' Romani , 
la fiísí) nel lempo di Aleffandro i ! grande 5 
dopo i'edificazionedeila G i t t t di Aleffandria 
fatta da quel Conquiílatore ; ma diverfe ob-
biezioni di non pseeiolo pefo recanfi contro 
queíta afferzione . Plinio porta un paíTo di un 
annaliüa antico, Caffio Kemina; ove fi fa 
menzione di libri di Papiro trovati nel fe pol-
ero di Numa 535. anni dopo la fuá morte, 
ch' erano üati íepolti con íui ( f ) : Ora N u 
ma fu prima di Alelíandro piu di 300. ^ n n i . 
Guillandino in fatei foltiene con grande eru-
dizione, che i l nome e Tufo del Papyrus 
eran noti ai Greci lungo tempo avanti che 
Aldfandio conquiílaíTe J' Egitto : e che le 
parole j2t0xoí, 10i$%m eccorrono neila \ot 
ncevuta íignificazione appreífo Autori che 
precedatero A k í l a n d r o , o che erano alme

no 
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no piu vecchl di luí , in particolare Ana-
creonte, Alceo, Platone i l Cómico , Ar i -
Üomene, Cratino, Antiphane , Piatone i l 
Filofofo, Eíchilo, ed Arittotele. E laddove 
alcuni parlano di non so quale pfeudo-bi-
Mus, noto avanti la fcoperta della vera fal
ta di biblo , egli argomenta per lo contra
r i o , che i l biblo mentovato da quegli Au-
tori che precedetíero la conquiña di A!ef-
fandro, appare da Erodoto, da Teofrafto, 
e da altri , e fíe re la íleííiííirna pianta che 
i l Biblur , o Papyrus , di cui fu fatta la 
Carta. Anche ad Omero e adEfiodo, Poe-
t i Greci i piu antichi, ed i quaii, per te-
ílimonio di Erodoto , vivcvano circa 400. 
anni avanti di l u i , appar che non foffe igno
to i l Papyro, poiché ne fanno efpreíía men
cione ( é ) : 

( a ) Vid.P//?7.I. 13. c. 13. ( b ) Guilland. 
Papyr. memb. 2. Reimm. IdeaSyíl. An-
tiq. Liter./?. 285. Kirchman, D i IT. de Pa
pyr. Ar t . 11. §. 2. 

A quefto íi pub rifpondere, che fuppoflo 
che la Pianta Papyrus foffe nota nella Gre
cia avanti la conquifla dell' Egiíto di Alef-
fandro, non ne fegue gia , che aliora íi avcf-
fe per quefto Tufo della Carta, ficcorae non 
é neccííario che gli uomini ave ti ero vino fu-
bito dopo la fcoperta della vite , né i ' un 
fegue dalT altro; e in faíti é ccrto , che la 
vite vi fu lungo tempo innanxi che fi fa
ce iTe vino: e fino al di d 'oggi , una parte 
del nuovo Mondo, detta la F/ümta, abbonda 
di v i t i , benché non fiefi per anche fatto 
ufo di cffe né dagli abitami né dagli Spa-
gnuoli . Cosí appunto dir poffiamo effere 
avvenuto del Papiro, che foríe tra'Greci fu 
lungo tempo adoprato per legare o ftrignere 
infierne piücofe , fcnza che íi venifle a fcri-
vervi fopra . In reaita, Guillandino porta del-
k teftimonianxe, tratte da Anacreonte e da 
Alceo, nelle quali i l Papiro vedefi adoprato 
per legare ; e non per farne carta : aggiugni, 
che egli traduce male Tup^a Kvyjov ^ eliy-
chnium, poiché •>Myj@' qui é la torcia o la 
fiaccola ifteffa . N é i l Poeta dice che foffe 
fatta di Papiro, ma legata con effo . V i d . 
Seal. lib. cit. Reimm. ubi fupra, pag. 305. 
feq. 

Alcuni hanno eziandio dubitato , fe T arte 
di ridurre in carta i l Papiro fia flata cosí an-
t ica, come i l Rcgno di Aleffandro ; partico-
larmente per quella ragione, che per 200. 
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anni dopo Aleffandro fi feriveva fopra f t \ \ \ $ 
ecorteccie di alberi. Ma cib nonconchiudc 
punto \ imperocché fe ne pub addurre per 
cagione la fcaríezza della nuova manifattu-
ra : alcuni fecoii dopo , e fin al tempo di 
Tiber io , leggiamo effere ftata una tale ícar-
fezza di Carra, che dai fuo ufo anche ne' 
Coníratti fu difpenfaío con un Decreto del 
Senato , e per fentimento de' giudici . La 
medefiraa confiderazione pub effere ancor 
piu oltre portata : LA Carta fara (lata nota 
in Egitto , nella Giudea, nella Siria, e nell' 
A fia di qua del Tauro, lungo tempo innan-
zi la nafeita di Aleffandro, benché non in 
ufo comúne : ma feorfe affai tempo prima 
che gli Europei la riceveffero ; e probabil-
incnte íi fu per mezzo della Conquifta di 
Aieííandro, che iv i fi comincib ad averne 
pubblica contezza. 

Quando la manifattura della Carta Egt-
zia ceííaffe, ella é un altra quiftione; impe
rocché al prefente la Papyrotechnia JEgyptia-
ca pub noverarfi tra quelle A r t i che fono per-
dute . Euílazio , dotíiííimo Commentatore 
di Omero, teftifíca, che anche al fuo tem
po, c i o é n e l i i y o , eraandata in disufo ( ^ ) ; 
Mabillon per ve rita fofiiene, che continub 
fin al Secólo undécimo dopo Cr i í lo , e ci
ta un ccrto Fridegod , Poeta e Monaco del 
Secólo X . , che ne parla come di ufo che 
fufiiíleva nel Secólo avanti i i fuo, cioé nel 
I X . ; ma che continuaffe anche da poi , i l 
medefimo Benedittino procura diprovarloda 
diverfe Bolle Pontificie feritte fopra Papiro 
anche nell 'undécimo Secólo ( ^ ) . 

Cc) Vid. Euílath. ad Homer. Odyff, <¡>. 
Vofs. de Art . Gramm. 1. i ,c . 37. ( d ) Vid. 
Mabill . de Re Diplomat. I . 1. c, 8. §. 6. 
Reimm. idea SyJL Antiq. Liter.p. 311. 

Maffci, dall'altro canto, foíliene con piíi 
di probabiiita, che \\ Papiro fu disufato ge
neralmente avanti i l V . Secólo ; perocché 
non fi trovano memone autentiche feritte 
fopra di effo. Ja data delle quali paffi quel 
Secólo ; parendo che le Bolle de' Papi. , cí
tate da Mabillon , foffero piu tollo feritte 
fopra Carta bambagina . (e) Ma oííervar dob-
biaroo, che cib risuarda fofamente i ' ufo ge-
nerale e legittimo ázl Papyrus. Imperocché, 
che abbino potuto continuare deile perfone 
particolari a farne ufo a'cune centinaia d' an
ni , dopo che principio a decadere, non é pun
to da maravighaiícne. 

( e ) 
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( e ) Vid . Maffe l Iftor. Diplomática íoé. 

cit. B ib l . I t a l . T . 2.p. 251. 
I n vero eííendo ftata inventata una piíi 

cómoda fpezie di Carta fatta di bambagia 5 
akune etadi innanzi, nell'Oriente , e venen-
do ella ad introdurfi ncli1 Europa , pare che 
abbia le va t o di niezzo e come sbandito i i 
Tapiro. A che foríe contribuirono ancora 
le continué guerre co' Saraceni, con che íi 
refe difficile, impratkabile, o Icario affatto 
i l traíHco in Aleííandria . Con tutto cib di-
verfi libri fcritíi su foglie del Papiro fi fon 
confervati fino ai noílri giorni: Mabillon ne 
avea uno , ed aggiugne, che ve n' é un al-
tro nella Biblioteca Petaviana, i l qual é un 
volume in foglio piccolo, che contiene di-
veril Sermoni di S. Agoftino; fa pur men-
zione di un terzo, che contiene le Pillóle 
di queílo Padre, i l quale un tempo appar
te ne va alia Chiefa di Narbona, ed ora é 
cuftodito da Madama di Phirmacon. Oltre 
le Omelie di Aviío Vefcovo di Vienna, e 
diverfi Diplomi o carte j tutt i fcritti fui 
Papiro, che fi conofce eíTere antiche non 
meno di 1100. anni. ( f ) Ma le decifioni 
di quefto dotto Benedittino lopra i MSS. 
non oflante la fuá perizia diplomática si al
tamente vantata, non fono fempre infalli-
b i l i : fíane tcítimonio , i l fupporre ch' egli fa 
i l MS. dell' Evangelio di S\ Marco , eflere un 
códice fcritto fopra i l Papiro Egizio , c quel-
lo di GiofefFo Ebreo in Milano non eífer 
tale. Maffei al contrario fa vedere, che i l 
primo é Carta bambagina, e che queíV ul
timo fi vede alia prima occhiata eflere di 
Papiro Egizio: non gia , che i l MS . Véne
to non fia antichiflimo ; ma egli é si logo-
r o , e guaílo, che flanno i fuoi fogli come 
fe foííero trafmutati nella paila origínale, 
donde fu roño fatti ( •? ) . 

( f ) Vid. Mabil l . Suppl. ad Lib. de Re d i -
plomat, Jonrn. des Scav, T , 32. P. 2. 
p. 992. (s ) Vid. Maffei lib. cit. Bibl . 
T . 2. p . z ^ i . 

Maniera di far la CARTA Egizia. Si co-
minciava dal refecare i due eltrcmi del Pa
piro cioé la tefta e la radice, che non fono 
di alcun ufo in quefta manifattura: i l gam
bo che reña fi fpaccava per lungo in due 
partí eguali, e ciafcuna di eiíe fpogliavafi 
delle fottili fcagliofe tuniche o pellicole * 
donde era comporta, con la punta di un 
lemperino**. La piü intima di queíle pelli-

^ . Tom. I I , 
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colé, era tenuta per la miglióre ; e queíle piá 
vicine alia buccia o fcorza, peggiori: per-
cib íi mettevano a parte, e fe ne formava-
no forte differenti di Carta. 

* Qtíífle pellicole fono chiamate da Plinio 
con dodici differenti norni: cioe, philu-
ra , ramentum , fcheda , cutis, plága
la , corium, tamia, fubíegmen , ftatu-
men , pagina , tabula , e papyrus. 

** La maggior parte ¿le Cri t ici , in luoga 
d i un temperinoj pretendono che fi ado-
prajfe un ago per fcparare le pellicellc : 
nd che fon fa-coriti dal teflo ordinario d i 
Pl inio: Praeparantur ex eo chartze, di-
vifo acu in príetenues, fed quam latif-
fimas philuras. Ma Guillandino v i fa una 
€orrezione -: egli avea trovato per efperien-
za , che le pellicelle del Papiro non pof-
fono ejjere con un ago feparate, ma che v i 
Ji richiede un coltello moho acuto: per la 
qual cagio-ne in luogo d i di vifo acu , egli 
legge divifo fcapo ( a ) . Nel che l fe-
guitato da Maffei: ancorche Harduino, 
Voffio , Pitifco, ed altri ritengono la let-
Pttra antica ( b) . 

( *l ) Vid. Guiiland. Papjyr. Memb, 10. 
§. 3. & 5. Maffei IJlor. Diplom. ap. 
Bib l . Ital. T . 2. p. 2. 247, ( b ) Voíí. de 
Ar t . Grammat. I . 1. c. 37. Piíifc. Lex. 
Ant. T . 1. voce Chana . Hardu. ad Plin* 
l . 13. c. 12. 

Lévate via ch' erano le pellicelle, le di-
ílendevano fopra una tavola: quindi due o 
tre di effe fi mettevano Puna fopra 1'altra 
trasverfalmente, cosí che le lor fibre faceara 
angoli re t t i : in quefto flato, incollavaníi 
aiTieme per mezzo delle torbide e limofe 
acque del_ Nilo * . Appreffo venivano fpre-
mute acciocché ne ufciífe fuor l'acqua -; e 
poi fi afciugavano, ed alia fine fchiaccia-
te , eguagliandole e battendole con un ma-
g l io , formavan la Carta: cui qualche vo l -
ta pulivano maggiormente, col fregarla per 
mezzo di un emisfero di vetro, o altro iftru-
mentó fimile. Vid. Plim Guiiland. e Maffei 
locc. citt. 

* In altri paefi, dove le ñeque del Nilo 
non fi potevano avere , le pellicole fi at-
taceavano infierne con una pafia fatta del 
piü fino fior d i fariña , mefcolata con ac-
qua calda , e qualche fpruzzo di aceto . 

V i erano manifatture di Carta in diverfe 
Citta dell'Egitto : ma la piíi grande e piíi r i -

O 0 no-
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liomata , era quella di Aleflandria , dove, fe* 
condo che narra Varrone, fu prima fatta la 
Carta. Egli é certo almeno che di la veni-
vano provedute la Grecia e P I ta l ia , a ca-
gion della cómoda fituazione di quel porto; 
ed é probabiliííimo che cib diede occaíione 
a? Romani di conchiudere che l'arte fofle ña
ta iv i inventata. Non fu fe non molto tar-
d i , che, ridotto F Egitto in Provincia Ro
mana , v i ebbe commercio e corrifponden-
•za, fe non vogliam piuttoílo d i ré , notizia 
deile Citta medí térra nee, do ve puré fi face-
va la Carta. I I trañlco e la confumazione 
di queño capo, erano in realta prodigiofi; 
e narra Vopifco, che i l Tiranno Fi rmo, 
che fi ribellb nell 'Egitto , pubbiicamente di-
chiarava, ch' egli averebbc mantenuto un 
efercito fol con Carta e colla, Papyro & 
glutine. Intende Cafaubono , che fi parii qui 
del prodotto, e della rendita della Carta; 
avvegnaché Salmafío voglia che fi fpieghi del 
Papiro ifteííb, che potea folo fupplire a mol-
te neceíTita della vita-. Vtd. Montf. Palaogr. 
Grac. l . Ti c. 2. p. 14. 

Troviamo diverfe fpezie di Carta Egizia 
nientovate negli Scrittori antichi: alcune de
nomínate dai luoghi dove erano fabrícate; 
come I o . V Amphitheatrica) che fi credeva 
eíTere ñata fatta in qualche Edifizio attenen-
te ad un Anfiteatro in Aleííandria : Benchc 
Guillandino, con piü di probabilita, legga 
Athribitica da Athribis Citta fituata nel mez-
^o» del Delta , ch'era i l luogo della fuá fab-
brica. Cío che favorifee quefta correzione 
del tefto fi é , che troviamo menzione di 
quefta Carta, avanti che v i foífe neppur un 
Anfiteatro in Roma, e perb molto meno 
ve ne doveva eífere in AleíTandria . 2o. Sai-
tica ^ Carta fatta nella Citta di Sai. 3° , 
Taniotica, o fecondo altri Taitica, del cui 
luogo non convengono g l i A u t o r i . Verano 
delle altre forte di Carta, denominate dai 
fabbricatori, come 1 c. la Fanniana, dai gram-
matico Rhem. Fannio Palemone, che tenea 
una fabbrica papirácea, Queft' era carta pic-
ciola, ma piu fina che l'Anfiteatrica; eííen-
do prima lavorata in AleíTandria, e poi fini
ta in Roma. 2° . Claudia^ fatta per ordine 
dell' Imperador Claudio . Quefta era ñimata 
la migliore di tut te, in quanto che oltre le 
due pellicole } come le altre carte, -ella ne 
avea una terza . 

Altre furono denomínate daglí uíí allí qua-
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lí fi deíHnavano, come i 0 . Hieratlca y la 
prima o la piii vecchia, ch1 era appropnata 
a ufi facri; quefta fu in appreftb denomina-
ta Augufia, e Liviana, per una fpezie di 
adulazione indirízzata air Imperador di tal 
nome, e di fuá meglie j che fecondo alcu-
n i , la perfezionarono e la refero piíi blanca 
di prima . 20. Emporética o Empórica ^ ch' 
era una fpezie di carta piü groífolana la qua-
le ferviva per ufi officinali, nell'involtura 
e legatura di certe derrate, o merci, &c . 
Le qualitadi per le quali erano apprezzate le 
Carte antíche , furon la fdttigliezza , la teífi-
tura unita, la bianchezza, e la eguagliart-
za od i l l i fcio: benché la loro larghezza 
parimente innalzaííe di molto i l lor valo
re . Quella razza di carta, che chiamavafi 
Chana Claudia, era tredici pollici larga , la 
Hieratica undici, la Fanniana dieci; 1' A m -
phitheatrica, nove : quanto alia Saitica. ella 
non eccedeva i l diámetro del mag l ío , con 
cyi era battuta ( a ) . 

( a ) Vedi in oltre, circa la Carta antica, ap-* 
preffo Nigrifoli Diff. de Charta ejufque 
ufu apud antiquos, Ext. in Gall. di M i * 
nerv. T . 3. p. 249. A l t r i Autori vengono 
noverati appreffo Ú Fabricio. RM.antiq. 
c . z i . 9. Pitifc. L» Antiq. locc. citt. 

CARTA di Scorza^íe cosí poffiam chia-
marla , fu folamente i l Libcr , 0 1' interior 
buccia bianchiccia , chiufa tra la corteccia 
ed i l legno di diverfi alberi, come dell' ace
ro , del plátano , dd faggio, dell 'olmo, ma 
fpezialmente del riglio <piKupce, tilia in Lati
no , ch' era i l piü in ufo di tutti gli altri 
per quefto effetto. Sopra quefta buccia feor-
ticata dai legno , fchiacciata , e feccata , gli 
antichi ferivevano de' l i b r i , diverfi de' quali 
dicefi che ancora in oggi efiftano ( ¿ ) . 

( b ) V id . Plin. IJh Nat. L . 13, c. 11. Hat-
dui . Not-. ad eundem •. Suid. Lcx. in vox 
tyiXupa, I/td, Orig. I . 6. c. 15. Alcx, ab 
Alex. I . 2. c. 30. Salmuth. ad Panc'irol. 
I . 2. c. 13. 

Mabillon e Monfaucon parlano fpeífo di 
Manofcrkt i , e di Diplomi fopra cortecce, 
e fanno raanifefte diíiinzioni tra i l Papiro 
ufato dagli Egiz; , ed i l Líber ¡ o la buccia 
che fu in ufo in altri Paefi. Dicono, che 
in quefto fia la lor differenza , che la. Carta di 
feorza era piü groífa , e piü fragüe che i l Pa~ 
piro^ ficcome anco piü facile a fenderfi o 
corrugarfi^ per lo che lo ícritto bene fpeíTo 

vi 
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v i fi pcrdea; come lo dimoílra i l MS. in 
fcorza che íi conferva nell'Abbazia di S. Ger
mano , dove i l fondo della carta reña intat-
t o , una 1' eñerior fuperfixie, fopra la quale era-
no ílate íegnate o delinéate le lettere, é in 
molti luoghi sfilato e fcheggiato ( c.). 

( c ) Vid. Montfauc. Palaogr. Gr. U i . c. 2. 
Mabill . de Re Diplom. I . i . c . S.Reimm. 
Idea Syftem. Ant iq . Litter./?. ^ ! 1. 

Ma non dobbiam fcordarci che i l Sig. Mar-
chefe MafFei s1 é meflb ad oppugnare 1' in
fero íiftema de' Manuícritti e Carte antiche 
di corteccia, come un errore popolare i efo-
ftiene che gli antichi non hanno mal fcrit-
to íbpra corteccia; che la diñinzione tra le 
carte fatte del Papiro ? e del Qonex, é fen-
za fondamento; ene i l folo ufo della T i l i a 
era per farne fottili afficelle o tavolette per 
libri da faccoccia, o per l i dipt ici , dove íi 
feriveva da ambedue le part i , come fi fa 
appreífo no i : vantaggio che non fi potea 
avere nella Carta Egizia, a cagione della 
fuá grande tenuita e fottigliezza . 

Uno ferittore Francefe recente, i l quale 
ha trattato delie rególe della Cri t ica, va 
fuor di íirada ancora p iu , allorché favella 
di una forta di caita in Eg i t to , fatta del 
midolio del Cypero: ei deferive la maniera 
delia preparazione, ch' era con ridurre co-
teílo midolio ad una polpa, e pofeia di Hen
derla in fogli . V id . Hon. St. Marie Reflex. 
fur les Regles de la Critique, T . 2. diíf. 4. 
p. 77. ma quefto ci é fofpetto , come di una 
chimera , fcoppiata fuor dal celabro del nuo-
vo Cri t ico . 

Non gia che non íi trovino diverfe for
te anomale di carta le quali imbarazzano 
gli Antiquarj , e lafciaáli in dubbio a qua
le fpezie riferir le debbano. Ta l é quella 
delie due Bolle negli archivj della Chiefa di 
Gironne, pubblicate dagli Antipapi Roma
no e Formofo, tra gli anni 891. e 895. 
Sonó lunghe due ale e larghe una, coníi-
ítono di due foglie, o pellicole col late afíie-
me trasverfalmente ? e fono ancor leggibili 
ln m^iífu-ni luoghi. Molte fono le conget-
^ ^ Dotti Francefi: 1'Abate Hiraut de 
mmmx ha un diícorfo su tal materia. A l -

v<?g|lono che fieno ftate fatte delle fo
glie deh Alga , © alica , planta marina ; al
to delle foglie di un glunco chiamato la 
Boga, chQ crefee nelle paludi di RouíTillon ; 
alto del Paprro, altri della bambagia, ed 
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altri di corteccia. Cosí poca certezza v,¡é 
in cofe, su le quali i Critici non olíante 
fanno un gran fondamento. Vid. Mem. de 
Trev. Sept. 1711. 

CARTA Bambagina, Charta bombyeina, 
BÔ ÍSUHIVÍI ( cosí chiamata da Bo¡¿0u%, parola 
la quale anticamente fignificava feta, ben • 
ché ne' tempi pofteriori y 'Bo^0u^ e BUIJ,0OCP 
venne a dinotare cottone • o bambagia) é 
una forte di carta che é ftata in ufo gia 
piu di feicento anni , ficcome ha dimoAra-
to i l P. Montfaucon con diverfe autorita: 
Quel che é p iu , la carta bambagina appare 
eííere ftata molto ordinaria in quel tempo, 
e per confeguenza l'invenzione doveva ef-
fere ñata fatta aífai prima. Nella Bibliote
ca del Re di Francia v i fono de' MSS. su 
quefta Carta, che dal carattere, e da altre 
circoftanze moílrano eífere del X . Secólo . 
Ma fia come fi voglia, dal Secólo X I I . i 
MSS. bambagini fono piu frequenti che quelli 
in pergamena ( rf ) . 

( d ) Vid. Montfauc. PaUog. Grac. ¡ib. 1. 
c. 2. p. 17. Maffei ¡ib. cit. Bibl . T . 2. 
P- 252- n _ 

La CARTA. Incombujtibile é fatta def lápiz 
asbcjlos, o Unum •vivum, che regge ad efTe-
re bruciato fenza ricever pregiudizio. Vedi 
ASBESTO . 

I l Dr. Bruckmann, ProfeíTore a Bruns
wick , ha pubblicata una Storia Naturalc 
faV? asbejlos o della Carta incombuflibile; e 
quel che é notabile, ha ftampati quattro 
efemplari del fuo Libro su quefta carta: eglino 
fono ftati depofitati nella Biblioteca di W o l -
fembuttel. Vid. Bibl . Gcrm. T . 14. p. 190. 

La maniera di fare quefta carta ftraordi-
naria, viene deferitta da M . L lo id , che ne 
avea egli fteftb fatto i i faggio. Egli piftí) 
buona quantita dell' asbefto in un mortajo 
di pietra, finché diventb una foftanza cot-
tonofa j appreífo la pafsb per un finiíTimo 
cribro, e cosí la purgo dalle fue parti ter
ree ; imperocché que! tanto della pietra e 
della térra che non avea potuto eftrarne in pri
ma , a nel peftare la mafia, eífendo ridotto 
in polvere , pafsb per lo cribro, reftando i l l i 
no . Fatto cib lo porto al mulino o cartiera ; c 
gittandolo nell' acqua in un vafe della groífez-
za e capacita baftante per fare un foglio 
con quella quantita , V agito ben aífai, e vol-
le che gli operatori procedeífero con quefto 
lino colP ufual método delle lor forme della 
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« a r t a ordinaria: íblamente, che f agitaííero 
fempre e mefcolaífero intorno prima che la 
gittaffero in forma o nello (lampo : coníi-
derandola per una foílanza piu ponderofa 
che la folita maneggiaríi da l o r o , e che 
bene fpeflb, fe immediatfe non 1' aveífero 
xaccolta e follevata dopo F agitazione, fa-
Tebbe ita al fondo. 

La Carta che ne fu faí ta , riufci dura e 
«roíTolana, e troppo facile a gime in pez-
w : ma eííendo quefla una prima prova, fí 
ha motivo di credere, che potrebbe aver 
riufcita migíiore col tempo, né gli opera) 
dubitarono, che fe foífe piáata in uno de' 
loro mortaj per lo fpazio di vent' ore, non 
íi poteífe farne buona carta da fcrivere» Vid. 
Phil . Tranf. N ' . i66 .p . 824. 

CARTA di cena, o di tela, o CARTA 
'Europea fi fa principalmente co' ritagli o 

pezzi di tela di lino battuti e ridottiaduna 
polpa con grandi martell i , e con portar vía 
10 fporco, od i l terriccio, col íomminiftrar 
di continuo acqua dolce, condotta fra la 
polpa in piccole doccie, finché fía refa per-
fettamente blanca. 

Oltre Fufo principale di queíla Cana, che 
e per fcrivere e liampare , fe ne fa gran con-
fumazione nell' impacchettare, ed involgere 
merci , ed in altre occafioni. 

Busbequio dice, che i Turchi hannouna 
certa venerazione per la Carta, che va f i 
no alia fuperílizione: eglino non profane-
rebbono ma i , né foílituirebbono ad ufi v i -
11 i l piu picciol ritaglio di Carta; ma lo 
piegano diligentemente , e lo raccolgono , e 
ferbano , perché i l neme di Dio 7 o qualche 
te í lo , inavvertentemente , dell' Alcorano, v i 
puo eífer feritto fopra . V id . Busbeq. 1. 
Legat.Turc. p. 50, 

Libri in Carta grande, fono quelli che 
hanno margini piu ampj che quelli di Car
ta piccola, benché per altro della medefi-
ma impreffione. Vedi L I B R O , IMPRESSIO-
JsíE , &c. 

La manifattura Europea della carta ^ ha 
prefo piede nella maggio^-parte delle Pro-
vincie ; ma la Francia , f Ollanda , e Genoa , 
fono i luoghi dove ella riefee i l meglio . Par
lando generalmente, la fuá finezza, i l co
lore , ola ruvidezza dipendono dalla qualita 
della tela che fi porta logora nel pafe ; peroc-
ché de' cenci e ritagli di eífa, fi fa , come ab-
biam detto, la cana, Quindi é che la carta 

C A R 
Ollandefe , e la Fiaminga fuperano di bian-
chezza le Carte Italiana , e Francefe , e mol-
to piu. le Carie Tedefche . La Fabbrica I n -
glefe fin ora era ílata in poco gridoj ma 
ogni giorno fi perfeziona; a tal che ce ne 
vien in oggi portata molió poca delle fat-
te comuni e ordinarie, mentre un tempo 
tutt'e le forte di Carta ci ven i van da di 
fuori . Nulladimeno i mulini da Carta, o 
fia le Carticre fon tra noi gia da molto 
tempo introdotte. Ne troviamo uno eret-
to a Dartford fin daH'anno 1588. che ere-
di amo fia ílato i l p r imo, e che é flato ce-
lebrato da un famofo Poeta di quel tem
po , Tommafo Curchyard , in un' opera if l 
verfi intitolata : Defcrizioae e Difcorfo intor" 
no alia Carta ed alie milita cfo ella arreca y 
colla pubblicazione di un mulino da Carta fab-
bricato vicino a Dartford, da un Olla?idefe, 
chiamato M . Spilman , giojelliere della Regina 
Londra 1588. 4 ° . 

Ed in vero ,• lo fcadiraento della manifat
tura di Carta Inglefe non par che fia tanto 
provenuto dalla qualita de' noftri cenci, quan-
to dalT imperizia, e dal difetto di attenzio-
ne nei fabbricatori. Noi fperiam che 1' ecci-
tamento dato dalle leggi, per mezzo del da-
zio altiííimo meífo su la Carta foreíliera, 
avera col tempo qualche mérito in promo
ver la noílra. Ecco un dettaglio di que
do dazio, per far vedere quant' egli é con-
fiderabile. Carta fina reale di Genoa, pa
ga per risma 7 f. 7 d, ^ . Carta reale fe-
conda di Genoa, 6 f, 10 d. 7 . D i Ollan
da fina reale 7 f. 7 d. T • Ollanda fina fe-
conda, 5 f. Ordinaria reale 2 f. 6 d. Ge
noa mezza fina 3. f. 10 d. \ . Genoa mez-
za feconda, 3 f, 1 d. | - . Ollandefe da ílam-
pa mezzo, 3 f. 4 d. . Genoa dalla coro
na fina 3 f. 1 á. ~ . Genoa dalla coro
na feconda , 3 ^ 4 . d. ~ . Ollandefe dalla 
corona fina 2 f. 4 d. ~ . Ollandefe dalla co
rona feconda, 2 f. Genoa da fcrivere fi-
na 2 f. 4 d. Y . Genoa da fcrivere fecon
da 2 f. 4 d. | - . Atlas fina d'Ollanda 28 f. 
10. d. 

Qiiando e da chi la Carta di tela fu i n -
ventata, egli é un fecreto, che Polidoro 
Vergilio confeífa di non aver mai potuta 
rintracciare ( ) . Scaligero vuole che fia 
ílata trovata. dagli Alemani Maffei 
afferma per certo, che l'invenzione é do-
vuta agí' líaliani ( f ) . A k r i V aferivono ad 
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alcuni Grcci rifugiati in Bafilea, che ne 
formarono i'idea e i l modeilo della íabbn-
ca dalla Cana di bambagm nel loro pae-
fe ( rf ) . Conringio íuppone che gh Arabi 
i'abbiano i pnmi a noi portata ( For-
fe i Chinefi hanno miglior titolo a queíla 
invenzione j perocché per mol ti Sccoli egli-
no han fatta della Carta quaíi nella fteffa 
maniera ( f ) , ed anche degii ftefíi materia-
l i in alcune Provincie , cioé di canapé , 
& c . ( O -

( a ) Vid,Polyd. Vifg, de Invent. rcn 
c. 8. ( b ) Vid . Sccund. Scaliger. p. 7. 
Fah i c Bibl. antiq. c. g. ( ) Iftor. D i -
plom. 1.2. ( d ) Vid .Phi l .Traf t f^a . r r . 
288. ( e ) Vid. Corning. Epiít. ap. Aft . 
Erud. Lipf. An. 1720. ( ) Savary D. 
Comm. T . 2, p. 963. ( ) Du Hald. De-
fcript. Chin. T . 1 . p. 367, 

E ' pare che la Carta di tela fia (lata pri
ma introdotta fra noi verfo i l principio del 
X I V . Secólo. I I dotto Conringio nega che 
v i íieno MSS. di queíla Carta vecchj piu 
di 400. anni ( * ) ; con cui s' accorda i l Si-
gnor Marchefe MafFei, che non trova pro-
ve o indizj del fuo ufo avanti 1'anno 1300 
( O -

( h ) V id . Conring* Epift. ap. Af t . Erud. 
Lipf. An. i j z a . p . 94, ( i ) Maffei Iftor. 
Diplom. /. 2. 

Alcuni per veri ta fono i t i molió piu ad-
dietro; e credono che i Libri lintei menzio-
nati da Livio e da altri Scrittori Romani, 
fieno ftati fcritti fopra carta di tela ( ' ) : 
Ma Guiliandino, e dopo lui Allazio ed al
t r i , hanno abbaftanza rifutata queíla nozio-
ne , e moftrato che i Libri l intei, eran o fcrit
t i fopra veri ed attuali pezzi di tela, opan-
nolino o canavaccia, preparad a quefto fi
ne , come quelii de' quali fi fervono i Pitto-
r i anche oggidi j e non fopra Carta fatta di 
ftracci o ritagli di tela ( ) . 

( k ) Vid . L iv . Dec. 1. /. 4. Plin. Iftor. 
Nat. /. 13. c. 11. Pitifc. L . Ant . T . 2. 
( 1 ) Guiland. Papyr. Merab. 2 5. Sahnuth. 
ad Pancirol. 7.2. tit. 13. 

Al t r i vanno a IT eftremo contrario, e vo-
glion che la Carta fia un1 invenzione re-
centiííima. I I Gefuita Inchofer mctte la 
data della fuá origine non piu di 250. anni 
ía ( ) : con lui s1 accorda Mil io nel fuo 
Hortus Phdofophicus, e foftiene , che V ar
te di far la Cana non fu invéntala fe non 
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circa Panno 1470. ( m ) Della fteíTa opinio-
ne par che fia i l Ray, i l quale dice che 
1' arte di fabbricar quefta Cana non fu nota 
in Guernfey, fin aU'anno 1470. quando due 
perfone nomínate Antonio, e Michele pri
ma la recarono a Bafilea , da Galizia nella 
Spagna ( " ) . I n fa t t i , fe V invenzione íi 
dee ai Grcci rifugiati a Bafilea, i quali fug-
girono cola dopo ií facco di Coftantinopo-
11, ella debbe eííere al raen polteriore all ' 
anno 1452. in cui fu prela quella C i t t a . 
( 0) Alcuni aggiungono un altrd argomen-
to in pro va della novita della Carta, prefo 
dalla novita della tela di canapé, che Ra-
belais, i l quale é morto nel 1533. riferifce 
come trovata circa anni cento avanti dt 
lui \ e si rara al tempo di Garlo V I I . Re 
di Francia, morto nel 14Ó1. che la Re
gina fuá Moglie era la fola donna in Fran
cia che aveiTe un pajo di camicie di quefta 
tela ( ? ) • 

C1 ) Vid . MabiU. de Re Diplom. /. 1. r. 
8. Reimm. Idea Syfl. Antiq. L i t . p, 3. 
13. ( 121 ) Balbin. Mifcell. Hift. Bohem. 
c. 22. Af t . Erud. Lipf. 1682. ( n ) Ray 
Hift. Plant. /. 22. Phil. Tranf. N , 
28. ( ? ) Ñaud.tan. p. 82. Nouv. Rep« 
Let. T . 26. p. 751. 

Ma tutt i quefti argomenti vengono con
futan da Mabil lon, collc teftimonianze di 
fcrittori anteriori al tempo, di cui qul íi 
parla j e da manofcritti, vecehi di circa 400, 
anni , e canacei { q ) . I I Gefuita Bal bino , 
produce divcrfi efemp) di MSS. in carta di 
tela fcritti avanti 1' anno 1340. ( ' ) . U n in -
gegnofo Scrittore noftrale a í íkura , di avere 
avuto un pezzo antico di-Carta, ch' era mol
ió conforme a un diploma in data del 1358, 
nel 32 di Eduardo I I I . ed aggiugne , che ne-
gli archivj della Librería del Decano e Ca-
pitolo di Canterburi, vi é un inventario de' 
beni d' Enrico, priore della Chieía di C r i -
fto, i l quale morí nel 1340, feritto fopra 
carta di tela ; e che nella Cottoniana v i fo
no diverfi fcritti in carta noftrale, de' tem-
pi di piu Re e Regine, fin all ' anno 15. di 
Eduardo I I I . che coincide coll' anno 1335. 
I l Dr. Prideaux ci afticura di aver ved uto un. 
regiftro di alcuni atti di Giovanni Cranden , 
priore d' E l y , fatto fopra la noftra Carta, c 
che porta la data dell' anno 14. del Re Eduar
do I I . cioé del 1320. ( r ) 

( ? ) Mabill . loe. cit. ( r ) Balbin. jib. cit* 
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(s ) Phil. Tranf. w. 288. ( * ) Prid. Con-
ne¿l. ovvero Storia degli Ebrei &c . p, 1. 
lib, 7. 

Aggiugni, che P invenzione della mrtó 
pub per avventura apparir piu mouerna di 
que! che ella é infat t i , a cagione che non 
vi fu i ' ufo di fcrivere fopra di eífa le me-
morie pubbliche, o gli atti notarial!; ma 
Pufo fuo fu per un tempo confiderabile r i -
üretto alie mere lettere prívate , ed a com-
pofízioni fugaci; lo che e tanto vero che 
Uno in oggi, poetó iíkumenti di qualche 
confeguenza fi ferivono fopra di eífa, ben-
ché da tanto tempo ella fía gia in ufo. Vie
ne allegato eziandio, che Pietro, i l Vene-
labile Abate di C l u n i , morto n e l i i 5 7 . ha 
un paífo nel fuo Libro contro gli Ebrei , i l 
quale apertamente addita libri di carta co
me noti al fuo tempo \ alia quale autorita 
appoggiato i l Valefio, nelle fue Note fopra 
i l Panegírico di Berengario Augufto, non fi. 
fa ferupolo di far la carta, antica ben 500. 
anni . V i d . Mabill . ubi fup. R é m . loe. cit . 

I l P. Arduino afficura eziandio, di aver 
veduti monumenti pubblici e diplomi feritti 
fopra la carta^ anteriori al X 1 L fe col o . M a 
abbiam della pena a credergli. I l Sig. March.. 
Maítei ci afficura, che in tutte le fue r i -
cerche non ha mai incontrato alcun tale pub-
blico iílrumento ^ i l qual foífe piü antico 
che Panno 1367. E 'probabi l i í í imo, che i l 
dotto Gefuita fieíi lafeiato ingannare, ed 
abbia prefo un MS. bambagino , per un car-
taceo: errore che íi prende fácilmente at-
tefoché la principale diíferenza tra P uno e 
P altro confiíle nel la maggiore fottigliezza 
della cana di tela. Ma fi sa che abbiamo 
cañe di tela,, di gradi differentiííimidigref-
fezza y e P iíleífo puo dirfi di quelli di bam-
bagia . Vid. Maffei JJhr. Dtpl 

L ' invenzione r fecondo Prideaux , pare che 
fia ñata portata dal Levante; perocché la 
maggior parte dei vecchi MSS. in lingua 
Arábica , e in altre lingue Orientali fono 
feritti su queda forte di Carta: alcuni dei 
quali fono indubitatamente piü. vecchi, che 
©gnuna delle date fopramentovate. QueíT 
Autore giudica probabiliffimo , che i Sarace-
ni della Spagna prima Pabbiano portata dalP 
Oriente in quella Regione ; di dove fu poi 
propagata per i l refto delP Europa . Vid. Pri
deaux ubi fupra. 

Método d i far la CARTA di cenci l i n i , I I 
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procediaiento delle operazioni comincia daí 
preparare gli ílracci o ritagli vecchi di tela. 
Quando quefti fon portati alie Cartiere, od 
ai mulini da carta, íi devono prima trafce-
gliere, e fceverare in quei che chiamano 
cenci fini i cenci fecondi, c cenci terzi: i m -
perocché tra i l reliante v i fara del miño 
di filo e di lana, che i l fuccidume non la-
feia feoprire, fe non dopo una lavatura. 
La maniera di lavarl i , é col raetterli in 
una t ina , con piu buchi nel fondo, e con 
gratichie laterali, fatte di fila forti di me-
tallo . Quivi gli ílracci fi hanno fpeífo da 
agitare, acciocché la íozzura ne difeorra e 
f i levi da eífi. 

Quando fon baílevolmente lavati , alluo* 
ganfi e difpongonfi in mucchi quadrati, e 
íi coprono ben calcati con pezzi di facca-
tura netta, finché fi macerino, o fermen-
tino i lo che fi compie comunemente in 
quattro o cinque giorni 5 fe non fon di la, 
tolti in tempo debito, e1 fon facili poi a 
guaílarfi, fcolorarfi , e prender fuoco . Do
po una mediocre e giuíla fermentazione, fi 
attorcono e légano a manate o gomitoli , 
pofeia fi tagliano con un ben afilato unci-
no fermato i n una tavola colla punta in 
su, ed i l taglio rivoltato; fempre tirandoli 
ali' ins i i , e tagliandoli pezzo a pezzo della 
lunghezza di circa mezzo pollice,, o quanto 
le dita permettono < 

Co'cenci a queílo modo preparati s'em-
piono i mortal , che fanfi ova l i , e profondi 
circa mezza giarda, di midollo di quercia 
ben ftagionata . Nel fondo di ogni mortaio 
v i é una lamina di ferro groífa un 'onda , 
larga otto oncie, e trenta lunga r formata 
nel di dentro come uno fiampo per un fer-
mone, col capo e coda ritondati. Nel mez
zo v i é un iavatoio con cinque for i , ed 
un crivello di pelo attaccato nel di dentro. 
Cib trattiene i martelli dal toccarlo , e i m 
pedí fce , che, toltane Pacqua fozza, non 
n ' efea altra cofa . 

I mortal van fupplendoíl d*acqua notte 
e giorno per mezzo di piccoli cannoni, da 
una cifterna riempiuta con fecchie di cuoio 
attaccate a diverfi appiccagnoli di una mo
ta , per quanto la ruota íleífa feorre. 

I n cotefii mortal eífendofi agitati e bat^ 
tuti i cenci, finché fieno appropofito da tra-
fportarli ai torchi v ic in i , íi eñraggono con 
piccole cucchíaie di ferro uncinate , daognun 
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de' mortai , i l cuí martello fi^pub fermare , 
nientre gli akri lavorano. Ció ta quel che 
chiamafi la prima maffa, o materia . Eftrat-
ta dai mortai quefta prima maffa alluogaü 
in vaíi o caffette di altezza di cinque pie-
di , col fondo a ícanzio, ed una piccola fe-
parazione fulla fronte, per far colar l'acqua. 
Quando la paña v i é dentro, fe ne levan 
via dalla fronte tante volte o afficclle , quan-
te fono fuperflue, e fi preme giu la maffa 
colíe mani i i l giorno appreffo, v i mettono 
un'altra tavola , e dell'altra polpa , finché 
la caffetta é plena . Ed iv i fi laícia ftar a 
macerarfi per una fettimana, piu o meno, 
fecondo la ftagione che corre . 

NelT infero procedimento, íi dee averti-
re , che non v i fía punto di .{erro, che pof-
fa irruginirí i , impcrocché fe ne tingerebbe 
la maffa , e fi guaíterebbe la carta „ 

Dopo qucfto, íí mette di nuevo la ma
teria in mortai nert i , íi batíe un' altra fiata , 
fi ritorna nelle caílette come prima ; nelquale 
ftato ella é chiamata la polpa o maffa feconda . 

L ' iíleffo intendefi del la terza volta, che 
la rende opportuna al mortai o a foffa, do-
ve di nuovo fi batte , finché mdcolandofi 
un poco con aqua dolce e monda, e qua 
c la agitandofi, viene ad aver 1' apparenza 
di fior di fariña e d' acqua , fenza aícun gru
mo in effa 4 

Preparata a queilo modo, ella é a pro-
poíito per l i mortai a foffa, che hanno mar-
telli piatti fenza chiodi. Coila, per mezzo 
di un condotto a cannone, feorre 1' acqua 
continuamente, nel tempo che íi agita la 
malla , nella tina ; Fagitazione , i l battimen-
t o , 1' acqua fteffa la difciolgono interamen-
te: dopo di che fi porta nella t ina , e fi 
fegue a pórtame di piu dalle caffette; e co
sí faffi fucceffivamente. 

La tina é in ordine per cominciare fe
condo Parte, e gittarne in forme la carta, 
allorché i l liquore ha tal proporzione in sé 
della polpa o maffa pingue, che uno llam
po tuifatovi entro, ne poffa ricevere quan-
to occorre per formare i l foglio della voluta 
groffezza. 

Lo llampo che dee formare i l foglio, con 
dargli la fuá altezza, la fuá groffezza e lar-
ghezza, é un telaio di iegno, chiuío inter
namente da una mano di fila di ottone bene 
tefe, ferrate tra loro e í lrct te, ed in por-
l ion i eguah diítinte col mezzo di altre fila 
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di ottone piu groffe, che convien tcnere ori> 
zontali > 

Lo í lampo, o piccoio o grande, quai 
V abbiamo deferitto , s' immerge nella tina y 
di donde porta via feco quanto contener pu¿ 
di coteíla broda ful fuo fondo: quel che tro-
vafi fermato su le fponde, o fu gli orli del 
telaio, ne feorre giu con la mera inclina-
zionc \ da quello, ond' é pieno i l fondo, tut-< 
10 i l liquido va fuori per Ii piccoli interval* 
11 del le fila di ottone; i l piu denfo, che é 
una maffa o un aggregato di fila m en t i git-
tati o complicati per ogni ver ib fotto i mar-
t e l l i , trovafi coito e fermato da cribro, o 
tami íb . Queda materia, che era. Huida mi 
momento fa , fi é difpoíla , mercé la fuá fiui-
dita íleffa, a precipitarfi in un perfetto l i * 
vello. Ella fi avvalla e fi deprime alcun po
co, e trova cosí la fuá groffezza nel fondo,, 
o in quel di piü della capacita che dagü 
orli del telaio rimane. Ailora non fi pub 
piu chiamare, né cenci, né filaccie. L ' im-
provifo e pronto diffeccamento ne fa un cor-̂  
po folido, una teílura eguale e mafficcia, 
un picciol feltro, direm cosi, ben legato e 
comparto, e del tutto eguale; in íomma 
un foglio di carta, 

U n opéralo, che é nomínato i l formato-* 
're, o coicatore , lo riceve dalle mani dell' mi-
mergitore. Rovefcia i l telaio o í lampo, e fa 
cadere i l foglio fopra un pezzo di feltro, o 
di panno ílefo per riceverlo, L ' immergito-
re frattanto ha gia tuffato nella tina un al-
tro telaio, e ricevendo a vicenda i l primo 
í l ampo, preíenta i l fecondo foglio al coica
tore che lo diílende e lo cuopre: e si conti-
nuano V un ad immergere e 1' altro a colea
re . Quando i l mucchio cosí difpoíto e Crefciu-
to a fuoli di carte e di pan n i , é giunto all ' 
altezza prehila, fi mette fotto i l torchio per 
eíprimerne e rifolvere in acqua 1' umidita 
dilpería nel corpo di ciafcun foglio. 

Dopo ció ; un altro opéralo compie i l fat-
to fuo, levando dal mucchio i fogli , e slar-
gandoli in piatto fopra una gran tavola qua-
drata, dove, in luogo aíciutto, Paria l i 
ralíoda, e da loro un nüovo grado di fec-
chezza. Pofcia rimettonfi fotto i l torchio 
donde fono lia ti prefi, e di bel nuovo íi 
efpongono all' aria fopra alcune corde. 

Si íceglie in appreffo un bello, afciut-
í o , e tempéralo giorno, per dar la colla 
alia carta; ed a tul fine fi fa bollire per 

fedi-
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fedici ore continué in acqua, con una íuf-
ficiente porzione di ritagli di cuojo, di ra-
fpature e pezzetti di caria pecorina, con 
un poco di allume di rocca: bollita queña 
ínateria , fi cola per una manica , íj man-
tien chiara e tcpida in una caidaia di rame. 
I fogli v i s' immergono, poi mettoníi fotto 
i l torchio, che sforza queíla colla ad infi-
nuaríl nei , piii larghi pori o cavitadi dei 
cu/ci l i n i , e gitta fuor del mucchio cálca
t e , tutra la coila luperflua. L ' eíFetto di 
queña operazione importante, é impediré 
che la carta non paííi , o , come fuol dir-
f i , non beva; difef ro al quale ella é fbg-
getta , quando é umettata da quaíche liquo-
re , e troppo poco collata , L ' azicn natura-
le de' l iquori , che íi toccano, é tendere a 
mefcolaríi per egual porzione; dal che fe-
gue che cadendo 1' inchioítro íopra una car
ta umida, cerca a diftenderíi egualmente 
all ' interno nel liquore , o nell' umidita , che 
v' incontra. I I male e ancor peggiore , quan
do refiano tra le fibre della polpa cartacea, 
degl'intervalli piii o men profondi, ne'qua. 
l i T inchioítro fi fpandera fe la colla non l i 
ha ben riempiuti. 

Dalla íbppreffa, o torchio i fogli collati 
paffano l a , dovfe fopra alcune corde eglino 
íi diílendono, e di la tornano di bel nuovo 
fotto i l torchio. AppreíTo íi trafcelgono, r i -
gettando i difettofi. Si lifciano i buoni con 
una pietra unta alcun poco col graífo di 
montone: fi fpiegano in due, e fi ammaf-
fano fm al numero di ventiquattro o ven-
ticinque, che formano i l quinterno. Tu t t i i 
quinterni ammontonati ripaífano fotto i l tor
chio , do ve fono tofati, levandone via le 
eílremita piíi inuguali. 
• Venti di quefte mani o quinterni , rav* 
volti o impacchettati in carta groífa, e le-
gati con fotíil cordicella, fan quel che noi 
chiamiamo una risma, La carta meífa in ris-
rae paffa per la fefta volta fotto i l torchio, 
o premitoio, ed allora é buona ed in pun
to per metteríi in vendita. 

Con parte della polpa o paila fopradetta , 
fi fa parimenti i l Gartone, nella fleífa ma
niera che la Carta ^ íblamente che egli é 
piü groífo. Vedi CARTONE, 

Con una forta ¿i queílo cartone fina, fi 
fan puré le carte da giocare. Vedi CAR TE . 

La Carta fi vende a risme , da per tu t to , 
íiccome crediamo, eccetto che nelle Cartie-

G A R 
re d'Auvergne, dove íi vende a pefo in ra» 
gione di 14 oncie per l i r a ; ogni risma fe-
condo la fuá fpezie, avendo da pefare un 
certo numero di l i r e , come é preferitto dal
la legge . Savar. loe, cit. 

Le CARTE fono di varíe fpezie. I n r i -
guardo ai colorí, fi poflbno dividere mbian* 
ca, bruna , tm-china, &c. I n riguardo alia 
qualita , in j i ñ a , feconda, bajiarda , foprafi-
na &c . Riípetto all' ufo, per ferivere, flam-
pare, foppreffare, per far cartoccí, copian 
&c. Rifpetro alie dimenfioni, mezzana •> rea-
le , fopra-reale , imperiale , dell' elefante, at
lante , &c. Riípetto al paefe , Carta di Ger-
mania , della Koacclla , di Gema , d' Olían-
da, & c . 

Le Curte Francefi fono divife , in grande, 
mezzana e piccola. Alia piccola appartengo-
no quelle che e' chiamano, petit Romaine, 
petk raifin, ovvero baton ro ja l , petit nom 
de Jefus, e petit a la main, tutte cosí no
mínate dalle marche impreííevi nel farla. 
V i appartiene parimenti quella , detta le Car-
tier, deftinata per la fchiena o rovefeio del-
le carte da giocare; V altra Pojl per la par
te della figura; Couronne, che ha comune-
mentele armi del Controleur general delle F i -
nance ; la Tclliere con le armi del fu Can-
cellier Le Tellier , e un doppio T ; e Cham-
py , o ChaJJls la ferpente , cosí chiamata dalla 
fuá marca , i l ferpente , che eííendo eftrema-
mente fina e fottile, é adoprata dagli arte-
fici delle ventóle . 

Alia mezzana appartengono, la gran rai
fin Jimple , Carre' fimple , Cavalier , e Lom-
bart, le tre ultime delle quali fono per ftam-
pare ; V Ecu , o de compte fimple, carré dou-
ble, grand raifin donble , e Couronne double , 
le quali ultime tre fono denomínate doppie, 
per la loro forza, e groffezza. Si aggiungo-
no a quefie le Pantalón, o la Carta con le 
armi d'Ollanda , e grand Cornee, cosí diño* 
minata dall' imprefíione che v i é fopra. 

Alia Carta grande, appartengono le fe-
guenti: le grand Jefus , petite & grand fícur 
de-lis, Chapelet , Colombier , grand aigle, 
Dauphin, Soloil, e 1' efloile, che fon cosí 
chiamate dalle figure che portano , effendo 
tutte buone per la flampa si di l i b r i , come 
di fiampe o figure ; pe' l ibri de' mercanti, e 
per difegnarvi. La piü grande di tutte é chia
mata le grand monde . Vid. Savari, D. de 
Commercc T , 2. p. feq, 

Ab-
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Abbiamo ancora Ja C A R T A flampata, da 

fornire o preparar camere : Carta ngata^tr 
l ibri di cont i : Carta con impronto, da fcri-
vcrvi obbligazioni, contratti &c. V i fi pub 
aggiugnere la Carta tagliata , e la dorata 
per lettere. 

C A R T A tmchtna, é una ragion di caria 
ufata da'trafficanti, ed opifici per involge-
re merci, od cfFetti; come pañi di zucche-
r o , pezze di tela, &c. 

C A R T A fugante^ oche bcve, é cartafen-
7a colla, e nella quale pero 1'inchioílro paf-
fa, o íi fparge prontamente. Ella ha il fuo 
ufo ne libri di conti , &c . in luogo di pol-
verino, per impediré che le pagine di r in-
contro alio fcritto non fi macchino, o sfi-
gurino. La medeílma fi adopera parimenti 
dagli Speziali nel filtrare fughi, ed altre ma-
tene, dove non fia cosí a propofito lama-
nica Hippocratis. 

La C A R T A tinta, o mezzo t in ta , perdi-
íegnarvi , é o bruna ̂  o turchina, o tinta di 
fuligine. QueíV ultima , é una Carta bian-
ca tutta diiavata con una fpugna immerfa 
in acqua di fuligine. I I fuo ufo, é per rif-
parmiare la fatica del trattonero, o del la-
pis ñero ne' luoghi, dove fi ha da ombrare 
con 1' ifteíTa profondita o caricatura della tinta 
di effa Carta . Quanto a'luoghi chiari , o di 
lurae, vi fi fanno con ge fío bianco . Vid. 
Corneil. Elem. de la Peint. Prat. c. 15. p. 34. 

C A R T A pitturataf variegata, omarmoñ-
na) é una ragion di ¿•«Km variamente mac-
chiata., o dipinta, direra cosí , di diverfi 
color í ; fatta con applicare un foglio su la 
fupcrfizie di un liquore, dove fono fofpe-
fi dei colorí disfatti a olio , o col fíele di 
bue . Vedi T I N G E R E . 

La maniera di farc ibéla feguente. Prc-
parafi un tinozzo della forma e delle dimen-
íioni di un foglio della carta, che fi ha da 
raarmorare, profondo circa quattro dita , 
falto di piombo , o di legno ben commef-

ed impeciato per conteneré i l liquore. 
Un quarto di iibbra di gomma tragacante, 
fi macera quattro o cinque giorni in acqua 
dolce e pura; fi agita di quandoin quando , 
e vi fí aggíugne ogni giorno nuova acqua, 
finché giunga ad una confííknza un poco 
pm íottile che T o l i o ; pofcia fi cola nel 
detío truogolo o tinozzo, 

I Colorí da applicarvifi fono, per i l tur-
chino o cilefiro, 1'índigo macinato con biac-

Tomo I I , 
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ca. Per i !^ verde, 1'índigo e rorpimento, 
i 'uno macinato , 1'altro amraollato, miíHe 
boiliti aflierae con acqua comune . Per i l 
giallo , orpimento pefto e ftemprato . Per 
i l roflb , lacea finíílima , macinata , con ra-
fpature di legno di brafile, preparata con la 
bolluura di una mezza gíornata . In tu t t i 
quefii colorí vi fi pone un poco di fíele di 
bue o di pefee, vecchio di due o tre g iorn i : 
e fe i colorí non fi dilatano da sé baftante-
mente , vi fi aggiugne dell'akro fíele . A l 
contrario fe fi fpargono troppo , i l fíele vi é 
in dofe foverchia , e fi debbe correggere ag-
giungendovi dcli'altro colore , fenza fíele. 

Quanto all' operazione di marmorare : 
quando la gomma ha ben poíato nel tinoz
zo , fi efiende un foglio di Carta , e fi tuf-
fa kggiermente nel liquore fenza punto 
affondarlo, e fubito fi leva fuorí , sffinedi 
agitarlo di nuovo , e far follevare verfo la 
fuperfizie la gomma che da gííi acciocché 
i l liquore fia piü univerfairaente imprégna
lo . Fatto c i ó , e ordinati tutt i i colorí ¡a 
vafi di majolica su la tavola dove puré i l 
tinozzo é coliocato, fi principia dalP im-
mergere una feopetta di pelo, o fetole di 
porco , in un dei color í , ordinariamente pri
ma nel turchino, e íi fpruzza su la fuper
fizie dei liquore : Se i l colore é ben prc-
parato, vi fi dilata giuftamente. Apprefio 
vi fi applica i l rofib in guifa fimile , ma coa 
un altro penneilo • Dopo quefto i l giallo ; 
finalmente i l verde; ímperocché i l bianco 
íi fa con folo fpruzzare acqua pura mifia 
con fíele dTbue, fopra i l liquore. 

Quando tutti i colorí fono cosí ondeg-
giantí ful liquore, per dar loro quel grato 
e vivo lufiro , e quelTonda mifehía che 
ammiríamo nella C<2m? marmorina, fiado-
pra una bacchettina aguzza , la quale ef-
fendo applicata con tirarla da un lato del 
tinozzo all'attro con defirezza, eccita ed 
avviva il liquore e i colorí fluttuanti; quín-
dí con un pettine prefo per la tefia con 
arribe le m a n í , fi pettina la fuperfizie del 
Liquore nel tinozzo da un eftrcmo all'al
t r o , non lafeíando entrare fe non i den-
t i ; lo che fi efeguifee con moto leggiero 
ed uniforme , e cagiona quelle nuvole e 
undulazíoní , dalle quali mclto della bel-
lezza della Carta dipende. 

Se di piu fi vuole che i colorí prenda-
no qualche altra capricciofa pofízione , e 

Pp rap-



^apprefentino ferpenti, o cofe íimí!i,j fi fa 
.eolia baccheítina aguzza íbpracnentovata , 
.íírandola fopra quella patíe di liquore che 
Si é gia pettinata; rna ció fi debbe efegui-
re con una mmo deñra , e con leggeriffi-
ma immerfione nel liquore , lineando a 
punta , e fottilmente, come fe difegnaüe 
qualchc flore) o qualche lettera figúrala. 

Finalmente cífendo cosí preparati e di-
pofli i colorí , 1' operatore difpiega cd appli-
ca fopra di efíi un foglio di Carta blanca inu-
midi ta ; a che fare con arti-ñzio efatto, r i -
cercafi una finezza, oítenibile fo¡ con la pra-
t ica ; imperocché le fuperfízíe del liquore e 
della Car.ta debbono accoftarfi o combaciarfi 
egualmente in tutte le partí : fatto quefto , 
avanti che i colorí abbiano tempo di pe
netrare , lo che, fe hCarta non é molto grof-
ÍM 5 feguira nello fpazio di due o tre batíu-
te di polio, egli folleva la Carta leggier-
mente, e eon mano eguale ; ed allora slar-
gandola per un poco fopra una tavola , i ' 
appende fopra una cordicella ad afciugarfi ; 
10 che qaand 'é fatto bafievolmente , la fi 
pulifee con un pezzo di pietra di marmo, 
od un nocchietío di avorio. Oflervifi , che lo 
fpruzzo de'colorí fi ha da rinovare, e tu-tte 
puré le altre operazioni della bacchettina e 
del pettine ad ogni applicazione di nuovi fo-
:gli di carta, a cagion cheognuno di eíTi le
va via dal liquore íut to i l cplore. ( a ) 

( a ) Vid.Kirch. de Luce & Umbra /. 10. 
Par. 2, c. 4. MmvObferv. fopra Neri de 
art. Ví t r . ¿•. 42. p. 512. Hciught. jCollcft. 
Tom, 2. 419. 

Aicuni faggi fono flatí fatti per ricca-
mente varlegare la caita a guifa di marmo, 
col mefehiar oro ed argento infierne coi co
lorí , che fono bene riufciti ; ípezialmeníe 
in ufo della Biblioteca del Re di Francia, 
benché la fpefa é ñata un oíUcolo a far-
ne íntrodurre f ufo. Savar, ubi fupra. 

La CAKTAChinefe é di varíe forte; alíra 
é falta delle buccie j o feorze d' alberi, fpe-
síalmente di quelii che abbondano di urao-
re o fugo nutr ixio, come del gelfo, e dell3 
o lmo, ma principalmente del bambú e del 
cottone. I n realta , quaíi ogni Provincia 
ha la fuá Carta di una fatta particolare : 
quella della Provincia di Se-chwen é fatta 
11 canapé ; quella di Fo-kien, di bambú te
ner© ; qnella che fi ufa nelle Províncic fet-
Jenirionali, della coríeccia del G ^ f o : quel

la della Prov incia di Che ICiáMg, di psgfila 
di fórmenlo o r i fo ; quella della provincia 
di Kyang nan della pellicina che fi trova 
ne' bozzoli dei verrai da Teta . i n fine , 
nella Provincia di Hu quang í 'albero chu 5 
0 iKochu fomminiüra i l principal materia-
le per la Carta. 

Quanto alie C A R T E fatte delle feorze di 
alóeri , la maniera della lor preparazione 
pub efemplificaríi con quella del bambú ,9 
albero della canna, o della fpezie di can-
ne , c h ' é cavo , e divifo in giunture © 
nocchi; ma molto piíi grande, piís l ifcio, 
piü duro e piíi forte che quaíunque altra 
fatta di canna o 

Per la Carta , ordinariamente adoprano i 
Cineíi la feconda túnica o pelle della feorza 
che é mórbida e blanca ; queda fi trita 0 
macina con acqua chiara . Le forme , 1c 
quali fi adoprano per far levare queña ma
teria , fono lunghe e larghe; di maniera che 
fi vedono de' fogli di Carta funga fin dic-
ci o dodeci piedi, e d' avantaggio. Si am-
molla o intride ogni foglio di carta nelf 
acqua di allume, che ferve in vece di col
la , e non folamente impedifee che la Car
ia beva 1' inchioftro, ma leda in oltre que! 
luftro, che a prima viña la fa parcre inar-
gentata, o almeno verniciata . Quella car
ta é bianca mórbida , ed eguale, fenza la 
menoma afprezza che fermi i l moto del 
pennello, e ne fepari le fibre . Effendo di 
ícorza d'albero , fi taglia piu fácilmente 
che la Carta di Europa : riceve puré fá
cilmente 1' umiditk : v i fi attacca la poi-
vere, e fenza che un fi accorga v' entra
ño i ve rmi , fe non Q ha grande aítenzio-
ne a prefervarnela . Per ovviare a quefti 
inconvenienti, é neceflario battere fovente 
1 l i b r i , ed efporli al Solé . Aggiungafi che 
la íua tenuitk o finezza rendendola fogget-
ta ad eíTere prefto laccrata o mangiata , i 
Chínefi hanno fpeffiffimo bífogno di riño» 
vare i loro l i b r i , con n u o v e f t a m p e ( ¿ ) 

Cb) V i d . Le Compt. Nouv. Mem. fur la 
Chin. Lett. 7. Kuj i . Bibl. nov. Libr. 
Ann. 1697. Lett. Edif. & Car. Tom. 19. 
P' 479- e 

Ma la Carta fatta di Bambit, oífervar dob-
biarao, che non é Ja migliore , né la píti 
in ufo nella China. Ella dee cederé in primo 
luogo, in bonta, alia carta fatta dell'arbufto 
del cottone, che é piü bianca e pihfína, c 
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m\ mtáéñ'mQ tcmpo mtno foggetta agr i t í -
convementi fopta mentovati: poiché fi con-
&rva e dura egüaimente che h C m a Euro
pea . I I Dr. GrcW creda che noi abbiamo 
molte Piante in Inghiiterra y le quali con-
tengono una peluria , o certa foflanza bam-
feagina , che probabilmentc farebbe una Cvír-
ta del parí fina che qoieila ehe fanno i Chi-
nefi del loro arbuílo del cottone . Dal che 
appare che egli erróneamente pénfava, che 
la Ca»"^ Chinefe foíTe fatta non delle p t l -
Keole, o delle cortescie deU'arbufto de! cot-
t&titc'i o3» dal cottone ñeflo , o daila bor
ra , tfd. Grew Muf. Reg. Soc. P.2'. 

La Carta che é in ufa piíi comune íiella 
China, é quella fatta dell'albero chiamatb 
€ h f Kur-, o K u Chu y che i l P. Du Hkide 
paragona , prima ad Un gelfo, poi ad una 
áeaia , appreífo ad un íkaraoro s e finalmen
te 5' per accfefcere 1' imbaraizo , alia pianta 
ehe da le fraghe. Con che noi fappiam me no 
di cote-fío albero , che ne faprenimo, fe ei non 
ce ne aveííe detto nientíe. Ma queftaappun-
ío é la famigliar maniera di defcrivere di 
% U € f t ' A u t o r e i l quale é eftremamente fec-
co o povero in mezso ad una proüífita es-
eeffiva, e non: é mai piíi confufo, che do-
ve egli fi prefige maggior ordine cd tfat-
texza . Ma ritorniamb alia Carta che fi pre
para dal C h u - K u . I I método di preparar
l a , é primíeramente con levar vía kgger-
mente la túnica eíltriore fottile della pian
ta , che é verdiccia ; quindi íi- leva vía" la 
pellicola interna in lunghi' e fotíili pezzi, 
©he íi bianchifcono neiracqua ed al Solé , 
e di poi fi^ preparano nella fteffa maniera 
ehe i l bambíí3. 

N o n fi dee omertere, che ncgli altri al-
fecri la fola pelle o fcorza intefiore ferve 
Jer farne Cana!'r ma i l bambú , eglialmen-
fe che Farbuflodel cottone, hanno quefto 
di peculiafe che oltre la loro cortcccia , v i 

pub impiegar tutta la foftanza, col mez-
delle feguenti preparazioni. 

Dal legno de' bambú piíi groffi, fi fcei-
geno i getti di un anno cĥ e Hanno acqüi-
nata la grofíezza del polpaccio di una gam
ba d uomo. Si fpogliano della loro prima 
pclhcma verde , poi fi fendooo , c fi di-
vidono_ m p i ^ ftnfce della lunghezza di 

m fettie pkdi e i\ÍKit< : qUeiH' pezzi fi 
feppellifcono in un fundo- d i acqua^ paludo-
iia^ afíinché i v i marcifs&no i« certa mafii©-

í s v € che qüefia macerazioné producá ta 
fcioglimento delle partí compatte e tenaciV 
A capo di circa quindici giorni fi eflrag-
gono fuori dal l imo , fi lavano in un' ac-
qua pura, e fi diüendono in un largofof-
fo , e fi coprono abbondanteracnte di cal
cina . Dbpo alcuni giorni fi levan di la » 
ed avendoli lavad la feconda volta, fi r ¡-
ducono in una fpezie di filamenti , e ir 
efpongono al Solé , a feccarfi t e bianchi-
re. Poi fi gettano in grandi ¿aldaie , do-
ve fi fanno ben bollire , e fi finifee col 
pefielli a ridurli in una paña ñuida., 

Allor fi pigliano alcüni rampolli di una' 
pianta chiaraata Ko-teng, e fi lafeiano am1; 
mellare per quattro o cinque giorni neli* 
acqua , finché n' efee un fugo untuofo e 
glutinofo, che raííomiglia ad una fpeziedi' 
colla o di gbmma : queíl' acqua gommata' 
fi mefcola con la materia della carta : c 
convien farne la miftura, appreífo a poto 
nella fieífa guifa, che i Piítori fiempera-
no i colorí loro, e fchivare di mettervene 
troppo, o troppo poco; dal ehe la bont» 
della- carta' aííai dipende ^ 

Quando eífi mefcolano i l fugo del C»~teng 
eolle paríi o ftTifcié del bambú, talmente 
disfatte e macérate , che raííomigliano ad 
acqua túrbida e pallofa', fi verfa quella ac
qua in grandi e profondi ferbatoj-che fi fon 
preparan, e che debboho eííere compofii di' 
quattro pareti, ahi quanfo occorré per po-
tervifi appoggiare : le pared o lati ed i l 
fondo ne debbon eífere comentad , affin* 
ché i l liquore non feorra fuori , e non pe-
netr i . Al lor certi opeíai , fituati allato del 
ferbatoio, v'immergono le loro forme , a 
ftampi, e portan via in- eífe la1 fuperfizie 
del hquore , che quafi fubko divenra C¿jrra: 
i l fugo mueilaginofo e vifcofo del Ko teng 
legandone le parti , e molto coadiuvando a 
render la Carta si eguaie , si dólce, e l i -
f&ia 5» lo che manca alia Carta d' Europa $ 
ncl momento che ella fi fia formando. 

Per indurare o raÜbdare i fogl i , cfarche 
reggano siT inchioftro, gl'immergono in ac
qua d'allume: quclVoperazione é chiarnata 
Fanire? dalla voce Ghinefe/ i» , che fignifica 
allume , La maniera é quefia : Si prendono fei 
oncie di colla di pefee aííai bianca c netta , (i 
tagliuzza minutamente, e fi getta indodi-
ci fcuteUe d5 acqua pura', che fi f i poî  bol-
Ik®.'*- bifogna fempre rimefcolarlaedisfarla?,-
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cosí che non v i refti pei^etto o grumo . 
Dacché ella é ridotta i i i forma liquida, v i 
fi gettano tre quarti di una lira di allurae 
blanco e calcinato, che vi fi fa fondere ed 
incorporare . Quefta miñura fi verfa in un 
grande e largo hacino , fopra '1 quale fi 
mctte di traveríb una bacchetta rotonda e 
ben pulita cd eguale. Qulndi fi pafla 1' e-
ílremita di ciafcun faglio di carta in tut-
ta la fuá larghezza, tra un'altra bacchet
ta fenduta da un capo all 'altro in tutía 
la fuá larghezza, di cui fi firingono bene 
due parti: pofcia íramergendo leggiermen-
te i l foglio di carta , fe ne trae fuor fu-
bito quel che v i é e n t r a t o , facendolo sdruc-
eiolare su la bacchetta rotonda . PaíTato che 
fi é deítracnente i l foglio per quefto bagno, 
dovTe fi é imbianchito e raíTodato, latun-
ga bacchetta che abbraccia il foglio nella fuá 
eñ remi t a , fi ficca in un buco di muro-, do-
ve i l foglio re ík fofpefo per feccarfi „ 

I I telaio, o lo fiampo deñinato a levar 
su i fogli di carta, le cui com me flore (o-
n> facili a fvitarfi , o disfarfi , ad alzarfi 
o i abbaífiríi , non é guernito di fila di fer
ro , come in Europa , ma di fila di bambou . 
Son qucj¿é , certe piccole baccbettine , che 
fi tirano piü volte per una trafila fattadi 
placche di acciaio , e che fi rendono fine 
e fottili quanto i l fil di ferro. Sicuocono 
al fuoco nelTolio per penetrarnele , affin-
ché il telaio o ñampo entri leggiermente 
nelF £cqua, e non vi affondi fe non quan
to é neceíTario, per levare su materia fuf-
ficiente per un foglio di carta. 

Quando fi vuole avere de5 fogli di una gran-
¿ezza firaordinaría, fi pon cura che i l fer-
batoio , ed i l telaio, fien grandi a propor
cione. Si fofpende una carrucola, e v i fi 
paffano deile cordicelle , i l moto delie quaíi 
dev' eíTere molto libero. Quefte cordicelle 
foíicngono i l telaio, e nel momento che fi 
alza , gü operai fituati allato del fcrbatoio , 
gjutano a levare i l foglio, operando in una 
iruniera eguaíe ed uniforme . 

Perafciugare i fogli appena formati , con-
vien avere fabbricato un muro che fia cavo 
in dentro, e che nella fuá larghezza fia ben 
imbiancato : da un capo di eíTo v i é un' aper
tura , per mezzo alia quale, e per un can-
üone vi s'introduce i l calor di un fornello 
vicino: i l lato oppofto debbe avere un pic
hólo cfiiOj affiaché cfali i l fumo: coll'ajuto 
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di queña fpczie di fiufa, fí afciuga la caria 
cosí prefio com' ella é fatta. 

Inargentare la Garfa é un alíro fecreto 
appreíío i Chinefi , praticato con piccola fpe-
fa , e fenza adoprarvi foglied'argento. Per 
quefi'uopo fi prendono due ferupoli di coila 
fatta di coiame, uno di ailume , e mezza 
lira di acqua netta: fi fa cuocer i l tutto a 
fuoco leggiero e lento , finché fi confuma 
1' acqua , cioé fio che non fi folleva piü né 
fumo né vapore j allora fopra una tavola 
ben eguale e lifcia fi diftendono alcuni fo
gli di Carta , e su quefta con un pennello , 
fi applicano due o tre fnoli o mani della col
la : quindi fi piglia una polvere fatta di tal
co boll i to, e milla con - I della quantita di 
allome: fi macinano ambedue infierne , fi 
paííano, e di nuovo fi fa bollire in acqua la 
polvere, e fi afciuga al So lé . Quefta polve-
re fi paila per uno ftaccio fino , e fi fparge 
uniformemente su i fogli preparati come fo
pra : dopo di che fi fofpendono all ' ombra 
ad afciugarfi ; efat tocib, fi mettono di nuo
vo su la tavola , e fi fregano gentilmente con 
bambagia netta , per levarne i l talco fuper-
flao, che ferve la feconda volta per 1'iftef-
fo uopo . Con quefta polvere diluita nell'ac
qua mifta con colla ed allome , difegnanodi-
verfe figure a capriccio fopra la Caria. Vid. 
Da Halde Defcript.Chtn. T . i . 

Mulim da C A R T A . Vedi i 'artic. M O 
L I N O . 

Abiti di C A R T A , Vedi A B I T Í . 
Ritratti e Pitture di C A R T A . Una certa 

Eüfabetta Pyberg , che viveva a l l 'A ia nel 
1699. intagliava in C^aa non folamente dei
le C i t t a , come Loo , e Hounslerdyke, ma 
volti di unmini con un eftrema fomigl lan
za. Mr . Ellys a í í ku ra , ch'ella effigiboin-
taglib nella Cana i l Re Guglidmo e la Re
gina María meglio di qualunque pittore in 
miniatura, e nfiutb per le due opere 1000, 
fiorini : elleno era no cosí fine e delicatc 3 
che non s' induffe a credere , che il drap-
peggiamento della Regina non foíTe lavo-
rato a ago o di ricam© , finché non n'eb-
be fatto un curiofiííimo efame . V id . Phil, 
Tranf. n. 286. p. 1418. 

I n quanto ad un certo artifizio o lavoro 
di cana che fi move , inventato da Mm?. 
Vandenhurk, é poco anzi cfpofto alia pub-
blica moftra in Londra , non ne poífiamo 
daré particolaí dmag l io» 

C a n » 
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C A R T A P É C O R A ^ . Vedi PERGAMENA ) 

c V E L O M . 
C A R T A bianca . Vedi BIANCO . 
C A R T A daNavigare, o C A R T A M w W , 

é una mappa idrografíca , ovvero una proje-
zione o difegno di qualche parte del nía re , 
in plano, per ufo deilaNavigazionc, Vedi 
M A P P A , e PROJEZIONE. 

Fournier riferifee 1' invenzione delle Carte 
'marine ad Enrico figliuolo di GiovanniRe 
di Portogallo. DifFerifeono notabilmente dal
le mappe o tavole Geografíche o della tér
r a , che non fervono nelia Navigazione . N é 
tutte le Carte marine fono della medefima 
fpezie; alcune eíTendo, come le chiamano, 
Carte Pianc i z\tre rídotté, o fía la Carta di 
JS/Ler catare , ed altre Carte Globular i . 

C A R T E P/tftfí?, fono quelle, nelie quali i 
Meridiaoi ed i paralleli fono fegnali con l i 
nee rette , parallcle le une alT altre . 

Tolomeo nella fuá Geografía, le rigetía 
per l i loro feguenti difett i , benché u loro 
inventóte le flimb di buon ufo; e l efpe-
rienza ha eonfertnato i i fuo giudizío, fpe-
zialmente ne'viaggi cor t i . I difetti fono, 
Io . Che incontrandofi od unendofi realmen
te tut t i i meridiani ne1 po l i , cil 'é cofa af-
furda rapprefentarli, fopra tutto nelle Car-
te grandi, con linee rette parallele. 2. Che 
le Carte piane danno i gradi de'diverfi pa
ralleli , cguali tutt i a quei deli' equatorej 
eper confeguenza le diftanze de' iuoghi che 
fon fituati a Oriente, od a Occidente, mol-
to piu grandi di quel ch'eileno effer dovreb-
bono. 3. In una Carta Piaña mentre fi tie
ne i l medefimo rombo, pare che il vafcello 
navighi o corra in un gran circolo j lo che 
non oftante é falfo. 

Ma ad onta di querti difetti della Car-
ta Piaña , la facilita della fuá appücazio-
ne 1' ha refa cosí cómoda e di gufto de' 
Marinari e Piloti , che ella quaíi fola íi 
adopera i ad efcluuone delie altre piü aecu-
ratc. 
A Cojlruzione di una CARTA Piaña. i . T i -
rate una hnea re tu , come A B {Tzv.Idro-
graf. fig. y, ^ e divídetela in tan te parti 
eguati , quanti vi fono gradi di latitudine 
nelta porzion del mare da ddmearfi. 2. Ag-
giugnetevene un'altra ad angoli rettt , B C , 
diviía i»^ altrcttante p a r t í , e quefle eguali 
Puna all altra , ed a quelle della prima , 
quanti fono i gradi di longitudine nella por-
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zíone del mare da rapprefentarfi . 3. Cotií-
pite i l parallelogrammo A B C D , e rifolvetc 
la fuá área in piccoli quadrati; allora le l i 
nee rette, parallele ad A B e C D , faranno 
meridiani; e quelle parallele a d A D e B C , 
paralleli . 4. Le Corte , le Ifole, i piccoli 
Golf i , i ricetti di mare, le fecche, gli feo-
g l i , &c. v i íi debbono inferirv-, prendendo-
le da una tavola di longitudini e lati tudini , 
nella ñeífa maniera che viene infegnato ed 
efpoflo fotto i'articolo MAPPA „ 

Laonde 1. data la latitudine in cui s'at-
trova una Nave , i l fuo Itrogo fácilmente 
viene efibito nella Carta . 2. Dati in una 
Carta o Mappa i Iuoghi F e G verfo do-
ve , e da dove la Nave corre, la linea rec
ta F G ^ tirata dali'uno all'altro fa, col m«-
ridiano A B , un angolo A F G eguale all's 
inclinazione del rombo: E pero che le par
tí F 1 , 12, 2 G , intercette tra paralleli equí-
diflanti , fono eguali; e l'inclinazione della 
linea retta F G , a tutti i meridiani, o l i 
nee rette parallele ad A B , é la ftcíTa ; I t ü i 
nea retta F G veramente rapprefenta i l rom' 
bo . NelT ifteíTa maniera fi pub moftrare , 
che queíla Carta da veramente i l latus me-
codynamicum , o fia le migHa di longitu-
dine . 

Ne fegue, che le Carte Piane íi poííono 
ufare con ottima riufcita ncl dirigere un Va
fcello , purché fi ponga mente che non fcap-
pi qualche errore nella difianza de' Iuoghi 
F , e G . 

Cojlruzione di una [cala per correggére gli 
errori delle Dijianze nelle C A R T E Piane . 
1. Sopra la liíiea retta A B , ( fig. 10. ) dalla 
Mappa fi trasferifeono ciuque gradi, e fi di-
vidono in 300. parti eguali o miglia geo™ 
grafiche. 2» Sopra quefia fi deferiva un pic-
colo cireolo A C B , da dividerfi in 90 parti 
eguali . Allor fe fi vorra lape re quanti m i 
glia fanno cinque gradi nel parallelo cinquan-
ta , fi prende col compaíío T intervallo cin-
quanta, e fi porta ful diámetro A B ; il nu
mero delle miglia ricercato quivi fimoflreT 
ra. Ne fegue che fe un Vafcello navigafo-
vra un rombo Oriéntale od Occidentale , fuo* 
ri dall' Equatore , le miglia cornfpondenti 
ai gradi di longitudtne fi troveranno come 
neU1 articolo precedente . Se naviga fopra 
qualche rombo collaterale, allor fupponefi i l 
corlo e fíe re un rombo Oriéntale od Occiden
tale , m un parallelo intermedio, tra lipa,» 
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fállelo del luogo da donde i l Vafcello pro
cede , cd i l paralklo del luogo a cu¡ egii 
arriva . 

vero che queña riduiione y per via di un 
parallelo aritméticamente medio, non é ac-
curata : puré ln pratica frequentemente fi 
ufa, cflendo accomodara alia capacita ed al
ie idee delta maggior parte de'marinan . I t i 
f a t t i , non falla gran cofa, fe tutto i l corfo 
Ü divida in part i , ciafcuna delle quali non 
ficceda un grado i donde apparfaggioparti-
t o , quello di non prendere i l diámetro del 
femicircolo A B o'tre di un grado r e divider-
lo al piü in miglia geografiche. 

Quanto áV applicazione della C A R T A Pia
ña nel navigare . Vedi N A V I G A Z Í O N E . 

1 CARTA Ridotta OCAKT& di Kiduziom^ 
k quella nella quale i Mcridiani fono rappre-
féntati eon linee rette convergenti verfo i 
poli ; ed i paraíleli con linee rette parallele 
i ' una all ' altra , ma intguali . Appar dunque , 
attefa lá coílruzione di quefte Carte, ch' elle-
so dovrebbon correggere gli errori delle Car-
U Piane. 

M a poicW i paralleli avrebbono da tagliare 
v racridiam ad angoli r e t t i , quelle Carte to-
ao difettive, in quanto che cfibifcono i pa^ 
íalleli inclinati ai meridiani, 

Quindi é che é ñata invéntala un'altra 
fpe^ie di C^r/e i^-z'^oí^, nelle quali i mcri
diani fono paralleli, ma i loro gradi inegua-
11; eJleno fon dette Carte di-Mere atore, 

C A R T A diMercatore^ é quella nella qua
le i raeridiani ed i paralleli fono rapprefen-
tati da linee rette parallele; ma i gradi de5 
mcridiani fono ineg,uali, fempre crefeendo , 
íceondo che s'avvicinano al poio , n-ella me-
defíma proporcione, con cui fceraano- quel» 
M ne'paralieü : Per quefto raezzo, conferva-
fi la fleíTa proporzione tra^ effi , che quella^ 
che vi é ful globo. 

Queüa Carta ha i l fuo nome da quel 
áe i rAu to re che primo la propofe per ufo, 
c fece la prima Carta di quefta progezio-
ae, M Mercatvr : M a ne i l penfiere era 
«riginalmente fuo, perocché Tolomeo n'a-
vea dato qualche cenno quafi 200. anni fa . 
N é a luí édovuta ta fuá perfezione, effendo 
fíato i l noñro Compatriota M . Wrihgt i l 
primo a dimoílrarla, ed additarc una fpedita 
maniera di coftruirla, con ingrandire ed eften-
dere la linea meridiana merci deüa giunta 
«antinua di fecamiio-
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Coflfuzione della C A R T A di Mercatore «-

l . Tirate una linea retta , e dividetela in 
parti eguali, rapprefentanti gradi di longitu-
ddne o nell' Equatore r onel parallelo in-cui 
la carta é cosí terminata. Dai dive rfi punti 
della divifione ergete delle perpendicolari che 
rapprefentano i Meridiani; di maniera che 
linee rette le taglino tutte fotto i l medeíloio 
angolo , e perb rapprefeníino rombi . Sin qua/ 
come nella Carta Piaña . 

Acciocché i gradi de5 Meridiani ahbiano-
la loro giuíla proporz'ione con quelli de'pa
ral le l i , bifogna accrefeere i primi ; perché 
gli u l t imi continuano gli fteíTi , a cagione 
del parallelismo de'Meridiani . Vedi G R A -
nxy . 

Coll ' intervallo adunque di un grado neU* 
Equatore C D , Tav. Idrografta %v n . ^ 
deferivete i l quadrante C D E , e in D er
gete una pcrpendieolare D G- fate T arco 
D L egtíalc al parallelo di latitudine, e per 
L. tirate CG- . Queflo C G fara-il grado am-
pliaro del Meridiano da trasferiríi al Mer i 
diano della Carí^ . I l reíVo come nelle Carts 
Ptane. 

In praíica, fupponiamo che fí voglia de
lineare mxiiCana di Mercatore dai quaran-
tefimo grado di latitudme fettentrionale fino 
al cinquantefimo , edal feüo grado di lon-
gitudine fino al decimottavo. Primieramen-
tíe tirat« una linea retta rapprefentaníe \X 
40mo parallelo dell'Equatore; cui dividere-
te in 12 parti eguali , per l i 12 gradi dr 
longitudine che la C¿7m?- ha da conteneré. 
Poícia préndete una linea di parti eguali' fo-
pra una fcala, 100. parti della quale fono 
eguali a ciafeuno di queílí gradi di longitu^ 
d i ñ e ; ed a ciafcun eftremo della linea, ál
zate due perpendicolari , per rapprefmíare 
eon eífe due meridiani paralleli dadividerfi 
eon la continua giunta di fecanri, che íi ha 
la prova che crefeono neli ' ifidfa proporzio-
ne, con cui debbono fcemare i gfadi didon-
gitudine. Vedi SECANTE . 

COSÍ per la diftanza di quaranta gradi? di 
latitudine, préndete i ^ i ^ partí eguaii, dai* 
la fcala, che é' la fecante di ^ i gradi, 130 
minut i j e SÍ via via,. fino all 'ultimo grado 
deila voílra Carta, che foranno 150 parti 
eguali , cioé la fecante di 49.gradi, 30 mi-
nu t i , e darán la didanza da 49;gjradi di latí-
tudine fino ai cinquanta. Coa tal mezzo í 
gradi di latkudine faranna accrefeiuti j , col-



la flelía proporcione che i gradi della longí-
ludine ful globo decrefcono. 

Divif i cosí Imeridiani, aggiugnetevi i i qua-
drante , o la ruota , fceglicndo qualche có
modo fito vicino al mczzo : di qua tírate una 
linea parallela a' meridiani divifi , la quale 
fara i l rombo del Nord ; e da queño g l i ai-
t r i 51 puntí dclla buífola s' hanno da fegna-
sc . Vedi BÜSSOLA . 

Finalmente, mettete l e c i t t l , i p o r í i , ic 
ifole, lecofte, &c . prendendoli da una ta-
vola di longitudini e latitudini 5 tdeccola 
Carta bell'c compiuía . 

Nella Caria di Mercatcre , la fcala fi cam
bia íecondo che é cambiata la latitudine ; 
fe dunque , v. g. un Vafcello naviga tra i 
Paralieli di latitudine 40 e 50. i gradi de' me-
ridiani tra quefti due parallcli, devono efle-
re la fcala per mifurare i l viaggio del Va
fcello: donde feguc, che quantunque igra-
di di latitudine fien o cguali in eñefa fopra 
1 a C a n a , debbono non o íkn te conteneré nu-
mcri ineguali di miglia o di leghe; e che 
ícemeranno , fecondo che fi approífimano p¡u 
al polo, perché mifurati da una magnitudi-
ne continuamente crcícente . Que fia Carta 
é dcmofirativamente vera; benché in appa-
renza faifa : i ' eíperienza F ha fatta vcdcre 
accuraíiíTima, ed infierne facile all'applica-
zicne. In faíti ella ha tutte le qualitadi r i -
chiefle per tenderla utile nella Navigazione; 
con tutto esb la maggior parte de' Marinari 
nc deciinano Tufo, cd amano pruttofto di at
iene rfi alie vecchic ed erronee Carte Pianc . 

In quanto aW ufo della CARTA, di ¡Merca-
tere nella Navigazione , Vedi N A V I G A -
2 I O N E . 

C A R T A Globulares é una projezioné cosí 
chiamata , dalla conformita ch' ella ha col 
Globo fteíío; propoda últ imamente al mon
do da'Sigg. Senex, Wilfon , ed Harris, nel
la quale i meridiani fono inclinati , i paral
lcli equidifianti c curvilinei, ed i rombi ve-
S'e fpirali, come fulla fuperfuic del Globo. 

Q.ueüa projezioné é tuttora nella fuá in-
ianzia , ed i l fecreto n' é in poche m a n í : 
Abbiam percib moho poco da diré intorno 
si fuo mér i to , od ai fuoi difeíti \ innanzi 
che la fuá coftruzione cd i l fuo ufo fien divol-
gati . Frattanto, ci é permeffodi afpeítarne 
qualche cofa di buono, dacché fappiamo che 

I invenzjone é protetta con patente di Sua 
Maetta^ cd ha le raccomandazioni di diverfi 
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abíli Navigator!, e fra glí akri quella 
Dr. Halley ; « perché isa gia faputo reg-
gere ad un fe vero efamc . Aggiungerema» 
bolamente, che la projezioné é afFatto cób
rente alia natura , e perb fácilmente con-
cepibile ; e che fi h írovato ch' ella corri-
fponde puntualmente, anche in grandiííimc 
díñanze^ dove i l fuo errore, o la fuafalla-
cia , fe ve ne foffc, neceífariamente fi feo-
prirebbs. Vedi G L O B U L A T I E . 

C A R T E -compofie di rombi e díflanze, fo
no quellc -neile quali non vi fono meridia
ni né parallcli , ma tutto é cffettuato per 
vía de' rombi , e con la fcala di miglia. 

.Qiiefie fono principalmente úfate dai FraR-
cefi nel Mediterráneo. 

ElleRo fono coftrutte alia buona, fenza 
molt ' arte col le oflervazioni de' marinan i 
<€ perb farebbe fuperfluo qualunque regola-
TC dettaglio intorno ad efíe , ed alia ma
niera di farle. I I loro ufo é folamente ne' 
viaggi ibrevi. 

C A R T A , termine prefo in diverfi fenfi 
abufivi, e meglio connefii colle parole Pa-
pier Francefe , Paper Inglefe, Charta lat i
na , Charter Inglefe &c. Vedi fotto querti 
articoli , C H A R T E R , C H A R T A J FAPER , 
PAPIER & C . 

C A R T E da giuccare, fono piccoli pezzi di 
cartón fino, su i quali fi veggono ñarapati 
diverfi punti e figure, un certo numero od 
aggrcgato delle quali ferve all ' efecuzionc 
di diverfi giuochi : come della baífetta , deli5 
ombre, di picchetto , &c. 

I l método di hrCarte da gtocare par che 
abbia dato i l primo cenno o la prima idea 
all' invenzion della fiampa ; ficcome appare 
dai primi faggi o fpecimini delta fiampa in 
Haerlem, eda quei che fi vedono nella Bi 
blioteca Bodleiana &c. Vedi STAMPA ; Ve
di puré C A R T O N E . 

L a fattura o lavoro delle C A R T E da gto-
care. I l tagliar delle forme, o fiampi per 
quefte Carte , é precifamente V ificííb che 
íi uso ne' primi l ibri : cioé , un foglio di 
carta bagnata, od umida fi mette su la for
ma , o fiampo , che prima é leggiermente 
intrifo nclT inchiofiro, fatto di negro fumo 
mefcolato con araido ed acqua . Le Carte di 
Corte fi colorano con l'ajuto di varj model-
l i , chiamati Stanefile, confifienti in carte 
fraflagliate da parte a parte con un coltel-
lino a forma di peona; dentro coteñe aper

tura 
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ture o intagli de'tnoddii., i divcrG colorí , 
come i l roííb, &c. fono variamente appli' 
cati (imperocehé alia prima ñampa , h Car
ta non ha fe non un lineare abbozzo . ) 
Quefti modclli fono dipinti con colorí a 
o l i o , perché le feopette o pennelletti non 
11 logorino : meííi fulcartone, fi lafeia feor-
rere un pennelletto pieno di colorí ful mo-
deilo , che lafciando i l colore dentro le 
aperture, forma la faccia o la figura della 
Carta. 

Queña fu probabüraente la maniera della 
loro prima imprefíione in Haerlem ; e fi fa-
icbbe dovuta gia da lungo tempo feoprire, 
fe fi aveíTe confiderato, che le lettere gran-
dí ne' noftri antichi Manufcritti di ben 900 
anni , fono fatte , com' é del tutto veriíi-
mi le , da' rainiatori , fecondo queüo ifteíTo 
método di farCarte. 

C A R T E B I A N C H E , Carta ¿tanca i termi
ne Francefe, rare volte ufato , fe non in 
quefta frafe , daré o mandare ad alcuni la 
Carte Manche, i l foglio bianco; cioé man-
dargli una carta fotto/critta , acciocché vi 
fíenda su quelle condizioni che piü gli piac-
ciono. 

C A R T E L L O , lettera di disnda, od'in-
vito ad un fingolare combattimento ; ch'era 
molto in ufo, allorché queüi combattimen-
t i fi praticavano per decídete controverfie e 
iííidifficüi , e non determinabili altrirneu-
íí . Vedi C O M B A T T I M E N T Ó , D U E L L O , 
C A M P I O N E , & C . 

C A R T E S I A N A Filofofia, o C A R T E S I A 
N I S M O , i l fiflema della Filofofia recato in 
luce da Des Cartes , e foftenuto dai fuoi 
kguu'i ,iCarteftani. Vedi F ILOSOFÍA . Ve-
di\pure anco C A R T E S I A N I . 

La Filofofia Carteftana é fondata fopra 
due grandí principj, Tuno metafifico, Fal
i to fifico, 11 principio metafifico é quefto, 
sp penfo , dunque fono. Quefto principio é 
ftato oppugnato e difefo con moho fpiri-
t o , zelo, eparzialita per Tuna e perl'altra 
parte; imperocehé , quantunque fia vero , 
che noi fiam cosí ficuri per una percezio-
ne interna , o peí cofeienza , che efiília-
m o , come lo fiam, che penfiamo ; nulla-
dimtpo é vero ancora , che la conclufione 
di quefto raziocinio, lo fono, é tirata daü' 
antecedente io penfo, poiché penfare fuppo-
ne efjtre, o efijiere ; c la mente vede chiaro 
Ja neccífaria conntíiionc Era penfare ed eíTcrc. 

Ma quefto principio non fi doveva da 
Des Cartes proporre come una nuova feo-
perta: i l mondo fapeva, avanti ch'egli lo 
infegnaíre , che per penfare , fi nchiede i ' 
eftere; eche colui che attualmente penfa, 
attualtnente efiftc. Vedi E S I S T E N Z A , e 
P E N S I E R E . 

I I principio fifico áelCartefiamimo é que-
flo , che niun altra cofa efifle, fuorchefoflanze f 
che da alcuni Teologi é paruto un principio 
dannofo : volendo eífi, e foftenendo nelle fcuo-
le , che oltre le foftanze vi fieno gli accídentí 
aífoluti. Vedi A C C I D E N T E . 

Egli fa la foftanza di due forte; V una, 
una foftanza che penfa ; 1'a'tra una foftanza 
eftefa : Laonde i l penfiere attuale, e V at-
tuale eftenfione, fono 1' ellenza della foftan
za , cosí che la foftanza penfante non pub 
efiere fenza qualche attuale penfiere; né íi 
pub niente levar daü'eftenfione di una co
fa , fenza torne vía qualche parte della fo
ftanza . 

I I primo articolo di quefto principio fifi
co é refutato dal Sig. Loke , i l quale fa vé
dete , che i l penfare non é eífenziale all'ani
ma , e che la fuá eífenza non confifte nel 
penfiero : ma che v i fono varié occafioni 
nelle quali Tanima punto non penfa. Vedi 
I D E A . 

11 fecondo écombat tuto oftinatamente dai 
Teologi : ed é anche molto meglío confuíato 
da'raoderni ferit tori , col principio delia Fi
lofofia Ncutoniana . Vedi M A T E R I A , ESTEN-
SIONE , &c. 

L ' cííenza della materia cosí ftabilita nell* 
eftenfione , conchiude i l Des Cartes natu
ralmente, non darfi vacuo, né alcunapof-
fibilita di effo nella natura; ma i l mondo 
eííere aííolutamente pieno; imperocehé, at-
tefo i l fuo principio, vien tolta 1'idea del 
mero fpazio; perocché eífendo nell'idea del-
lo fpazio ínchiufa i'eftenfione, vi é puré in-
chiufa la materia. Se vi foííe vacuo, díc' 
egli , egli fi potrebbe mifurare: dunque i l 
vacuo é eftefo , c per confeguenza é materia : 
ogni cofa eftefa eífendo materia . V c d i V A -
C U U M , e P L E N U M . 

Suppofti una volta quefti principj di Fifi-
ca , Des Cartes fpíega meccanicaraente, e 
fecondo le leggi del moto , come fiefi tor-
mato i l Mondo; e da dove provengano le 
prefenti apparenze della natura . Egli fup-
pone, che Dio creb la materia di unaeíiea-
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íionc indtf ínl ta ; che divife quefta materia 
in piccole pomoni quadrate , o maflfe 
piene d'angoli , che imprefle due moti su 
quefta materia; Puno, col quaie ogm par
te fi rivolgeva attorno i i fue centro; l 'a l-
tro col quale un aggregato^'o fiÜeraadief-
fe, girava attorno di un centro comuue : 
donde forfero tanti differenti vortici , quan-
te eran le differenti maíTe di matens, co
sí moventifi attorno di centri comuni . 
Vedi V Ó R T I C E . 

Difpoñe e incamminate cosí quefte co-
fe , le confeguenze, fecondo Des Caries , in 
ciafcun vórtice , faranno come íegue : le 
parti della materia non fi potean moveré 
e rivolgerfi Tune fra l'altre , fenza che i 
loro angoli a grado a grado non fi rompef-
fero; e queño fregameoto continuo di partj 
€ d1 angoli, dovette produrre tre elementi : 
i l p r imo, una poivere infinitamente fott i le, 
formata dagh angoli infranti ; i l fecon-
do, le sfere che reftano dopo che tutte le 
angolari irregolarita fonfi tolte via cosí : 
quefti due fanno la materia del fuo primo 
e fecondo elemento . E quelle particelle 
che non per anche ben eguali e sferiche , 
e che tuttavia ritengono qualcun de' loro 
angoli, e delle loro parti uncinate, o ra
mo fe , fauno i l terzo elemento . Vedi 
E L E M E N T O . 

Ora i l primo o piíi fottile elemento , 
fecondo le leggi del moto , dovette cecu-
pare i l centro di cadaun fiílema, o vórti
ce, a cagione della picciolezza delle fue par
t i : e quefta é la materia che coftituifee i l 
Solé, e le Stelle fiífe di fopra , e i l fuoco 
di fotto. Vedi S O L É , F U O C O , &c. 

I I fecondo elemento , corapoílo di glo-
bi o sfere, fa Tatmosfera, e tutta la ma
teria fra la térra e le fielle fifiTe: inslfat-
to modo , che le íielle piu grandi fieno 
fempre attacco alia circonferenza del vór
tice, e le piu piccole attacco al fuo cen
t ro . Vedi A R I A , ed E T E R E . 

I I terzo elemento, o le particelle ricur-
ve5 é la materia che compone la térra , 
tut t i i corpi terreflri, le comete, le mac-
chie nel Solé, &c . Vedi T E R R A , C O M E 

T A , M A C C H I E & C . 
Quefto Sifltma , quantunque ordiío e 

compoüo con grand' arte, tuttavolta porta 
con se piudelParia di un Romanzo, che di 
una giuíta Filofofia. Percib fclaraaao con-

Tomo I L 
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tro di effo eTeo log i , e Filofofi: i primi ? 
perché par loro ch' egli guidi a l l ' a te í smo, 
con lomminiñrare a' foíknitori delTeterni-
ta della materia , mezzi ed argumenti da 
fpiegare colle leggi del moto la produzio-
ne del mondo : ancorché fia certo , che 
D s Cartes fupponeva una deita ; come 
dcobon fupporla ancora tutt i quelli che 
fpüíano la fuá Filofofia : altrimenti , don
de deriveranno eglino quel moto della ma
teria, che per fe íleffa é d'ogni tale prin
cipio dertituita? Vedi M A T E R I A . 

M a i Filofofi moho maggior fondamen-
to hanno per oppugnarla, e fono appunto 
in oggi su T ifteífo piede a un di preíTo gli 
elementi Cartefíani , la materia fott i le, glí 
atomi • uncinati , i vo r t i c i , e l 'al tremac-
chine', che le qualitadi oceulte de' Peri-
patetici antichi . Vedi Materia S O T T I L E , 
V O R T I C I , &:C. 

Per verita, Des Cartes , con introdurre 
la Geometría nella Fifica , e render contó 
de' Fenomeni naturali con le leggi della 
raeccanica , giovb infinitamente alia Filo
fofia; e contribuí colla fuá pratica e col 
fuo efempio , a purgarla da quella vene
randa ruggine , che in una lunga fuccef-
fione di etadi ell ' avea contratta: Percib, 
a lui in qualche grado , fiam debitori del 
íifiema prefente della Filofofia Meccanica } 
ed anche della Neutoniána. VediNEUTO-
N I A N A Filofofia. 

I I Carteftanismo fu su l ' orlo di eífere proi-
b i to , con un decreto del Parlamento di Pa-
rigi ; e farebbe cib avvenuto in fatti , fe 
non vi aveífe, direm cosí , poílo óbice ua 
ricorfo ed una fupplica Burlefca prefentata 
al primo Prefidente. 

C A R T E S I A N I , fetta di Filofofi , che 
foñengono , od aííerifcono i principj della 
Filofofia Cartefiana . Vedi C A R T E S I A N A 
Filofofia . 

Renato Des Cartes, illufíre fondatorc di 
quefta Setta, fu della Bretagna ; e nacque 
n e ü ' a n n o 1596. I I fuo Monumento ci ad
dita, " ch'eflfendofi impoffeflato di tutta la 
„ dottrina delle Seuole, ed avendola trova-
„ ta minore della fuá efpettazione, di 1̂  íl 
„ moíTe e andb alTArmata in Germanis, 
„ e inUngheria; ivifpefcil fuo tempoozio-
„ fo del l ' invernó, nel comparare i fegreti 
„ ed i Fenomeni della natura con le leggi 

della Matemática ; ofando fperare, che 
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„ quelli con quefte disveíar fa potrebbono. 

Percib , lafciando da un canto ogni altra 
5, ricerea ritiroffi in un picciol vülaggio v i -
„ ciño a Egmond, in Ollanda i dove fpeG 
„ venticinque anni in letture emeditazioni 
„ cont inué , vennc a capo del fuodiíegno. 

Egli fu un uomo di gran mente e di íbm-
ma pcrfpicacia, si quanto alT invenzione , 
come quanto all' ordinata combinazione c 
difpofixione delle cnfe. Comincib un nuo-
vo método di Filofoíia, e lo f o r n l , ful fon-
damento fuo proprio. La fuá riputazione ap-
preífo le Nazioni flraniere , appare dal fuo 
monumento; i i quale confia di quattro fac-
ciate, su le quali vi fono altrettante infcri-
zioni ed encomj. Fu eretto ín Stockholm , 
dove egli m o r í , neli'anno i<550. per opra di 
M . Chanutj Reíidente del Re di Francia in 
quella Corte. Ma le fue offa furono poi traf-
portate a Parigi, a fpefe di M . di Ál ibret , 
it quale puré vi alzb fopra una bella Tom-
ba, nella Chic la di Santa Geneviefa, 

C A R T H U S I A N I . Vedi C E R T O S I N I . 
C A R T I L A G I N E , nella Notomia , é 

una parte iifcia , foüda , uniforme , flef-
fibile ed elaílica dell' anímale j piu moüe 
che un oíTo , ma piu dura di qualunque 
altra parte. 

Le Garttlagini paiono eífere a un dipref-
fo deüa fteíTa natura che le offa , e fola-
mente differire quanto al piu o meno di 
durezza. Vedi Osso. 

Ve ne fono aleone aífai dure, e le qua
li diventano anche offa col tempo \ come 
quelle v.gt. che formano lo ü e r n u m . Vedi 
S T E R N U M . 

Altre fono piíi m o i l i , e fervono a com-
porre partí intere \ come quelle del nafo , 
delle orecchie &c. nelle quali ricercaíi un 
facile e gentil movimento ; la lor naturale 
elafticita fervendo loro per mufeoli anta-
gonifti. Vedi N A S O , & C . 

Ve ne fono altre ancor piu tenere e moi
l i che partecípano della natura de' ligamen-
t i , e quindi fon úñzmMtCartilagini Liga' 
mentofe. Vedi L I G A M E N T O . 

V i fono Canilagini di varié figure, che 
«cquiflano varj no mi dalle cofe alie quali fo-
migliano: una é chiamata Annularií ^ per
ché raífomigüa ad un ane'lo : un1 altra X i -
phoides, dalla fuá fomiglianza alia punta di 
una fpada: vi é la Scutiformis, che é fatta 
«orne uno feudo : e si d'altre . Vedi cia-
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feuna fotto i l fuo articolo , A N N U L A R E ^ 
S C U T I F O R M E & C . 

Le Canilagini non hanno cavitadi per 
la midolla; né membrane, o nervi per U 
fenfazione . Gli ufi loro fono cüfendere le 
offa da colpi , ferite , od altre offefe che 
un fregamento continuo potrcbbe loro ap-
portare; unir T oíTa medeíime per Synchon-
-drofi , e contribuiré , in gran milura , a 
ten formare diverfe parti ; come i l nafo , 
le orecchie, la trachea , le palpebre ¿ce. 

C A R T O C C I O * , nell'arte M i l i t a r e ^ 
la carica di un'arme dafuoco, raccolta in 
carta groíía , in cartone, o pergamena : 
per poterfi piu fácilmente , e prontamente 
carteare i l pezzo o 

'* I Cartocci fono f ijiejfa cofa che quel 
che chiamano i Francefi CartuucVus , 
dalla qual voce Skinncr non fa difpcol-
ta di derivare la nojlra Ingle/e Cartid-
ge , che fignifica T ifíejfo. 

Que i del Caitnonc , e de' mortaj fono per 
lo pib di cartone, o di lat ta, qualchevol-
ta di legno, lunghi mezzo piede: oceupan-
do o eropiendo i ! luogo deüa palla ncl pez-
zo , i l di cui calibro é i l fuo diámetro pro-
porzionato. Quelli de' moíchet t i , delle pi-
flolle, ed altre arme piccole , folamente con-
tengono la carica di polvere, con una pal
la ravvolta in carta groíía . 

C A R T O C C Í O é ancora un ricettacolo , 
0 capfuia di legno, circa tre pollici groffo, 
cinto attorno con térra cretácea, e carica
to o pieno di due , tre , o quattro cento 
palie di mofehetto , oltre fei od otro pal
le di ferro del pefo di una lira , da cac-
ciarfi o efploderfi col fuoco , fuori da un 
piccolo mortaio; particolarmente per dife-
fa di- un paffo, o fimili. 

* 1/Cartoccio ^ d^c^f chiamato dai Fran-
cf/í Gargouge , gargouclie , ogargouffe. 

Nel Cannone delle Cafemattc o di altri 
pof l i , che difendono il paffo della foífa &c. 
1 Cartocci hanno un effetto ternbile : po¡-
ché fcoppiando e fpezzandofi per varj ver
i l , slargano le palle onde foncaricati, per 
lungo e per largo . V i fono diverfe altre 
compoíizioni e forme di Cartocci , a'cune 
fatte per l i pezzi groífi d '«rt ig icna &c.• 

C A R T O C C Í O * , parimenti dmota un or
namento nell'architettura , feoitura &c. che 
rapprefenta un rotólo od involtura di cam ; 

.che per lo piu ha la forma d'una tavoía, o 
mem-
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miembro piatto v con ondeggiamentí , fopra 
cui v i é qualche infcrizione o d i v i í a , orna
mento d' arme , cifre &c. 

* l a parola e Italiana , ed ha appuntO' 
quefto fignificato 

I Carioca qualche volta fon difegnati su 
la carta y come ne titolr delie Mappe, &c. 
e talor fon fat í í di pietra di legoo , d i 
geflfo &c. per le fabbriche.. 

C A R T O N E , una fpezie di car tagroí la , 
formata di diverfi fogli impaíUti aíf ieme 
Vedi C A R T A . 

V i é parimenti una fpeziegroííolana e du
ra di Cartone , fatto di Carta vecchia e di 
Cartón vecchio, battuti in un rnortaio core 
acqua, e ridotti in .una fpezie di polpa; a-
cui vi ir aggiugne un poco di paÜa, perda-
re confiftenza alia maífa : fi getta in una for
ma ; e per darvi l5 ultima mano s met t e í í in 
un torchio , per farne fpüizzar tutta i'acqna, 
e ridurlo' alia fuá giuíla groffezza . 

Ciafcuna fpezie di Cartone é diíb'nta con 
numeri, che cfprimono ¡a fuá finezza ed i l 
fuo' valore t i l pih fino é coperto da ambe 
le partí con una carta bíanchiffima e liícia ; 
gli altri fojamente da una parte , ed a l t r i 
da ambe le parti con carta ordinaria. 

L5 ufo principale del Cartone- é nella lega-
tura de l ib r i , ; nell ' invoítura dilettere, nel
le Cappeliiere,,. ne' guanti &c.. Wtái Legatw 
ta di L I B R I . 

C A R T O N E , nelía Pittura, é' u n difegno--
fatto fopra carta forte , da accomodarfi fo
pra la tavola o muro r dove la pittura fi 
ha a fare, calcando i dintorni' fopra 1' into-
rraco j con iíHle. di averio, o legno duro j , 
cui cede la calcina^ per eíTcr frefea, e r i 
ce ve i n se tutte le lineej, dipingendofi cost 
a frefeo. V c d i D i s E G N O , e FRESCO,, & C . 

C A R T O N E ,. fi ufa puré per dinotar un d i -
íegno coiorato ,; ad ufo de' lavori a Mofaico 
per le tapezzerie &c.. I Cartoni che fi con-
fervano a Hampton C o u r í f o n o - difegni d i 
RafFaele: Urbino , deííinati; per tapezzerie .• 
Vedi Richardíbn nel fuo Saggio fopra la Pit-
tura ,. dove molto fr diífondeíul capitolodel 
coloriré i Cartoni.. 

C A R T U S I A N I . Vedi CERTOSINI- . 
C A R U N C U L A , termine di anatomía « 

che ügnifica, propriamente un piccolo pezzo 
di carne; ed é i l diminutivo del latino caro 
Carne. Vedi C A R N E . . 
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I I no me Carúncula, íi appiica a diverfe 

parti del corpo: come, 
C A R Ú N C U L A cuticulares; A U , nome che 

alcuni Anatomici danno alie Ninfe .. Vedi 
N l N F E . 

C ARUNCUL.E LachrymaleSy fono due picco-
le eminenze, una in ciafcun angolo grande 
dell' occhio y che feparano i due punti lacri-
m a l i . Vedi OCCHIO . 

Alcuni- riftringono- l ' appellazione di la-
chrymalis alia Caruncola nel canto od angolo 
maggiore ; e chiamano que 11 a c h ' ¿ nel can
to minore , Innominata. 

Bartholino j . ed alcuni altri Anatomici , 
prendo no per abbaglio le Carúncula per 
giandule lacrimal i ; che fuppongono fituate 
ful punftum lacrymaleper ovviare al con
tinuo fpargimentó delle lagrime. Ma Dio-
nis fa vedere 1' errore, e foftiene ch' elle-
no non fono giandule , ma fojamente du-
plicature della interior membrana delle pal-
pebre . xAlcuni Anatomici dicono r che aju-
tano a tenerc r due punti {punfla) aper-
t i , , quando gli occhi fonochiufi. Ved iLA-
C H R Y M A L I A Pimtta * 

C A R Ú N C U L A , myrtiformes , Carunculc 
mirtiformir in Anatomía, fonoquattro pic-
ciole Carunculc , o- nocchi carnoíl , della. 
mole e figura in circa delle bacche di mir
t o , donde é loe venuto i l nome j le quali 
íî  trovano ateacco* all' imene O' piu: toi lo 
nel fito delT imene T nelle parti della ge
ne razione femminile. 

Alcuni credono' che nelle giovineí íeque-
ñc Caruncule fono aífai grandiccl'e, e che 
van minorando' col!'"ufo di Venere ; 
altri piu probabilníeote vogüono , ch'clle 
fien confeguenze e prodotíi di Venere nel
la prima copuiazione; dirivandolc dalla rot-
ta membrana dell'imene , d i cui paíono' 
e líe re fragmenti e rottami raggrinzati e 
d iminu i t i . Vedi I M E N E . 

C ARUNCULJE Papulares, o Mamilíarer y 
fono picciole protuberanze nell' interno del
la pelvis de' reni,, faite dalle eíkemitader 
tubi che portano- i l fe re dalle glaaduie del
le partí eñeriori , alia pelvir. 

Furono1 prima feoperte da Carpo; e cosí 
chiamate , perché fomigliano ad unapicco" 
la mammella . Han la forma delle teñe di 
ghiande , e roíTeggiano' men che la car
ne , ficcome anco fon piíi dure di effa. 

Q q 2. 
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La loro groffezza é clrea quanío un pi-

fello , raa fono piii grandi nella foramid 
che al fondo ; terminando quafi in una 
punta, nel luogo dove fono perfórate per 
íafciar paffare 1'urina nel hacino . Vedi 
A R N I O N I , PELVIS & C . 

C A R U S , Kupvs, in Medicina, una fpe-
zi'e di malattia letárgica , che confifte in 
un profondo fonno , con improvifa priva-
zione della fenfazione , del moto , e con 
febbre acuta. 

11 Carui differifee dalCow^, in queño , 
che i l pal íente nel Coma rifponde quand' é 
in te r rógate ; raa non gia nel Carus . Vedi 
C O M A : dalla Letargía egli é d i ü i n t o , per 
la febbre che lo accompagna, e da cuí é l i 
bera la letargía; e per lo ricorfo della fen
fazione , che ha la perfona letárgica , al-
lorché viene agitata , o íluzzicata ; vedi 
L E T A R G Í A . Diihnguefi dali'apopleííia , per 
la refpirazione libera, che neü'apopleffia é 
alquanto impedíta ; vedi APOPLESSIA r dall5 
cpilepfia, in quanto che non vi é movrmen-
t o , né fputna nella bocea di quelíi che fon 
oppreffi dal Carus: dalla fin cope per cagion 
dt l polfo , che é alto, e della faceta rubi-
conda; doveché i l polfo é baíío, e la faccia 
cadaverofa nella Sincope : dalla fuffbeazio-
ne iflerica , in quanto che la pazienre ode 
e fi ricorda le cofe, ma non cosí giacolui 
che é addormentato e oppreífo dal carus , 
Vedi S I N C O P E , E P I L E P S I A , &c., 

- C A R Y A T I D I . Vedi C A R I A T I D T . 
CASA , Abitaztone , luogo fabbricato 

son molte comodita, per vivere ed abita
re in effo . Ovvero ua edifixio , da met-
tervifi la perfona di un uomo e le robbe 
fue al coperto dalle inclemenze della íla-
gione, e dalle ingiu.rie cie\malvagi . Vedi 
É D J F I Z I O . 

N o i diciarno, una Cafa di pie ira cotta, 
una Cafa di pietra , una Cafa in due ap-
partameníi o piani , in tre &c. una Cafa 
í ignoriale, o feudale , una Cafa a pigione. 
Vedi M A T T O N E , PIETRA , A P P A R T A M E N -
T O , P I A N O , S I G N O R I A , &:c. 

L ' antica Roma era compofta di 48000 ca
fe tutte ifolate . Vedi I S O L A T O . 

Cafa di delizia , o cafa di campagna, é 
quella che una perfona fi ha fabbicara, per 
iv i godere e diveríirfi fecondo le oecafío-
rri , ed i l fuo capriccio. Tal i erano le F/7-
is degli autichi Romanij. e tali íbno qjuel-
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le cafe che in Spagna e Portogallo fon chía-* 
m u c Quintas , in Provenza C ^ w / ; \n al-
cune altre partí della Francia cloferies; m 
Italia Cafmi, Vigne &c . 

La parola Vigna é adoprata anche in In -
ghiíterra per dinotare le cafe di campagna 
de' nobili Romaoi di oggidi ; come la Vi
gna Farnefe, Vigna Borghefe &ÍC. 

I Cittadini di Parigi hanno puré le lo
ro maifons de bouteilks, cafe da ritirarvííi 
in brigata d'amici , ed ivi trattenerfi be-
vendo , che in Latino fi chiamerebbono 
mieje j perocebé 1' Imperador Domiziano 
aveva una cafa fabbricata per l'iíleíTo fine 
ed ufo, mentovata fotto quefio nome da 
Marziaic 1. 2. Epig. 59. 

La principal cofa, alia quaíe aver fi dee 
la mi ra , é la fituazione delle cafe di cam
pagna, che debbe effere tale, che le legna 
e i acqua fiena in vicinanza : Se cómoda
mente non fi pub fabbricare una cafa di 
villa in mezzo agli alberi , é facile fup-
piirvi con piantarvene , giacche poehi fo* 
no i luoghi , dove preílo non poíTan far 
prova e crefeere. Vedi A L B E R O , P I A N T A -
RE , T R A P F I A N T A Z I O N E &c. 

El moho meglio che le cafe fieno difefe 
da alberi , che da monti o collí; imperoc-
ché gli alberi danno un' aria che rínfre-
íca , dolce , e fana , e danno infierne ora-
bra , nel terapo del calore efiivo , e rom-
pono eziandio e moderano non poco i ven-
t i freddi e le tempe (le nell' invernó , da 
&utte le plaghe . I colii , fecondo che fo
no fitaati, difendono folamente da alcuni 
venti particolari; e fe fono a Settentrione 
della cafa , ficcome vi difendono dall' aria 
fredda neli' invernó , cosí pur v i privano 
de' frefehi che ricreano , e moderano i l 
calor della ftate , fpirando per lo piü da 
quella parte. E fe fon fituaíi alraezzodi, 
c i ^ reca un altro difagio maggiore. 

Una C7?/a non dovrebbe eífere fituata trop-
pobaífa , poiché queda fituazione fu ole im
pediré la comoditíi delle officine baffe, o can-
t ine. Se non potete evitare °di fabbricarla fo-
pra terreni baííi , difponete i l primo piano 
al di fopra del fondo pin alto che mai fi pub, 
per fuppiire a cib che vi manca per cavare 
nel terreno le voñre cantine ; imperocché 
in cotai baffi e umidi terreni, giova tncl-
to per la falubrita e fecchezza dell' a-ría *v 
ravere k officin? e cave Cotto la mfai* ^ 
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maniera che í pavimentí ed i foffitti fien 
faldi e buoni. Le Cafe fabbricate troppo al
te , in luoghi efpofti ai venti , e non ben 
difefe da colline o da alberi , richieggono 
piu matcriaü per fabbricarle , e raaggiori 
reftaurt per mantenerle ; e non fono cosí 
comode agü abitatori, come le cafe fabbri
cate pib baile , che fi alzano con minore 
fpefa, e fi ponno tendere bclle e compiu-
te quanto le altre. 

Negü edifixj o cafe che oltre le fianze ter-
rene non vanno al di la di due piani, e non 
eccedono venti piedi fino ai fofiegni delle 
travi , alzandofi fopra buon fondamento, 
la lunghezza di due maítoni , o dieciotto 
poÜici neir ordine principale, baftera per lo 
piano o fondo di ogni fabbrica ordinaria, e 
fei o fette file od ordini al di fopra della tér
ra fin al fegno, dove la groíTezza delle mu-
ragiie é diminuirá, o inchiude la groflfezza 
di una pietra, e nominatamente due oncie 
ed un quar ío . 

Per le cafe grandi ed alte , o per le fab-
briche di t re , quattro, ocinque piani con 
l i granai, le muraglie di tali edifizj debbo-
no eíTere dal fondamento alia fponda o rnu-
ricciuolo, di tre file in tefia di mattoni, o 
venti otto oncie almeno; e ad ogni piano 
una fponda , o introduzione su i ' interno per 
le travi maefirc, e legature *, od un quarto 
del muro almeno , per miglior legatura. Ma 
in quanto al muro piu interno o diviforio, 
raezza pietra fara la groíTezza fufficiente ; 
e per l i piani fuperiori o eílremi , nove 
oncie, o fia la lunghezza del mattons , ba-
ñerk . 

Le partí , proporzioni &c. delle cafe di 
Londra , fono regolate con uno ftatuto , fat-
to per la riedificazione delia citta dopo l ' In-
cendio . V i en con eflb ordinato , che le 
cafe delta prima od Ínfima condizion di fab
brica , che raettono la facciata fopra vicol i , 
o firade oblique e ftrette, debban eíTere al
te due piani , oltre le cantine , e l i gra
nai \ le cantine od officine fotterranee fei 
piedi e mezzo alte , fe non le impedifco 
no le forgenti d'acqua, ed il primo piano 
nove piedi dal pavimento al foffitio , ed 

,¡1 fecondo altrettanto: Che tutíe le mura
glie ne'ria facciata e di d i c í m , fin all'altez-
2a del primo piano , abbiano la groífezza di 
due mattoni mifurati per lungo : e dal pri
mo in su , fino ái granai, la groíTezza di u» 
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maítone e mezzo ; e che la groíTezza dei 
muri del granajo su la parte di dietro, íi 
lafci adifcrezione e placeré del fabbricatore, 
cosí che pero non fia minore di quanto é 
lungo un maítone i e che la groíTezza del 
muro diviforio nel gránalo , eguagli alme
no la lunghezza di un mattone. Che leca-
fe della feconda condizione , che mettono, 
o fan fronte fulle ftrade grandi, e ful fía
me T a m i g i , coníiino di tre piani, oltre le 
cantine , ed i granai ; che le cantine ab
biano fei piedi e mezzo di alíezza , fe le 
forgenti d'acqua non le impedifeono; che 
i l primo piano contenga dieci piedi in al-
tezza dal pavimento al íoffuto; i l fecondo 
dieci piedi , i l terzo nove ; che tut t i i mu
ri in fronte, ed in fchiena , prendendo fi
no all' ahezza del primo piano, fíe no groíTi 
due pietre e mezza , e di la piu in su fino 
al pavimento dei granai , di una pietra e 
raezza; e la groíTezza del muro dei granai 
su la parte di dietro , fi lafci a diferezio-
ne del fabbricatore, ma non fia minore del
la groíTezza di una pietra: E parimenti che 
la groíTezza de' muri diviforj tra ciafeuna 
cafa di quefía feconda ragione di fabbnche, 
fia di due pietre fin al primo piano, e di 
la in su fin alT alcezza de'granai, una pie-
ira e mezza. 

Parimenti , che le Cafe della terza cotí" 
dizione, le quali raettono facciata Tulle íh-d-
de grandi e maefire , confiílano di quattro 
piani , oltre le officine baíTe, ed i granai, 
che i l primo piano contenga dieci piec'i 
in altezza dal pavimento al foffitto , i l fe
condo dieci piedi e mezzo; ed i l terzo ot
to piedi e mezzo ; che tut t i i detti muri 
in fronte, e nella fchiena, fin all' aitezza 
del primo piano } fien groffi due pietre e 
mezza; e di la in su fia al pavimento del 
gran a i o , una pietra e raezza; e che la groí
fezza de'muri del granaio nella parte di die
tro , non fia minore di una pietra; c pari
menti , che i morí diviforj tra ogni caía di 
queíla terza ragione di fabbriche, fien due 
pietre groíTe fin al primo piano, e di la piu 
in su fin si pavimento del granaio una pie
tra e mezza . 

In oltre, che in tutíe le Cafe della quar-
ta condizione, cioé cafe fígnoriali, e della 
maggior grandezza , che non raettono fo
pra (trade o vicoli , i l numero de'piani, e 
la loro ahezza , fi lafci alia diferezione c 

guílQ 
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gufto del fabbricatore, cosí che perb nort ec-
eeda cinque piani . 

I I raedefimo ftatuto ingiunge^ cheiegna-
tne o trave non. fi getti dentro lo fpazio di 
dodici oncie difeofto dalla parte dinanzi del-
le impoftature de' Caminí ; e che fi ufína 
l i : chiavajuoli, in fei oncie di diftanza dal 
muro di dietro; come anco , che non fi get
t i alcun pezzo di Icgname o trave dentro la 
canna o gola del camino. Coito pena all' o-
peraio Scc». 

Aggiugnefi f, che ííceome le fabbriche di 
Londra fono congiunte TunaalPaltra , e qua-
fi: ogni diverfa cafa ha un difíinto proprieta-
r i o i l Parlamento ha decretato cheil rnuro» 
dividente, i l fondo de' proprietarj , fifabbri-
chi ad; egual pefo e d i fpendiodi ambedue fe 
padrón!: onde non fara fuor di propoíito mo-
íirare quanto- fono- valutati o, calcolati queñi 
muri diviforj . 

Ora , tutte F opere di m a t t o n l f i a dellai 
groííezza; di uno , di due , di tre di quat-
$ro, o. di qualunque altro numero di mat-
toni in lungo, debbono eflfere ridotte alia, 
groflfezza di una pietra e mezza. E'ftato of-
fervatoche. circa 4500, mattoni di c i r c a 
16 s. per mille ; un centinaio ed un quarto di 
c a l c i n a a 10 s. per cento; due pefi o cari-
che e mezza di fabbia , 3 5 s.. per pefo, com
pletamente formano , od alzano una verga-
(:ro£¿, mifura Inglefepert ica di; 16. piedi ) di 
muro della groííezza di una. pietra e mezza 
Vedi M A T T O N E &c.. 

E a tanto appunto afcendera una verga di 
muro diviforio 5 cioé i raateriali foÜ ,, ridotti-
alia-groííezza di una, pietra e-mezza 5. fuppo-
fíe le dette mifure, e prezzi ; al che vi s'ha, 
da aggiugnere 1 1. 8 s. per i l lavoro.. 

Sicché in tutto per ogni verga di muro 
diviforio fi affegnano 3 I . í!.. e pero fe per 
efempio raiíureraffi un tal muro , e la mi-
fura ridotca ad una pietra e mezza , trove-
raffi. conteneré fedici verghe ; queñe i<5 mol-
tiplicate per 3 L da^no 48 L e tanto l'un 
proprietario ha da bomficare. ali'altro«. VedL 
M I S U K A R E 

CASA; della- Qmeti o Sala pubblka , é un-
luego dove i Miniílri ,4 ed i Magiftrati d' una-
citta fi radunano , per l5 amrainiftrazione del-
le Legg, e della política Vedi SALA ,, H . A L L , ; 
C I I D - , &c.. 

C A S A , s 'appüca puréad un Convento, o 
Mbnaf t e roVed i . CONVENTO o. 

C A S 
La príncipaíe Abbazia di un Ordine ha tante 

Cafe che dalei fon dipendenti . Si fono fatte 
delle riforme di diverfe C^/V religtofe . 1 preti 
regolari danno i l nome di Cafe ai luoghi do-
ve rifiedono, e non quell» di Conventi o 
Monafterj, che propnamente appartengono 
a femplici Monact oF ra t i . Cosí diciamo la 
Cafa de' Ge fu i t i , la Cafa de Barnabiti,, o 
de' Teatinr. 

I Gefuiti hanno- le Cafe profeííe , e Colle-
gj per novizj , che chiamano Cafe di pro~ 
bazione 

Hanno eglino^ puré delie cafe di ritiro per 
gli efercizj fpirituali, dove fon ricevute per-
fone íecoiari ed ecciefiaftiche difpofte a fare. 
gji fteílV efercizj fotto la lor direzione per 
otto o dieci giorni.. Vedi G E S U I T I . 

C A S A , , in fignificato di Parlamento . Ve
di HOUSE,, e P A R L A M E N T O . 

CASA ,< dinota parimenti una famiglia no-
bile ,. od una íchialta di perfone illuüri ufei-
te dal medefimo ílipite Vedi G E N E A L O G Í A &. 

I n quefto fenfo diciamo ¡a Cafa o fami-
glra de'Stewarts, de' Borboni, la Cafa di 
H a o n o v e r d i Aui l r ia , . di Lorena ,. di Sa-
voia &Co. 

CASÉU , in Aflrologia , dodecatemorion, o-
la parte duodécima de'Cieli 0. Vedi DODE? 
C A T E M O R I O N , , &C.„ 

La. divifione del cielo in Cá/e é fondata' 
fopra quefto: cioé che- le üelle ed i piane-
t i , . quando ivi fi.attrovano , hanno certe in-
fíuenze buone , o cattive fovra^ i corpi ful-
l u n a r i e d a. ciafeuna C¿?/^ é affegnata la fuá 
particolare virtü e influenza e dalla confi-
derszione di. effe feneeavano gli-; orofeopi. 
Vedi I N F L U E N Z A , OROSCOPO &c.. 

Quefta divifione é fatta per mezzo di due 
gran- circoli, . chiamati circoli dj pofizione, 
che fi tagliano V'uw l'altro nelik intí?rfezio-
ne: comune de! Meridiano o dell'Orizonte , 
fecondo ['ordinario método- di domificarey o 
fia diftribuire; i l cielo in cafe r ch ' é quello 
di Regiomontano : imperocché gli antichi 
aveano altri tre metodi.. Vedi POSIZIONE, . 
D O M I F I C A R E SCC. 

Quefii: circoli dividono T equatore in do
dici: partí eguali, di 30 gradi Tuna; fenza. 
riguardo al zodiaco.. L'Orizonte ed i l Me
ridiano fono due circoli delle. cafe celefti, 
che, dividono i cieli in quattro partí eguali 
ciafeuna delle quali comprende tre cafe . Ve 
ne, fono fei al di fopra dell' Orizonte, eá 

altret-



akrettante al di fotto ; fei cafe or ienía l i , « 
fei occidental i . 

I ! tema o la figura de'creli confine d̂i do-
dici triangoli , che fono parimenti ehiamati 
cafe, dove fono difpoíie e íchierate le ílel-
l e , i fegm> edipianeti , comprefi negli fpa-
ẑj rifpettivi de' circoli di poilzione . Vedi 

T E M A . 
Ogni Planeta ha due certe <afe, ov'egli 

difpiegafi con vigore fpeziale ^ 11 Leone é 
la cafa de! Solé , ed i l Cancro quella del-
la Luna j Capricorno h quella d i Saturno 

Alcuni chiarnano le Cafe dodecatemorie , 
ed angoli \ ma querto nome é piü imme
diatamente appropriato ai dodici íegni o di-
vifioni del Zodíaco , Vedi D O D E C A T E -
M o R r o . 

Le CÍT/Í" Ailrologiche hanno i loro nomi 
particolari fecondo le ¡oro qualita. La pri
ma é la Cafa delia V i t a , cioé 1'afcenden-. 
t e , econtiene cinque gradi al di fopradeU' 
Orizonte, ed i l reliante al di fotto. La fe-
conáa é la cafa delle ricchezze. La terza, /áf 
cafa de1 fratelli . La quarta nelia piü baíía 
parte del cielo, la cafa de' congiunti , e l1 
angolo della térra . La quinta la cafa de' 
figliuoli. La feíia , la cafa della falute. La 
íe t t ima , la cafa del matrimonio, e 1'angolo 
dell'Occidente. L 'c t tava , la cafa della mor-
te, e porta fuperiore . La nona; l a cafa di 
pieta. La decima, la cafa degli ufizj. ¿.'un
décima, la cafa degli amici. E la duodécima j 
la cafa de1 nemici. 

Popolarmente, e , diremo quafi, poética
mente, fidice, che ilSoíe ha dodici cafe y 
per le quali s'intendono i dodici íegni ; ben-
ché in realta , egli abbia folamente un íe-
gno; c ioé , Leone: in oltre, ladivifionedi 
cafe é accomodata all' equatore , e non al 
Zodiaco. VediSEGNO. 

Si principia a numerare leCz/írdail'afcen-
dente, e (i paífa di Ik a l l ' imum cceli; cosí 
che ai punto verticale fa ¡1 principio della de
cima . 

Cb-Sk di Correzione^lrr \kt TT 
CASA di Lavoro _ _ |Ved . WORK-HOUSE . 

CASA della Savita. Vedi S A N I T A * , 
• C A S A M A T T A * , in fortificazione, k 

una ípezte di vulta odarco, d'opera di pie-
t ra , m quella parte del fianco di un baftio-
ne, ch é attíícco aüa cortina; un poco r i -
firata, o tirata in dentro verfo i l capo del 
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baftlone; che ferve come di batteria ) per 
difendere la faccia del baílioneoppofto , e la 
foífa. Vedi B A S T Í O N E . 

* 11 nome viene da una volt a , che ufi 
tempo jacevafi per feparare le piatte fot' 
me dalle battene fuperiore, eptü baffa ; 
etajeuna delle guali era chiamata in Ita
liano Cata armata , c nello Spagnuolo 
Caíamatta.. Benche altri dirivrno la pa
rola da Cafa a m a t í i , cafa de' pazzi: 
Covaruvias , da Cafa, e raatta, cafa 
-baffa. 

La Cafamatta talor é compofta di tre 
platee forme, una fopra deli 'altra; la piíi 
alta eííendo ful ramparo : macomunemente 
fi ufa, € baila ti tirar Pultima dentro i l ba-
ftione» 

La Cafamatta , fi chiama ancora luogó 
haffo, e fianco h f̂fo, eflcñdo nel fondo del 
muro , vicino alia foífa; talvolta fianco ri-
tirato, come quella parte deí fianco che é 
piü da preífo alia cortina, ed ai centro del 
baílione : anticamente era coperta da uno 
fpalleggio, o da un corpo malfi:cio roton-
do o quadrato di térra , che impediva quei 
di fuori , perché non vedeífero dentro le 
batterie; che pero fa anche chiamata fian
co coperta, 

Oggidi fi ufa di raro , perché le batterie 
de' nemici poífono fácilmente feppellire l'ar-
t igl i t r ia della Cafamatta nelle ruine della 
volta ; oltre che i l fumo terribile , fatto 
dalle fcariche del Cannone , la rende intolle-
rabile e impraticabile ai foldati. Quindi , t i l 
vece delle antíche Cafematte coperte , gli u l -
t imi Ingegneri ne hanno inveníate tii aper-
le , e guárdate folamente da un parapettó 
&c . 

C A S A M A T T A , é termine ufato parimen-
íi per una fpezie di pozzo, con diverfe dî -
ramazioni fotterrance > fcavalo riel paífag-
gio del baftione, íin la dove i l minatore fi 
lente a lavorare , e che 1' aria é data alia 
m i n a . 

C A S C A N E , in fortificazione , fono bu
che e cavitadi, in forma di pozzi , fatte nel 
Terrapleno, vicino ad un ramparo; di don
de conducefi u n corritoio, fcavato pur fotto 
ierra, per dar aria alia mina de' nemici . 

C A S C A T A , ¥ caduta ripida di acqua » 
cía un luogoalto in un piübaífo» VediCA»-
l - A R A T T A . 

* L a parola e Italiana 4 dal Latino cadere» 
Le 
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Le Cafcate d'acque fono o naturali , co

me quella di T i u o l i ; o artifiziali , come quel-
le di Vcrfaglies &c. e ocadenti con una d¡-
cefa lene, come quelle di Sceaux; informa 
di unacredenza, comeaTrianbn; ogi i i per 
gradini , in forma di una fcala , come aS. 
C I o u ; o da hacino a hacino, &c . 

CASERNA , o CASERNE , in Fortificazio-
ne , fono piccole camcrc , ocapanne, álzate 
tra i rampari, e le cafe dclle citta fortifíca
te , od anche su i rampari fícfli; per fervir 
d'alloggio ai foldati della Guarnigione , edar 
cosí cómodo aüa guarnigione medefima . Ve
di G U A R N I C I O N E . 

V i fono coraunemente due letti in ogni 
Caferna, dove dormono fei fojdati, i qua-
i i montano la guardia alternativamente ; la 
terza parte efiendo fcmprc ali' erta nel fuo 
ufizio. 

CASI Rtfervati, nella polizia ecclefiafli-
ca, fono peccati notabí l i , i'aífoluzione dei 
quali é rifervata da'fuperiori a loro fíeffi, 
od a' lor vicarj. 

V i fono alcuni caji rtfervati dalPapa, ed 
altri da' Vefcovi: ne' conventi alcuni fono 
rifervati dal Capitolo, &c . 

Niuno fe non quefti, od i lor vicarj, af-
folver pub in fimili ca/i, eccetto che in pun
to di morte , quando tutt i i Cafi rifervati 
fí poíTono aííblvere da ogni Sacerdote . Vedi 
A S S O L U Z I O N E . 

C A S O , termine, che fi applica agli even-
t i , per dinotare che eglino iníravvengono 
fenza alcana neceífaria , o prenota caufa . 
Vedi C AUSA . 

I I noftro intendimento é , di aferivere quel-
1c cofe al cafo, che non fono neceífariamente 
prodotte come cffetti naturali di qualche pro-
pria cagione : ma la noílra ignoranza , e la 
noííra precipitazione ci portano ad attribuire 
fovente al Cafo eífetti , che hanno una ca
gione neceífaria e dttermmata. 

Quando diciamo, che una cofa fuccede a 
cafo , realmente non intendiamo aitro, fe 
non che la fuá cagione é a noi ignota: non 
gia, ficcome alcuni vanamente penfano, che 
i l Cafo ifteífo fia di qualche cofa cagione. 
Da quefta confideravione prende motivo i l 
Dr . Bentlcy di efpcrre e mettere in chiaro 
ia foília di quell'opinione , che il Mondo fia 
flato fatto dal Cafo. 

I I fattodel Pittore , che non potendo efprí-
mere al vivo la ípuraa di un cavallo ch'egli 
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aveva dipinto, gittb quafi per difperazione 
la fpugna fulla tela, e a cafo, fece quelío 
che non avea potuto prima fare adifegno, 
é uno ürepitofo efempio della forza del Ca
fo: pu ré , chi non vede , che tutto quello 
che noi intendiamo per Cafo in que fio fat
to , é , che i l pittore non avea preveduto 
F effetto : ovvero ch' cgli non gittb ful qua-
dro la fpugna con tale diíegno ; non gia , 
che anualmente fatto ei non abbia una co
fa neceífaria per produrre T effetto; di ma
niera che, confiderando la direzione, in cui 
gittb la fpugna, la forma di eífa , la fuá gra
vita fpecifica , i colori, onde era imbratíata , 
e ladiñanza della mano dall'opera, era im-
poffibilc , dato i l prefente ílflema di cofe, che 
l1 tfíetto non ne íeguiífe . 

II Cafo viene aífai volte perfonifícato , ed 
alzato ad un efiere chimerico , cui conce-
piamo quafi operante arbitrariamente , c 
producente tutti gli efFetti, le esgioni rea-
li e veré de' quali non appaiono a noi : nel 
qual fenfo la parola Cafo coincide colla gre
ca TVXV 5 la Fortuna degli antichi . Vedi 
F O R T U N A . 

I I CASO fi confonde parimenti col Fato , 
Defino &c. Vedi FATO , e D E S T I N O ; vedi 
puré N A T U R A , D I O , &c . 

C A S O , é termine parimenti ufato , per 
dinotar ia maniera di decidere cofe, la con
dona o direzion delle quali é lafeiata in una 
certa ampiezza, o liberta, e non é riduci-
bile a rególe o mifure determinate; ovver, 
dove non fi ha fondamento per dar prefe-
renza : come ne' L o t t i , nelle Cartc , ne' Da-
di &.c. 

In quanto alie Leggi di queflo C ASO , o fia 
la preporzione del Rtjchio nel Giuocare, Vedi 
G i u o c o . 

M . Placette offerva , ehe 1'antica Sorte, 
od i l Cafo y fu inílituita da Dio medefimo; 
e nel Teí lamenío vecchio fi trovano di ver-
fe ftabilite leggi, e degli cfpreffi cománda
me nti che preícrivono il luo ufo in certe oc-
caíioni : qumdi Ja Scrittura dice , Cecidit 
fors fuper Matthiam, toccb la forte a Mat-
t ia , allorché fi mife in quifiione, chi avef-
fe ad empire i l luogo di Giuda nell' Apo-
ftolato. 

Di qua puré hanno avuta la lor orginc 
le fortes SanElorum, o fia i l método di de
terminare alcune cofe, appreífo gli antichi 
Cr i l l i an i , con aprire qualche libro Sacro, c 

fe-
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íegnare i l primoverfo, su cui gittavan . 
chio, teoendolo per un prognoílico di quel 
clie avea lor da fuccedere. htfortes Homéri
ca , Virgiliame, Prnenejiínce, &c . úfate dai Gen-
t i l i , aveano la íieíla mira , e íi faccano nell' 
ifteffa maniera. Vedi SORTES. 

Pare cheS. Agoílino approvi queflo meto-
do di deíermmar cofc future ; edeiconfeíía 
d'averlo praticato ; fondandofi su queda fup-
pofizione, che Dio prefiede a IC¿ /o , e fopra 
un paflb áeProverbj x v i . v . ^ j . 

M o l t i tra i raoderni Teologi tengono , 
che il Cafo fia condotto e diretto in una ma
niera oarticolare dalla Providenza , e la credo-
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mera partico 
no una maniera ftraordinaria che Dio adopera 
per dichiarare la fuá volontk, ed una fpezie 
d'immediata rivelazione . Vedi PURGAZIONE , 
J ü D I C I U M Dei , C O M B A T T I M E N T O j C A M -
P I O N E , & C . 

CASO ( in Grammatica ) s1 intende delle 
differenti infleflioni, o terrainazioni de'no-
m i i che fervonoad efprimeregli ftati o Je re-
lazioni differenti, che han l'un coli'altro , e 
colle cofe, che rapprefentano . Vedi N O M E . 

V i ha una grande diverfita fra i Grammati-
c i , nello fpiegare la natura , e fiífar i l numero 
ác caft: generalmente trovano fei , anche 
ne'pií i de'iinguaggj moderni, e l i chiamano 
Nominativo , Genitivo , Dativo , Accufativo , 
Vocativo, e Ablativo : Ma cib pare che da lor 
íi dica, per condifcendere alie lor proprie idee , 
fórmate ful Greco e ful Latino , e le quali da 
lor trasferifconfi alie altre lingue. 

La verita é , che, fe per Cafo s'intenda 
folamente una mutazione nelia terminazion 
d ' m i n ó m e , che pare fia giufto Tidea del Ca/o 
(aveadofi riguardo alia ragione della cofa , od 
alfuono della parola Cafus ̂  áz cadere, cade-
r e , terminare; ) v i faranno in quefto fenfo 
altrettaiui cafi, quanli vi fono differenti ter
rainazioni di nomi nell'ifteífo numero; c ioé , 
in alcuni Iinguaggj p i u , ina l t r imeno, ed in 
alcun niuno affatto. 

ín fatti quafi tutti gli Autori o non han-
no alcuna nozione precifa de' cafi, o s'al-
lontanano flranamente da queña nozione ; 
imperocché fempre contano cinque caft di 
nomi nel Greco, e fe i nel Latino : benché 
diverfi di queüi cafi fieno moho fpeffo fimi-
J i , come ií genitivo ed i l Dativo fíngolare , 
della prima declinazione del Latino : i l da
tivo e 1 ablativo plurale della feconda &c. i l 

Tmo I L 
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genitivo edativodualede'Greci &c. Di ma
niera ¿he la terminazione non é i l folo cri
terio o diftintivo áelCafo. 

Pare tuttavolta piu cotrente a'principj del
la Grammatica , che foio confidera le voci ma
terialmente, il far tanti cafi, quantivifono 
carabiaraenti nelle terminazioni d'un nome ; 
i l che ha libéralo la lingua Inglcfe ed altre l in 
gue moderne , dall' imbarazzo áecafi ; poiché 
elleno efprimono le varié relazioni, non per 
mezzo de'cambiamenti nelia terminazione ^ 
come gli antichi, ma per l'appofizione degli 
articoli e delle prepofizioni. C ió fuppoño^ 
mal certamente fi dice , v. gr. cheof afather 9 
del padre i é i l C/T/O genitivo di father-, e to a 
father , al padre , é i l dativo ; imperocché of, 
tto non fono parte del n o m e / ^ í r ; n é l e d e -
finenzeo terminazioni, ma gli articoli, che 
moftrano la differente relazione della parola 
father. E l'ifteíío fi pub diré dei cafi de' nomi , 
nel Francefe ,ne i r i ta l iano, nello Spagnuolo, 
nel Portoghefe Scc. 

Ma la cofa va altrimeníe nel Greco 
«rp©', o nel Latino/7¿íím, che fono CÍÍ/Í rea-
l i e veri delle parole wctwp, e pater y e dif
ferenti da efie: equeílo pur fideedire a un 
dipreífo dell'Ebreo, dell 'Arábico , del l 'Ar-
meno, del Polacco , del Tedefco &c . che 
nel numero medefimo ammettono cambia
menti nelia terminazione delíe voci ; ma pur 
in quefii Linguaggi, i Cafi fono alcun che 
differenti da quel che fono nel Greco e nel 
Latino. I nomi Ebrei, per efempio , non 
fono propriamente declinati per Cafi: la re
lazione efpreffa dal C«/ogeni t ivo, cagiona, 
é v e r o , in eíTi qualche alterazione, ma que-

in vece d'efiferí» nel nome fia alterazione, in vece d'efifere nel 
governato, come nel Latino , appo gli E-
brei é in quel che governa ; come ^pv ^ 2 1 , 

verbum falfitatis, dove la mutazione non é 
in n¡?W ) fatfras , ma in per 111 , 

verbum* 

Galano mette dieci cafi nelia Lingua Ar -
mena ; oíTervando, che oltre i fei cafi ordi-
nar j , ve n' é uno che ferv^ ad efprimere 
l ' iñ rumento onde una cofa é fatta; un al
tro per la narrazione , ch'efprime i l fogget-
t o ^ i l terzo per moftrare che una cofa é in 
un'al t ra; ed i l quarto per moftrare relazio
ne tra una cofa ed un'altra. Gl i Autori non 

R r met-
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mettono che tre Cafi neli' Arábico , come 
queili che han no íblo tre terminazioni, o«, 
inf ed an. 

Debbefi pero offervare , che quantunque 
molte lingue non abbiano propriamente al-
cuni cafi de' nora í ; nuüadimeno la rnaggior 
parte, fe non tu í t e , hanno una fpeziedi cafi 
ne' lor pronomi , fenza di che farebbe diffi-
cile concepire Ja conneíllone o la fin ta (Ti d'un 
difeorfo, e che perb fanno una parte neceflaria 
della Grammatica . Vedi le rclazioni efpreffe 
da ciafetm Cafo fotto i l fuo proprio capo j N O 
M I N A T I V O , G E N I T I V O , &c . 

CASSA , nel commercio, é una fpezie di 
mi íu ra , che contiene una quantita incerta 
di mcrc i . Vedi M I S U R A . 

Una Cajja di Zuccbero, v. g, contiene da 
mille fino a mille cinquecento l i re : una caf-
fa di vetri, da 200 fin 3300 piedi; $ Índigo 
da 1-7 fino a duecento lire o pcfi &c. 

CASSA , fignifica puré nel Commercio , 
i l fondo od il contante pronto che un mer-
cí?níe , od altra períona ha nella prcftntc fuá 
difpofizione, per negoziare : cosí chismara 
dau' ufo delle caffe, nelle quali íi cuílodifee 
i l dinaro. 

M . Savary mofira che il maneggio della 
CaQa d' una Compagnia é articolo i l piu 
confiderabile , e quello , da cui dipende i l 
buono o cattivo efito delia Compagnia . Vedi 
C O M P A G N I A . 

QASSA , nella Stamperia, un grande , piat-
to e oblongo ricettacolo di legno , colloca-
to in pendió , divifo in varj compartimenti, 
o piccoie ccllcítc o nicchie qu?dratc, in cia-
feuna delle quali é ripoño un buen numero 
di t i p i , o lettere delia medefima fpezie, di 
donde i l Compofiíore le traefuora, or dali' 
una or daÜ' altra , fecondo l'uopo che ne ha 
per compone , e fare una pagina o forma. 
Vedi S T A M P A , L E T T E R A , &c. 

C A S S A Z I O N E * , nellaLeggecivile, él5 
atto di abrogare , od annuüare qualche atto o 
procedura . Vedi A N N U L L A R E , &c . 

* L a vece ¿ dal Latino quaífare , abbatterê  
fcuotere, o btittar pjü . 

Le occafioni áiCajl^zione fono I O . quan-
io un decreto é dircitamente contrario ad un 
altro decreto ; ed ambedue con tro 1' iíltífa 
parte . 2O. Quando i decreti fono diretta-
mente contrarj all ' efpreíía decifione degli 
Statuti, o C o l l u m i . 30, Quando le formali-
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tadi preferiíte dalle Leggi non fonoüatcof-
fervate. 

CASSERO, nella Náutica , la parte fu 
periore delia puppa del Vafcello, vieino «,1 
Fanale. 

CASSIA , KaíOTí«, nella Medicina, e nel
la Farmacia, un frutto purgante, che ci viett 
portato dalle regioni Orientali; ed é i l prodot-
to d'una planta dello üeíío nome j chiamata in 
Ingle fe, the pudding pipe iree. 

Qualche volta piu particolarmente viene 
denorainata Cajfia fijietla, xttoziot cv&yZ, , a 
diüinzione di un'íshra droga chiamata Cajfia 
lignea . Vedi CASSIA l.ígnea . 

V i fono qusrtro fpezie di C a f i * , fimili 
nelle proprieta, c a un dipreífo nella figu
ra j eílendo tutíe in Innghe e nere filique: 
ma molto diffírenti, fe tiguajrdafi agü alberí 
che le producono . Eiknu fono, la Cáfila del 
Levante, qutlla di Egitto , quella del Brafiie , 
e quella átWzlíoh Antílle . 

CASSIA del Levante , é i l frutto di un al-
bero alníTimo, la cui corteccia é di color 
cenerogaoío, i l fuo legno aífai faldo, e la 
fuá t t íü tura , e le fue vene unite e ílret-
tej veri o i l centro il fuo legno é di un pero 
di ébano , vt-rfo la circonferenza gialliccio i 
fuoi fiori giallicci producono i l frutto in forma 
d'un baccello lungo , rotondo e rmffitcio \ di 
un color roífetto, che tira al ñero . Quan
do é maturo , c pleno d'una polpa ñera , 
dolcigna, divifa in piccoie celle legnofe : 
in quefla polpa fi trovano dei piccioii , qua-
fi o f f i , forniati a guita di cuori , che fono 
la femenza dell'albero . Queíla CaJJia debbe 
eífere ícelta , in fiüque o canne grandi , pe
ían t i , e di color dl ghianda j la feorza , quan
do íi rompe , fottile e bianca di dentro , 
plena di molíe c ñera polpa , d' un güilo 

dolcigno. 
C A S S I A d? Egitto, é come quella del Le

vante, eccetto che Taibero é piu alto, e le 
foglie piu flrette ; i l frutto pih piccolo , e la 
feorza piu molle. 

CASSIA del Brafiie , é la piíi grande di 
tutte : aicune canne fe ne trovano, che han-
no fin quattro o duque poüici di circonfe
renza . Queíia fpezie non é comune nelle 
oíficine. 

C A S S I A delleIfole é quella che piu fi ufa 
al di d 'oggi; benché prima d'ora la popo-
lar Cajfia , fia ftata femprc la Levantina . 

Vien 
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Vien mamkta dall 'Ifole Antil lc delP Ame
rica , dovc nafce i n tanta abbondanza , che 
j Vafcelli ne loro viaggj ve río la patna , 
fe ne íervono per favorra : dal che proce
de , che cosí fpeffo noi la troviamo iorda-
ta e fporca: ralbero che la dh 7 raííomigiia 
ad nn perfico . I Tuoi fiori , che fon gial-
¡ i , crefcono in forma di grappoh ; e íecon-
do che cadono, laíciano dietro a sé unfrut-
to od un baccello grpflo un poilice , c lun-
go un piede, ed alie volte due . i i írutto 
ni entre ere toe , é verde ; e quand' é nella 
fuá matunta, diventa d'uu vioktro ícuro . 
ScegUefi coíle iíteííe avverienze, chfiquella 
di Levante. . 

Quando la canna é latera , _e la pofpa 
non fe n' é ancora eítratta , propriamente 
chiamali CaJJla fijiula , o CaQia nella canna. 
Per f u f o , fe ne trac fuor la poipa, e fi paf-
fa per un tamifo di pelo . Gii Speziali ne 
fpacciano poca di queíia fpezie migliore , 
le non queila che é vecchia, e bollita con 
del zucchero per confervaria 

La C ^ ¿ ? .quando. é verde, come anco i 
fiori deii' albero á c l h Cajfia , fi confeítano 
nel Levante e nelT ífole : ed han no quafi 

gli ftefíi effetti che la Caffia ordinaria , ba
le della rnaggior parte degii elettuarj pur-
gativi ; 

La Tintura di C A S S I A , é una leggiera in-
fufione della polpa col femé. 

L ' Ejiratta della CASSIA , non é altro che 
la polpa feparata dalla buccia e da i femi; con 
la giunta di una certa quantita di zuccaro per 
confervaria acciocché non diventi agrá . 

C A S S I A Lígnea ?o X Y L O C A S S I A , é la buc
cia d' un albero molto íimiie a quello che 
porta i l cinnamomo ; che crcíce 5 come quel
lo r nell' Ifola di Ceylan . 

Le due b u c c i c e della Cajfia lignea , e 
del Cion-amomo íi raccolgono e fi feccano 
He! la He (Ta maniera; i i loro odore e í a po
te fono quafi gli fteífi; elleno fono cguaí-
RKntc dolci j pungenti e grate al pal ato ; 
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11 íor colore» la forma, e la groííezza ap-
pena hanno alcun d i ta r io . Ma la Cajjla é 
piü graüa , e piü mucilaginofa , e nel mañi-
carla, fi difcioglie in bocea, fenza lafciare 
niente di legnoío; laddove la parte iegnofa 
de! cinnamomo, fempre refta, per ben ma-
ü i cata che fia. Aicuni Autori hanno voluto 
che la planta che porta il cinnamomo porti an
cora la Cajjia ; e fanno che U fula diíTcrenza 
tra effe coaíiíia in quefto , che la prima viene 
da Ceylan, e i'altra dalle Cofle di Coroman-

, def. Vedi C I N N A M O M O . 
CASSIERE, Cufiode della Caifa ; colut 

che e incaricalo di ricevere e pagare i debitl 
d' una Socicta . Vedi CASSA . Quafi in tutte 
le fondazioni, i l CaJJiere é chiamato Teforiere. 
Vedi TESORIERE , R I C E V I T O R E , 

CASSIOPEIA, in Agronomía , una del-
le Coftellazioni delT Emisfero Settentriona-
le , fituata appreífo Cepheo. Vedi COSTEL-
L A Z I O N E . ^ \ 

Nel 1572 , apparve una nuova íklla ira 
quefia Coftellazione , che da principio fu-
perava nella grandezza , e nella lucidezza 
la ftella di Giove medefimo ; ma fi é di-
minuita a poco a poco, e finalmente feons-
parve, a capo di dieeiotto mefi. Ella feom-
piglib tut t i gli Artronomi di quel tempo , 
molti de' quali feriffero Diífertazioni fopra 
quefia ftella; tra gli altri , Ticone Brahe , 
Kcplcro, M a u rol ico , Liceto , Gramíneo , 
&c. Beza, i l Langravio d'Affia, Rofa, 
feriífero per provare che ella era una Co
rneja , e queila fie fia che apparve ai Magi 
nella Nafcita di Gesít Crií to , e che ella 
era venuta ad annunziare la fuá feconda 
Comparfa: fu lor rifpofto da Ticone. Vedi 
S T E L L A . 

Le fiel le nella Caíjiopeia, fecondo i l Ca
talogo di Toloraeo fono 13. in quello di T i 
cone 28. nci Bn tan meo , M . Flamílead le 
fa 56. L'ordinc, i nomi , le longitudini, le 
latitudini , le magnitudini &c» di cííe ?, f<>; 
no come qur fegue: 
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Ncmi e fituazioni ¿km 
Stelle, 

| f Longitadine 

Settentr. in cima alia fchiena della fedla 

Mend . in cima delia fchiena della fedía 
Ne l prec. braccio della fedia 

10. 
Ne l mezzo della fchiena della fedia , la 

Lúcida Cathedrae) 

Ü n a piccola in faccia alia chioma 
Ne l fondo della fchiena , fopra i l fedile 

15. 

Nel Capo 
N e l petto, Schedir. 
Prec. della fett. nelia bacchetU 
Merid. nelia bacchetta 

20. 

Media nella bacchetta 

Nella zona o fafcia 
Nella Bacchetta, 1'ultima della fettentr, 

Prec. in faccia all ' umbilico 
Sopra i l fedile 
Ul t ima delle ccmtigue all 'ombilico 
N e l braccio di dietro 
freced. nella parte merid. della machina 

30, 

Quella fotto i l braccio d i dieíro 
Quella che feguita i l ginoechio a fett. 
Prec. della med. nella parte mer. del fed» 

35-
Quella di rincontro al ginoechio 
Prec. nella parte fettent. della macchina 
Quella che fegue i l ginoechio 
Settentr. nella macchina 
Media nella part. fett. 

40. 

Y 21 
21 

Latitudine I ^ 

8 
Y 

8 

6 44 
28 4Ó 

27 43 32 
23 53 29 
26 46 31 

1 9 41 
26 46 25 
25 52 31 

3 28 57 
5 4 ó 

O 48 7 
5 59 2 i 

12 9 23 
o 22 24 
8 20 18 

12 47 48 
o 47 7 
3 30 21 

29 9 55 
27 6 12 

8 25 i 5 51 
Y 28 10 27 
¿ 25 14 26 

5 52 56 o 41 51 

7 52 45 
9 38 44 
8 19 23 
6 36 S4 

59 31 31 

14 57 40 
15 46 12 

28 30 
13 l5 

20 39 40 

15 37 15 
23 28 45 
14 8 ^ 
27 23 40 

12 29 

7 
21 

5Ó 46 Q 
5*5 26 i(5 
57 io 23 
54 3 47 
52 39 52 

55 7 4^ 
51 9 16 
49 22 58 
53 57 9 
55 10 10 

51 13 5o 
i 25 
1 42 

45 38 49 
52 14 4 ° 

52 
55 

54 59 49 
44 41 44 
4^ 35 54 
41 25 41 
38 18 52 

19 53 44 
39 ^ 45 
59 4 i 9 
47 4 17 
41 16 2 

47 29 25 
48 47 35 
47 32 UJ 
43 23 ^ 
54 13 8 

50 3Ó 12 
51 3 51 
43 5 ^ 
45 4 O 
52 49 54̂  

46 23 26 
54 11 22 
44 58 53 
55 58 20 
53 52 38 

era 
? 
6 
6 
5 

5 6 
7 

6 
6 
6 
6 
6 

3 2 
7 
7 
6 
4 

5 7 
4 

3 2 
6 
ó 

6 
6 
6 
4 
5 

6 
3 

5 ó 
5 

5 ó 

ó 
<5 
4 
6 
6 

3 
6 

6 s 
5 ^ 
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Nomt 5 e fituazioni delle Stelh 

Ult ima delle med. nella parte mer. 

Quella nella gamba . 
Ult ima delle 4 nella parte mer. 

45-
Merid. delle feguenti, nella parte 

Settentr. della macchina) 
Settentr. dclla fleífa. 

5o-

Neli 'eftremlía del piede . 

55-

CASSOK , * fpezie di furtíi , o veílc 
lunga foprana, che fi porta fopra gli altri 
ab i t i ; particolarmente dal clero , ed anti-
caraente ancora da' L a i c i . 

* L a parola viene dal Francefe Cafaque, 
vefie d1 un nomo a cavallo ; alcuni diri-
van quefta , per corruzione , da una ve/le 
de Co í ak i : Covaruvias dalC Ebreo Ca-
fah , coprire ; donde il latino Cafa , cap-
patina; e Cafula , diminutivo ¿//Cafa, 
che e un altro neme del CaíTock . In fi
ne , altri dirivano la vece e la cafa daW 
antico Caracalla , che era una ve/ie fopra 
le altre , che giungeva fino alie calcagna . 

C A S T A G N E T T E , fpezie di rnuficale 
íílrumento , col quale i Mor i , gli Spa-
gnuoli , ed i Boemi accompagnano i loro 
bal l i , le lor farabande, e le Cetere. Con-
fifte in due piccoh pezzi rotondi di legno 
fecco , e fcavati a modo di cucchiaio ; le 
di cui concavita fono collocate 1' una su 
l ' a l t r a , appoggiate al pollice, e battute a 
terapo col dito di mezzo , per dirigere i 
loro moti e cadenze. LeCaflagnetíe ñ pon-
no percuotere otto o nove volte nel tempo 
Ü r A Q x t í U t a ' 0 fecondo un minuto 

C A S T E L L A N O , é i l n o m e di unadigni-
t l o di un offizio nella Polonia. I Cajitlla-

^Longitudine 
era 0 
r* 22 34 51 

3 l 5? 
20 26 48 
24 51 16 

H 4 49 8 

8 27 37 23 
x r 3 28 14 

8 29 15 46 
x c I 51 14 
8 22 ^ 42 

22 18 
29 0 45 
25 21 29 

n 27 55 53 
3 23 39 

8 4 50 

GAS 

Latitudíne 

51 50 16 
45 3° 18 
47 31 5o 
51 38 41 
58 5 56 ió 5 

3 

^ 5 
6 5 

3 
^ 5 

53 11 Io 
57 11 9 
54 21 3 
55 5Ó 47 
47 44 14 

48 5 2 
53 24 16 
48 53 9 
48 57 3Í 
53 i2 19 

53 28 17 

4 5 
5 

4 5 
6 
6 

7 
7 
6 
4 
6 

? 6 

ni fono Senatori del Regno , ma Senaiori 
della piü baña clafle, e che nelle diete fe-
dono in feggi baffi, dietro iPalat ini , o Se
natori Grandi. Eglino fono una fpezie di luo-
gotenenti delle Provincie, e comandano a una 
parte di un Palatinato . Vedi P A L A T I N O . 

C A S T E L L O ,] in un fenfo moderno, é 
una piazza fortificata dalia natura, odali'ar-
te , o in Ci t ta , o nella Campagna, per te-
nere la gente in fuggezione e nel doverc , o 
per re fi itere ai nemici. Vedi F O R T E Z Z A , e 
Luogo F O R T I F I C A T O . Vedi pur C I T T A D E L L A . 

C A S T E L L O , nel linguaggio di mare dino
ta una elevazione fulla copería d' un vafcel-
lo o ful tavolato fuperiore i ovvero una par
te d'eííb tavolato, d 'avanti , e da dietro al-
zata fopra i l reftante : Quindi abbiamo i l 
Cafiello di prora , e i l Cajlello di Puppa. 
Vedi PUPPA , e PRORA . 

C A S T E L L O , per íignoria , in Inghilterra. 
Vedi M A N O R . 

C A S T O R , in Anatomía , una metb.del
la Coílellazione Gemini detía anche Apollo. 
Vedi G E M I N I . 

CASTOK& Pollux, In meteorología, una 
meteora ignea , che ful mare appar qual-
che volta fofpefa ed attaccata ad una parte 
del Vafcello, in forma d'una , di due, ed 
anche di tre o quattro baile di fuoco ; 
quando n1 é veduta una fola, e l l 'épiü pro» 

prian 
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priamente chiamata Helena : due fon áeno-
«linate Caflor & Pollux , e talor Tyndari-
des. Vedi M E T E O R A . 

Caflor ®- Pollux, comunemente fi f i ima, 
che prefagifcano ia ceífazíone delia burafca, 
e una calmr futura; rare volte vedendofi , 
íinché non é afíatto confumata la tempefta. 

Helena foia minaccía del male , ed aun un
cía che la piu fiera parte delia procelia non 
é ancora fcoppiata. 

C A S T O R E , G A STORO , o p l k di Cafloro , 
é la todera o pelle d'un anímale anfibio chia-
mato Ca/lorc, che qualche volea fi trova in 
Francia, nella Gertnania , e neila Polonia, 
ina piu in copia ncífÁmerica Setíentrionalc 
relia Provincia del Canadá : anticamente fe 
sae fon trovati anche in Inghikerra . Ma in 
oggi queíV anitnaie fra noi non fi conofce . 
V . Ray Synopf. An. Quadr. p. 213. Vedi 
fure P E L L E , F O D Ü P v A / P E L L I C C I A . &c. 

I I fuo ufo principale, é nella eompofuio-
ne de' cappelH , e nclle fodere o peliiccie. 
Vedi C A PPELLQ &C. 

Oltre quetlo nel 1669- fi ten ib d' imple-
garlo in a'tre manifatturc ; e perb fu intra-
ílotta e ílabiiita una fabbnea, ne! íobborgo 
di S. Antonio vicino a Parigi , eon cui fi te-
cero de'Drappi , dclle fanclle, delle calzet-
í e &c. di Cujiore, mefcolandovi deüa lana. 
Xa raanifattura fiori per un ccrto terapo , 
xna preflo decsdé, perché fi vide per efpe-
xienza , che i drappi perdevano la loro 
tinta quand' eran bagnati, e che quando fi 
afciugavano di nuovo , erano duri ruvidi 
€ ínflefllbili come fe l t r i . ~. 

I mercan t i difiinguono tre forte di Caflo-
re, benché tuíte egualmente. ípoglie del me-
defimo anímale ; e fono Caflor nuovo, Ca-
fiar fecco , e Caflor graffo . 11 Caflor nmvo 
chiamato eziandío Caflore d' invernó > e Ca-
fiore Mofcovito, perché ordinariamente rifer-
vato per mandare neila Mofcovia, é quello 
che fi é prefo nella Caccia d' invernó. Que-
íli é Ü migliore , e ftiroatiííimo per le no
che fodere, non avendo perduto niente del 
fuo pelo a!!'andaré in muta . I I Caflcr fec-
¿o , é un rifukato dclle caccie efiive, quan
do raiiimale é andato in rauta, ed ha per
duto parte del fuo pelo j che perb é moho 
inferiore al primo , e poco ufato nelle fo
dere, ma aítai piíi ne'cappelli . I I Caflor 
graffo , comunemente chiamato , pelle vec-

i é fuello che\|ia eoniratto un ceno 
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graffo e untuofo umore, peí fudorc efalato 
dai corpi de'felvaggi, che 1'han portato 
per qualche tempo; quefio, benché miglio
re del fecco, tuttavoita s' adopera folamen-
te per 11 cappelli . 

Dopo che i l pelo é tolto via dalla pel
le per adoprarfi nella facitura de' cappelli; 
la pelle da sé , viene adoperata in varj la-
vori j c ioé , per coprire bolge , forzieri &c. 
nelle pantufole &c. Vedi C O M P A G N I A di 
Canadá. 

C A S T O R I O , C A S T O R E U M , nella Far
macia , é una materia liquida , rinchiufa 
in facchetti , o borfe, vicino a 11' ano del 
Ca/ioro, falíamente prefi per 11 tefiicoli d i 
queñd aniraale. 

I facchetti , ne'quali i l Cafioreo é conte-
nuio , fono circa delia groffezza d'un ovo 
di oca, e fi trovano indiíferentemente si ne* 
mafchi che nelle femmine del cafioro : i l 
liquore iochiufovi, ferve per daré al i 'aní
male un appetito , fpremendoio fuori da' 
fuoi ricettacoli, co' picdi, nel bifogno : quan
do n' é tolta fuora la materia , fi fecca, e 
fi condenfa , di modo che fi pub tidurreire 
polvere ; con íofpenderla fotto i l camino 
prende la coníiíicnza di cera . oleofo r 
di gufio afpro ed amaro, e d'un odor for
te , ingrato . Si adopera per fortificare i f 
capo e le partí nervole : egli raduna e r i -
flora H fpiriti languidi , refilie a'veleni, e 
provoca i mefi nelle donne; Si adoptra ne* 
letarghi, nelle apopkfiie , nelle vertigini , 
ne' tremori , nelle foffecarioni uterine , ed in 
altri cafi . Bartolina ed altri Autori gli aferi-
vono una proprieta mirabiie di precipitas 
le cofe al fondo del!'acqua. 

Quanto alia fcelta del Cafioreo , ií mi'*-
gliore é quello di Danzica ; quello di Ca
nadá é moko inferiore; le maífe piu gran-
d i , e queile che hanno odor piu forte , fo
no le piu fí lmate, fpezialmente fe fon pe
lan t i , e ben eccitate . Si dee avvertire 
che non lia flato adulterato con melé , odi 
akre droghe , per acere(cere i l fu.o pefo ^ 
lo che fi conofce con ifdiiacciarlo; il fal-
ílficato eífendo mollieio , e uícendone un 
liquido e puzzolente melé ; ed i l naturale 
duro e pelante, di un odor v i v o , acuto. c 
pieno di filamenti. 

I I Cafioreo fi adopera nella compoíuione 
delia Teriaca Véneta , e del Mi t r ida to , o l -
UQ vane akre medicine iüerichs ccefaüche. 



Se ne cava un olio , chiamato dio di Caflo-
reo ; e fi adopera eziandio nel fno flato i i -
quido , per fare varié ípczic d' unguend . 

La maniera RuíTiana di mondare i l Cajlo-
reo i é defcritta nelle Tranfazioni FÜoíofiche 
cosí : " Per eftrarre i l iatte , dalle pietre 
„ C meglio da facchi) del caftoro, fi metce una' 
„ opportuna quantita di acqua con oiexza 
„ palla piena di ceneri di legno , a boili-
„ re , fi légano i facchstti a coppic , e fi 
„ mettono nell' acqua bóllente per me#zo 
„ quarto d' ora, fi diñendono fopra'1 fuoco, 
„ e fi fumano i facchetti ben bene'per un' 
3, ora, finché fon perfettamcnte fecchi edu-
„ r i , cd allora fi poíTono impacchettare per 
„ trafportarli in altre regioni. 

C A S T R A M E T A Z I O N E » V arte , o T 
azione d' accampare , cioé di metiere e 
difporre un' armata in campo. Vedi C A M 
P O . 

* L a vece e piü ufata , parlando qegli 
accampamenti degli antichi , che di que i 
d i '¿moderni . Viene dal Latino Ca-
I r rum, campo ; e Metari , mifurare , 
o difegnare. 

C A S T R A R E , 1' operazione di cafirare, 
cd in particolare cavalli . Vedi C A S T R A -
Z I O N E . 

U n cavaüo cañrato é queüo , a cui fi fono 
tagliuti i tefticoli, c che con cib é refo inet-
to ad eífere üallone. Vedi C A V A L L O . 

Neí C afir are i cavalli , fi de ve aver r i -
guardo alia loro eta, alia flagione deii'an-
JIO , ed alio ñato delia Luna . Quanto al 
p r i m o , s' egli é un poliedro , 1'operazio
ne fi pub efeguire nel nono , o quintode-
cimo giorno , parché i reílicoli fien difee-
íi j attefo che quanto pl-ü preño fí cafira , 
tanto meglio egli crefeera, e gioveraadar-
gl i buona figura , e fpir i to; benché un ca
vallo callrar fi poíía in cgni cta, fe fi ab-
bia deil' avvedimento e della attenzion par
ticolare nella cura. Quanto al fecondo, i l 
wiglior tempo é ne' mefi di Aprile e di 
^laggio; ovvero circa i l fine di Scttembrc. 
Quanto al terzo, i l calo della luna fi pre-
ierifee come i l tempo piu a propofito. 

La maniera di caflrare é q u e ñ a : effendo 
1 anímale gittato fopra qualche luogo o terre
r o molle e tenero, 1'operatore ne prende i 
tefiieoli tra le fue di ta , i l groffo , e F Índi
ce ; fende ia coglia, e ne fa fporger fuora le 
imlb i to ie ; pofeia con un pajo di mor fe ben 

G A S í f | 
affilate, e lifcie d'acciaio, o di legno, at-
tacca o raccozza tra ¡oro le cordicclle de'te
f i ieo l i , affai dappreíío la dove i tefiieoli fono 
portat i ; le íhigne o prcme cosí faltamente , 
che fi ferrai todo i l fluíTo del fangue, po
feia ne porta via i l tefiieolo con un ferro fot-
tile cauterizzante, fatto roíTo nel fuoco. 

Cib fatto prende un empiafiro fatto di ce
ra , di pece refina , di trementina lavata , 
llemperate infierne, e 1' applica fopra l 'eñre-
mita del le cordicclle con ferro caldo \ e quin-
di feotta e abbruccia le cordicelle fieífe, e 
vi applica di piu deil 'ungüento perché copra 
a una buona groífezza le dette cordicelle. 

Cib fatto ad un de' tefiieoli , fi allcnta-
no le raorfe; e T ífieífo fi replica alP altro , 
e le due fe fiare o aperture della cogiia s1 
empiono di fale blanco; e l'efierno della 
cogiia fi unge con grafio di porco ; e si 
laíciafi levar su i l cavallo, e tienfi ia una 
dalla calda, fenza legarlo. 

Se fi gonfia affai nella cogiia o gaaina } 
fi move e frega su e g iu , e fi fa trottare 
per un'ora al giorno; e preño fí ricupera. 

C A S T R A Z I O N E , in chirurgia, l ' ope
razione di caítrare, cioé di recidere i tefii
eoli , e mettere un animal mafchio fuor del
la capacita di generare . Vedi T E S T I C O L I . 

La Caftrazione é moho in ufo nell' Afía, 
fpezialmente fra i T u r c h i , che la praticano 
su i loro fchiavi , per impediré , ch'eglino 
abbiano coramercio con Je lor donne . I T u r 
chi cafiram efficacemente , facendo una ge
nérale amputazione e de' teñicoli , e della 
verga . La Caflrazione é di qualche ufo an
che in I ta l ia , dove fi fa con la mira di con-
fervar la voce per i l canto. Vedi E U N U C O . 

La Caflrazione talvolta ílimafi necelfaria 
per confickraziom mediebe, comenellcmor-
tificazioni, ed in al cune altre malattie de'te
ñicoli , fpezialmente nella farcocele, e nei-
la varicocele . Alcuni J'hanno ufata ezian
dio nc' cafi maniaci. Vedi S A R C O C E L E , & C . 

La Caflrazione fi pratica anche neile Don
ne : Ateneo racconta che i l Re Andramyte 
fu i l primo che cafiro donne. Efichio eSui
da dicono, cheGige fece l'iñefia cofa. Ga
leno offerva che le donne non poíTono eífe
re cafiráte fenza pericolo della vita . Dale-
champio, fopra i l paffo mentovato d 'Ate
neo , tiene, che fi debbe intendere foltanto 
di una fpezie di cintura di caflith, o di un 
piccolo chiaviftetlo onde gti uomini gelofí 

fi fer-
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fi fervono per aíTicuraríi della fedelta delle 
loro amorofe o deüe loro mogl i . 

C A T A B A P T I S T A * , una perfona con
traria al battcfimo, particolarmenie a quel-
lo de'bambini. Vedi B A T T E S I M O . 

* L a parola e compofta dalla prepofizione 
xxTct, che in compofizione fignifica con
tra ; e fiuiTTCi), immergo . 

C A T A B I B A Z O N , in Aílronomia , 11 
nodo difcendcnte della Luna, chiamato an
che Coda del Dragóne, Vedi Coda del DR. A -
G O N E . 

C A T A C A U S T I C H E Curve, nella pih 
fublime geometría , fono quella fpezic di 
curve cauftiche, fórmate per rifleífione . Ve
di C A U S T I C A Curva. 

C A T A C R E S I S * , YLuruxP"*1^ figura in 
Rettorica , con cui una parola impropria fi 
ufa in vece d'una propria. 

* L a voce e formata dal Greco xarctXP010' 
£t«í, abutor. 

La Catacrefi é , quando per raancanza di 
una parola propria per eíprimere un penfie-
re, ci ferviamo, o piuttofto abufiamo d'una 
parola che fe gli avvicina alcun poco: come 
quando chiamiamo una perfona che ha uc-
cifo fuá madre, un padrone, od un Princi
pe , Parricida', la qua! parola , propriamen-
te é folo applicabile a colui che ha uccifo 
fuo padre. Vedi P A R R I C I D A . 

COSÍ, Vir gregif ipfe caper\ fabbricare un 
cavallo; cavaicare una bacchetta, fono ca-
tacreft. 

C A T A C L I S M O , YiaruKWepo; , voce 
greca che fignifica un di luvio , o una inon-
dazione d'acque. Vedi D I L U V I O , e I N O N -
D A Z I O N E . 

C A T A C O M B E * , CATACUMBAS , fono 
grotte o caví ta fotrerranee , per feppellirvi 
defonti . Vedi FUÑE RALE , T O M E A , &c. 

* Alcuni dirivano la parola Catacomba 
dai luoghi dove fi ripongono i Vafcelli , 
che i Latini\ e Greci moderni chiamano 
Cumbse . Altri dicono , che Cata , fu 
adoprato per ad , e Catatumbas , per ad 
tumbas : Dadino percio dice , che antica-
vnente fi fcrheva Gatatumbas. Altri ti
rano la parola dal greco KCITU , e nup/Zos , 
una cavith &c. 

Le Catacombe fono anche denomínate Cry-
pta, e Coemeteria, Vedi C R Y P T A , e Cos-
M E T E R I U M . 

Aulicamente, la parola Catacomba fu fo-
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lo intefa dinotare le tombe di S. Pietro e 
di S. Paoio ; e M . Chaftelain oíferva che 
tra i pih do;ti del popólo di Roma la pa
rola Catacomba non é mai appiicata ai luo
ghi di fepoltura fotterranei, fin ormenzio-
nati , ma folamente ad una Cappella in S. 
SebafHano, una dclie fette Chiefe ftaziona-
l i , dove, gli antichi Calendar) Romani di
cono , che i l corpo di S. Pietro fu depofitato , 
eífendo Confoli T u feo e Baíío , nel 258. 

C A T A C O M B E , piu particolarmente fon det-
te in Italia , alcune vafle raccoite di fepol-
cri fotterranei intorno a Roma, e principal
mente lungi daeíTaCitta quafi tremiglia su 
la Via Appia ; c'creduti eíTere i fepolcri de' 
mar t i r i . Elleno pero fono per lo piü vifita-
te per divozione, e dila fi traggono delle Re-
liquie, che vengono difperfe per li paefi Cat-
t o l i c i ; alcuni cadaveri eziandio da que' fe
polcri eftratti fi battezzano dal Pontefice, 
fotto i l nome di qualche Santo. Vedi SAN
TO , M A R T I R E , eRELIQUIE. 

Quefte Catacombe, da raolti diconfi effe-
re cave o celle , neiie quali i primitivi Cr i -
íliani fi nafeondevano , e fi radunavano af
íleme : e dove fi feppellivano queili di loro 
che erano martirizzati . Ogni Catacomba h 
tre piedi larga, ed otto o diecialta; ícor-
rendo in forma d'uno ftradone, o corritoio , 
e comunicando colle altre : in molti luoghi 
fi eílendono fino a una lega da Roma. Non 
vi ha in eíTe né raattonato , né vol ta; ma 
ciafeuna regge dase: i due l a t i , che fi pof-
fono confiderare come le pareti, o i mur i , 
erano i fiti, ne'quaii riponevanfi i cadaveri; 
che metteanfi a giacere per lungo, tre o 
quattro fileodordini 1'un foprara l t ro , nel
la medefima Cataccomba, paralleli alio fira-
done . Erano comunemente chiufi con gran-
di e groífe tegole, e qualche volta con pez-
zi di marmo, cementati in una maniera ini-
mitabile ai moderni, Qualche volta benché 
di raro , i ! nome del morto fi trova su la 
regola: fpeflfo v i fi vede una palma dipinta , 
0 feo!pita ; o la cifra X P , che ordinaria
mente leggefi pro Chrijlo. Vedi S A N T I . 

L ' opinione foftenuta da alcuni Autori Pro-
teílanti , fi é , che le Catacombe foífero fe
polcri de'Gentili , e le fieífe che i puticidi 
meníovati da Fefto Pompeo : e' vogliono che , 
laddove i Romani antichi folevano bruciare 
1 loro mor t i , v' era anche i l coílurae, per 
evitare la fpefa, di gittare i corpi de' loro 

fchia-
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fchiavl a matcire ingrotte G cavítadi fotter-
ra: € che iCr iñ iani Romani nel decorfo di 
tempo, eflfendo entrati nelle Camcombc, v i 
a^ iun íe ro e cifre e inicrizioni a lor talen
to0, e le ferrarono poícia , aípettando che 
veniffero aserte in occafion favorevole &c. 
Ma queft' opinione ha ancor raeno di proba-
bilita che ia prima, 

Mr , Monro , nelle Tranfazioni FHofofiche ^ 
prende un qmd. médium tra i due eftremi . 
Eali fuppone che le Catacombe ik.no ftate 
originalmente i comuni fepolcri de' primi 
Romani , e fea vate a motivo di una certa 
bro credenxa, cioe che Tombre odian la lu
ce j e ch'elleno amano di girare intorno o v i -
cino a' koghi dove fon ripofti i corpi, 

Riporre i corpi dentro grotte, o cavita-
di , é certam-ente la maniera origínale di 
trattare i morti ; e pare che fia ftata pro-
pagata dai Fenicj : mentre i l feppellire , 
come in oggi íi fa da n o i , all'aria aperta, 
ovvero ne' í empl i , fu prima introdotto da' 
Crift iani. Quando moriva un Eroe antico , 
o veniva uccifo in una efpedizione efterna, 
eíTendo che i l fuocorpo era foggetto acor-
ruxione , e pero inopportuno a trafportaríi 
mtero , fciegtievaíi refpediente di abbruciar-
lo , per portare a cafa le ceneri , e obbli-
gare i ' ombre (manes) a venir dietro ; ac-
ciocché la fuá patria non foífe privata del 
benefizio della fuá Protezione . Cosí pa
re , che aveífe origine e principio Tanti
co ufo di abbruciare i cadaveri ; che a po
co a poco diventb comune a tut t i quelli 
che poteano reggere alia fpefa diquefto ab-
bruciamento, e fuccedette in luogo del fep
pellire de' piu antichi . Cosí le Catacombe 
andarono in difufo appreffo i Romani dopo 
che appararono da'Greci la maniera di ab
bruciare i corpi : ed allor non mettevanfi 
fotto té r ra , fe non gli fchiavi. Vedi SOT-
T E R R A M E N T O . 

Luoghi cosí preparad , fomminiftrarono 
: comodi a f i l i , o luoghi di ricorfo e di adu-

nanza a'Criíliani primitivi ; ma non furo-
no fabbricati da effi. Quando 1' Impero di-
v f ^ ? Criftiano, andarono di bel nuovo in 
obblmone e difufo ; finché avendofi letto 
un non so quale Autore , che ne fa men-
zione , cib dié motivo di vifitarle , ed in -
veítigarle di nuovo. Quanto alia famofa ci-
t raXP , íi oíferva eífere ftato in ufo fra gli 
antichi, lungo tempo avanti che i l CriíHanis-
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mo forgcíTe . L'Abbate Benciai dice, che fu 
compofta dalle due lettere Greche X P , fot
to le quali era cnmprefo alcun che dirniíU-
co; ma niun Autore fpiega, qual fifoíTe un 
cocal mirtero, 

C A T A C O U S T I C A , chiamata anche Ca~ 
taphontca, é la fcienza de9 fuoni riflettuti ; 
o quelia parte dell'Acuftica , che confidera 
la proprieta degli Echi , Vedi A C Ú S T I C A ; 
vedi anche Eco , e SUONO . 

C A T A D U P A * , cateratta, o caduta di 
acqua 1 Vedi C A T A R A T T A , 

* L a parola viene dal Greco KetTâ avíAi f 
da ¡ÍUTOÍ , alP ingiü , e J mo?, flrepito . 

C A T A D U P I , ILctTa^airoi , appellazione 
data dagli antichi agli abitatori in vicinan-
za delle cateratte del Nilo . Vedi C A T A -
R A T T A , 

I Catadupi vengono defcritti per fordi , 
refi tali dal continuo mormorio delle ac-
que cadend , Vedi C A T A D Ü P A , SORDI-
T A ' &c . 

C A T A F A L C O , termine Ita liano . che 
fignifica principalmente una riecorazione di 
architettura, di fcoltura, e pittura , che fí 
erge fopra uno fcheletro di legname , per 
moftrare in pompa una caifa, una tomba ? 
od un depofito mortuario , in una fuñera-
le folennita. 

C A T A G M A T I C H E * , medicine idonee 
a faldare ed uniré oífa rotte ; con promoveré 
ed ajutare la formazione di un callo. Vedi 
C A L L U S , F R A T T U R A , edOsso. 

* L a parola viene dal Greco Kxrayfzec , 
frattura y formato da xarce , contra, ed 
uywiisti, rompo". 

Le principali medicine Cstagma-iche fono 
i l bolo armenico, la gomma tragacanta, la 
ofteocolla , V incenfo , V aloe , e 1' acacia . 
Vedi C O N S O L I D A Z I O N E . 

C A T A L E C T I C O * , termine in poefia, 
Gl i antichi chiamano verfi Cataleüici quelli 
che erano mancanti o di piedi , o di fil-
labe ; in oppofizione ad AcataleÜici , cíte 
fono verfi completi , a' quali non manca 
niente. 

* L a voce viene dal Greco xurcc^ e Kvyco ^ 
defino) finifco. 

C A T A L E P S I , K « T « \ V 4 ^ > o C A T A L E -
PSIA , in Medicina, é una fpezie di Apoplef-
fia, od un difordine foporofo in cui i l pa~ 
ziente refta fenza parola , flupido e fenza 
fenfo, fermo neli'ifteífa pofitura incui pri-

-Ss ma 
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m a i i l male lo colfe j g i l occlñ aperti , 
knza vedere, p intendere. VediAPOPLEs-

l í male é rariffinio , ned éfacil.e aíTegnar-
X\Q la cagione . Boerhaave crede che la ca-
gione immediata fía una immobilita del Cen-
íorio comune , nella íitua^ione 'dé primo ac-
ceíTo,; donde .un riflagno afíbluto .del fangue 
nel ccrvcllo , ed una ceííazione di tutte le 
funxioni del xervello medefímo, egualmen-
te che di quelle le quali ne dipendono | i 
mufcoli foli re.flando nella lor prima tenfio-
ne j .«.confervandoíi la reípirazione e i l pol
i o , bench'é perlopiu deboli., 

Queño morbo é d' ordinario preceduto da 
una lunga febbre intermittente., da un tem
peramento melancólico fecco, dalla foppref-
fione de 'meí lmi , o déH'emorroidi, dagran-
di paure, e da medi.tazione intenfa e conti-
nuata fopra unoggetto.. 

Nella notomizzazione de1 cadaveri ¿ i tali 
ammalati , fonfi tróvate moltotargide le-ar-
terie e le vene del ..cerebro, ed i l fangue in 
effe fofpinto e raccozzato : Qualche volta 
íi é guarito queño male con emorragie co-
piofe del nafo; gli í lemutator; , vomitivi , 
ed i vefcicatorj fi applicano parimenti con 
buon eíito. 

Rare volte egli pafía ín altra malattia ; 
qualche volta pero in Epilepíia, in convul-
í loni , in pazzia, ed atrofia ; ma d1 ordina
rio finifce nella morte .. Vedi CARUS , L E 
T A R G Í A , &c . 

C A T A L O G O , K«T«XO>O?, üíla od enu-
merazione delle particolarita deinomi di d i -
veríi l i b r i , uomini , od altre cof§ ; diípofto 
con un cert' ordine; 

I Gefuiti di Anverfa ci hanno dato un Ca~ 
talogo dei Papi, che forma quello ch' effi chia-
mano Propylmm , &c . Vedi P R O P Y L ^ U M 
C B O L L A N D I S T I . 

C A T A L O G O delle Stelle, é una liíla delle 
llelle fiífe, difpoñe nelle loro diverfe Coílel-
lazioni; con le loi^gitudini, le latitudini &c, 
di ciafcuna. Vedi S T E L L A . 

I i primo che intraprefe diridurre le Stel
le fiífe in un Catalogo, fu Ipparco da Rodi , 
circa 120. anni avanti G. C. egli fece ufo 
deiie offervazioni di^ Timochari ed Arif t i l -
1 } , per lo corlo di circa 108. anni avanti di 
íui . Tolomeo ritenne i l Catalogo d'Ippar-
co j benché anch1 egli faceífe moltiíTime of-
• ::z!onu con la mira di un movoCata-
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logo j Vcrfo 1' anno di Crifto 88o. Albate-
gm , Si ró , continuo dalle offervazioni fino 
ai luo .tempo i l Catalogo mcdeíimo . Neli* 
auno 1457. ü l n g h Beigh , Re della Partia e 
dell'India , íece un nuovo Catalogo delle Stel
le fiífe ; trafportato dipoi dai Dr., Hyde di 
Perfiano in Latino . Il terzo che fece un CÓT-
talogo collc fue proprie offervazioni, f u T i -
chone Brahe; i l qtiale <determinü i luoghi di 
777.Stelle, per rannoi<5oo. cui Keplórc , 
da altre offervazioni diTichone , pofcia ac-
crebbe fin .al numero di mi l l e , nelle Tavo-
le Rudolfine. 

Nello íkífo tempo, Gulielmo Langravio 
d'HaíTia , coi fuoi matematici , Criítoforo 
Rothmanno , e Giuílo Byrgio determinb i 
luoghi di quatírocento Stelle íiífe , per le 
fue proprie offervazioni; che Hevelio prefe-
rifce a quelle di Ticone . Riccioüo nella fite 
Afironomia PJformata deterraírib i luoghi di 
ico.Stelle, per Panno 1700. dalle fue pro
prie offervazioni: del reílo ei feguitb i l Ca
talogo di Tichone, alterándolo dove gli par-
ve a propofito . L'anno 1677. i l Dr. Hal-
ley , néll 'Ifola di Sant'Elena ^ offervb tfe-
cento e cinquanta Stelle meridionali , non 
vifibili nel noftro orizzonte ,. La medefima 
fatica fu ripetuta dalP. Natale nel 1710. che 
pubblicb un nuovo Catalogo delle medefime 
Stelle, coftruito per Panno 1687,. Coíuiche 
venne appreflb, fu J. Hevelio , che fece un 
Catalogo di 1888. Stelle fiífe; novecento e 
cinquanta delle .quali erano parimenti fíate 
offervate dagü antichi ; trecento cinquanta-
cinque dal Dr. Hál le lo; £ folamente íeicen-
to e tre da lui raedefimo,. 

L ' ultimo ed i l piu grande, é i l Catalogo 
Britannico, compilato dalle offervazioni deli' 
accuratifTimo Flamíledio ; che per una lunga 
ferie d'anni vi fi applicb totalmente . Effendo 
che nulla mancovvi, o nelP offervatore , o 
nell' apparato , che giovar poteffe alia per-
fezione delle offervazioni , quello Catalogo 
deveíi da nox confiderare per un' opera per-
fetta, fin dove ella é portata , E' peccato 
che P impreífione non fia paffata per le fue 
mani: quella che abbiamo in oggi, fu pub-
blicata con pubblico privilegio , ma fenza 
i l confenfo delP Autore ; egli contiene due 
mila fettecento e trentaquattro Stelle . Ve 
ne fu un altro pubblicato nel 1725. a nor
ma del fuo teftamento : e i l Dr. Halley , 
fuo fucceífore nelP Oífervatorio reale , é di 

prc-
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á rdeme impegnato in fuppllre alie omiffiom 
di ambeduc y colle fue proprie offervazioni. 
Vedi OSSERVATORIO » 

C A T A M I T O , C A T A M I T U S ,; un Gani-
mede , o giovanetto mame ñuto per un ufo 
abbominevole . Vedi SODOMÍA . 

C A T A P A N r o C A T I P A N t nome che i 
Greci neí duodécimo fecolo davano al Gover-
natore derIoro Dominj oStati in I ta l ia . 

Ughcllo , ed altri dicono , che Catapan 
é lo fíeíib che Capitaneus; formato di qua 
per metatefi, o traspofizione: altri deriva-
no la voce da y.cera , juxta y e w o r r m e * 
Nel quaí fenfo Catapan ÍM un Govematore 
genérale ^ od un Magiftrato r che avea la 
direzione di tutto y al tr i vogliono che dirivi 
da KKTee wxvToxpuTcpeecioé dopo rimperado-
re-. Nel quaí fenfo', Catapan fu un fecondo; 
Padrone $ Secundas Oominus . Du; Cange la 
diriva- da x.arg'Tf í̂B ^ Capitano j che i Greci 
spplicarono ad ogni Govematore, ed anche' 
ad ogni uomo di qüafita. 

C A T A P A S M A *," x^Tara-cíoT/oí y medicina 
fecca , compofía di una miílura di polveri y 
da ípargerfi ful corpd ^ 

* L a voce: e dal Greco K«T« y in 5 e iruosce y 
fpargere f gíttara ., 

V i fono Catapafmi di varié fpezie r al can i 
odoriferi , ufati per via di profumo : altri 
eorroboranti, che fr applicano alio ílomaco 
e alia teíía , altri efearotici per manglar 
via la carne morta , 

C A T A P E L T A , un iftrumento di'fuppli-
zío , in ufo appreffo gli antichi . Confiíle-
va in una fpezie di torchio compoíío di affi 
o t r a v i c e l l i f r a i quali i l reo era fracaífato 
fin a mor i ré . 

C A T A P H O R A ¥ , K*r*<pop* f fpezie di 
mafe letárgico, o foporofo; e íofteífo, che 
íi ehiamato con altro norae f Coma „ Vedi 
i'articol'o C O M A . 

* L a parola £ compofla di y-aTce y. ó Kítr& r 
air ingiü j e pipa , portare . 

C A T A P H R Y G I , eretici antichi , cosí 
chiarnati j , perché erano del paefe «di Frigia. 
Vedi FRTGI 

Erano in tutto ortodoflG. ,. falvoché ñima-
vano Montanoun profeta , e Prifcilla e Maffi-
milla profeteíTe da eífere interrógate' in ma-
^ n e di Reltgione i quafi fupponendo che lo 
^ " r ^ ; anto aveffe abbandonata laChiefa. 
Vedi M O N T A Ñ I S T A .. 

C A T A I LASMA fly x<x7o:irKtK̂ iJ.oc , popo -
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íarmente ehiamato empiafiro, é una medici
na efterna, in forma dipolpa; di una con-
fiñenza molie r come un ungüentó , o cero-
to y comporta di varj liquori , di parti di 
piante, di o l j , di unguenti &.c. fecondo íe 
di ver fe intenzioni. 

* L a parola viene: dal greco Y.otrctitxuosw r 
illino y ungere y od applicare efiernamente. 

I fuoi ufi ordinarj fono,; fedare i d o l o r i , 
ammollire , riíolvere , diícutere , o fuppu-
rare materia raccolta nclle parti eílerne del 
corpo,. 

I I Cataplasma ordinario per quede inten
zioni y é comporto di pan blanco , di lat-
te y di tuorli d' ova j di zafferano, ed olio 
di rofe ^ 

C A T A P U L T A * , una macchina milita
re , dodici o quindici piedi lunga, ufata ap-
po gli antichi,- per gittar pietre grandi, e 
qualche volta de'grandi giavellotti ,> e faet-
te fui nemico. 

* La parola e originalmente greca , x«r«-
fít&W?) formatadaearo Ti i í ' ir iKrvsv Vedi 
P E L T A . 

La Catapulta' dicefi eífere invenzione deT 
Siri . Alcuni Autori la fan 1' ifteífa che la 
ballifla y altri differente . Vedi B A L X I S T A » 

C A T A P U T I A y planta medicínale co-
munemente chiamata Efula o titimallo mi
nore . Purga con taí violenza e di fopra e 
di fotto y che pochi medid s' arrifehiano a 
prefcriverla . 

C A T A R A T T A *' dracqua y é una cadu-
ta , un precipizio r nel caríále o letto di un 
fiume, cagionata da rupi , o da al t r i ofta-
co l i , che fermano i l corfo: della fuá piena 5 
da dove l'acqua cade con grande impeto e 
romore * 

*' L a parola viene dal Greco' xurappaosa y 
cum Ímpetu decido j da x-uree y g iü , e 
pUOSCÚ y dejlCIO .. 

T a l i fono le Cataratte del N1Í0, del Da
nubio , del Reno &c . Strabone chiama una 
Catarattay ó h che noi chiamiamo una ca-
fcata ; e quello che noi chiamiamO' Cataratta, 
gli antichi comunemente chiamano Catadu-
pa, Vedi CASC A T A , e C A T A D U P A . 

Herminio ha una DiíTertazione , de ad-
mkandis mundi CataraBis fupra' , & fubter-
raneis ¡ dove egli adopera la parola i n un 
fenfo nuovo rignifieando per C ^ r ^ M , ogni 
moto violento degli elementi. 

C A T A R A T T A ,. in medicina una íiiffufio-



324 C A T 
ne del la vi í ía , che proviene da una piccola 
membrana , o pellikola , che ondeggiando 
nell' umor acqueo delF occhio, e ftamb da-
vanti alia pupilla , intercetía i raggi della 
luce . Vedi V I S T A . 

La Cataraña íupponfi formata da una con-
denfazione deile piu viícofe partí dell' umor 
acqueo, tra 1' uvea ed i l eriftallino: benché 
alcuni vogliano che fia una pellieola , ílacca-
ta dal eriftallino ñeffo j che é foltanto un 
ammaííamento di piccole pellicine, poíle l ' 
una su Fal tra . Vedi C R I S T A I L I N O , 

V i fono due fpezie di Cataratta r la ge-
numa, e ia fpuria y la prima procede da un 
umore ammaífato nell1 occhio y coagulatovi 
e fiífatovi, e che diftrugge 1' ufo delF occhio 
medefimo r la feconda procede da fumi o 
vapori , che per qualche accidente fonfi git-

tati íuli' occhio : come in una febbre &c. 
La Caramtta genuina ha diverfi gradi, e di-
verfi nomi : da prima i l palíente vede , quafi 
nuvole, ieñuche , atometti , mofehe, & c . 
diffufi fopra gli oggetti che fono in viña : 
fin qua la Cataratta chiamafí immaginaria; 
3ion eífendovi ancora niente, che ali' occhio 
«li un'altra perfona fi renda cofpicuo . Secon-
ÚO' che la fuñufione crefee , la pupilla co-
mincia ad apparir di un color verdemare r 
talvolta fimile ali' aria piena di nuvole i ed 
aílor ¿ la Cataratta chiamata Acqua j o ca-
duta eS acqua. 

Quando i l male é arrivaío al fuo colmo y 
€ la materia baítevolmente coagulata, i l pa-
•liente perde tuíta la v i i l a , la pupilla ceífa 
di eííere trafparente ,= ma divien bianea , o 
bruna , o df qualche altro colore ; e queft' 
ultima é quella che propriamente denomi-
niamo Cataratta. 

Rimovere, o coleare le C A T A R A T T E . I n 
quanto alia cura di una Cataraña , fi fuoi 

, jicorrere ali' operazione chirurgka j la quale 
íl efeguife^ col far íeorrere un ago di acciaio 
neh" occkio , per 1'adnata y lungo T orio o 
la finíbria della cornea , dalla parte del pic-
€olo catitho s finché arrivi al mezzo della 
Cataratta i aílor girando T ago fi attorce la 
Cararatta ínLorno alia di lui punta , finché 
effendo cosí ndotta in picciol giro , é giíi 
portata , di fotto alia pupilla,. e cokata, od 
alloggiata nel fondo dell' oediio,. ed iv i la-
feiata: cosí rimoflb P impedimento,. la luce 
viene ammeífa . Per rendere Poperazione 
cfficace, deeü av^ertire^ che la pellieola o 
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Cataraña fía matura , o fia arrivata sifíf 
fuá confiílenza • di maniera che facilmeme 
fi poífa ravvolgere j che le fue parti fi fchiao 
cino, o rompano nell'avvoltichiarla, ed el
la fi deponga e colloehi giíi con tal ficu-
rezza , che non fi levi su di nuovo mercé 
della faa elafticita : e foríe anche riefea 
ch' ella fi fciolga e fi confumi nel fondo 
del!' occhio t 

Quefta é la teoría popolare delle Catarat-
te, a cui diverfi Medicí e Chirurgi moder-
n i , come Heiílero , Brifíeau, Metre Jan , 
& c , fi oppongono; e ne foftituifeono in fno 
luogo un'altra : la loro oprníone fi é , che 
in vece di rimovere, o depor giu una prc-
eola membrana, o pellieola , eglr é infattí 
10 eriftallino fteftb che cosí faífi andar gia, 
e riponfi nel fondo dell' umor vkreo, Sup • 
pongono che quefto fia ftaío condenfato , 
ed abbia perduta la fuá diafaneita; donde m 
vece di eífere iftrumento della vifione diven
ta un oftacolo , col fofpignere o chiuder 
foora i raggi ficché non entrino nella reti
na . Queft' alterazione della fuá trafparenza , 
é accompagnata da una mutazion di colore ; 
che talor diventa verdiccio j e percib^ é allor 
chiamato da'Greci glaucoma . I I Glaucema r 
e la Cataraña r feeondo la lor opinione , fo
no dunque una cofa fteífa ; raa nell' alsra 
ipoteíi íono differentiífime ; la prima, eioé 
11 glaucoma riputandofi per incurabile, raa 
la feconda non gia . Vedi G L A U C O M A . 

La ragione. princípale che fi mette rnnan-
i'i y per foñenere queft'ultii-na ipotefi, eche 
fu propofta nell' Accademia Reale delle Scien-
ze, é , che dopo Toperazione del coleare o 
rimovere la Cataratta , la perfona non pub 
vedere fenza una lente eonveífa r Ora fe 
non fi foííé fatto altro piü , che levar vía una 
pellieola che ftava davanti al eriftallino, que-
fti farebbe nello ftato medefimo di prima , 
eopererebbe le medefime rífraxioni, né lareb-
be neceflaria alcuna lente y laddove, fuppo-
nendo i l eriftallino fteífo cokato , e rimof-
fo , é evidente , che per fupplire in fuo luogo 
una lente richiedefi . A l che vien rifpofto, 
che fi fon avuti degli efemp; di períone , 
le quali hanno veduto dopo V operazione , 
fenza 1'ajuto di- alcuna lente j almeno ne
gar non fi pu5, che immediate dopo 1'ope
razione , diverfe perfone hanno veduto di-
ftmtiííimamente. Ed abbenché le lenti di-
ventaílero in apprefta aeceffarie ? puré i l pri 
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mo fflomenfo, in cui videro fertxá & eíTe, 
pare che ferva di prava ; non eíferfi coIF 
operazione coleato , o rimoíTo i l cníkí l i -
n o . 

M . de la Hite , in confermazioñe del 
fiíkma antico , affegna queña ragion deíla 
iteeeffita di una lente dopo Toperazione : 
cioé che i l vizio onde fa prodbtía la Cata-
m w , fuffifte ancora nelF amor aqüeo j ch' 
eírendo troppo deñfo 3 e quafi limofo, k -
fcia paífaF troppo pochi raggi : difetto da 
ripararíi col mezza di una l e n t e c h e git-
ta maggfor quanrita di raggí su la retina : 
Egli aggiugne alome efperi-enze fatte su gli 
occhi d i buoí ; i l riíukato dclle quali fu , 
che i l criñallino non fi pote mar _ coleare 
perfettametíte nel fondo delf oechio , nía 
feííipre rifaltb e tovnh su, si che chiudea 
parte deíF adito o paífaggio de' raggi; tra 
per la fuá niaífa, e tra per eífere íoftenuío 
dalF umor acqueo , e d a l vitreo: egli aggiu
gne , ehe nella deferítta popokre operazio-
ne , T ago pub beniíllmo graffiare od abi'a-
dere T anterior fuperfizie del criñall ino, e 
si aprire la membrana , da cui é involto 
la confeguenza del qual aceiden-te fara qual-
che corrugazione per cui renderannofi irre-
golari le rifrazioni, e ehe cambiera kdi re-
zione de' raggi, i quali dovrebbonfi tutíi in-
contrare e adunare nel medeíimo punto : co
sí che diílruggeraííi la rappreíentazione de-
gli oggesti. Finalmente s' inculca per con-
fermazion della- popolar tcoria ^ che fe i l GÍÍ-
ítallino venifle coleato g iü , ií paziente non 
ci vedrebbe punto , per mancanza delle r i 
frazioni neceffark .- Vedi C R I S T A L L I N O , e 
VlSiONE . 

M . Antoine , éáW altro canto f riferifee , 
che notomizzando uno , al quale egli ave-a 
fatta V operazione in ambedue gli occhi , 
trovo: che i duc criñallini erano attualmen-
te ed infatti c | k t i g iü ; e depofítati nel fon^ 
do, tra 1'umor- vitreo e llttvéa^ dove l'ago 
l i avea lafeiati ; e non oftante la- perfona 
avea veduto fenza- e- F uno e F altro i h che 
moílra , che F operazione di buttar giíi. i l 
criftaliino é praticabile , e che la vifione fi 
pub complere fenza dieífo I n f a t t i F umor 
vitreo F acqueo,- rknoífo che fia i l criftalii
no , fi pao fupporre che corrano nella cavi-
ta laíciata, e che aífuraano la/ figura del fuo 
getto r e compiano le rifrazioni e pif ufizj 
del cní^allino , trovandoíi per efperienza , 

che ía rífrazione é rifteffa ín ambedue gl i 
umor i . Vedi O C C H Í O , 

Per moftrare , tuttavolra , che v i fono 
Cataratte diftinte dai Glaucomi , M . Lit íre 
ha prodotto davanti alia Societa un occhia 
di un uomo xiecd peí íofpazro di i z a n n i ; 
in cui v i era únadiftinta cataraña ^ o pelli-
cola, c'he chrudea F apertura della ptipilla „• 
Vedi P U P I L L A , VlSIONE ScC 

C A T A R R O * , in Medicina, üríadííHlla-
zione preferrtaturale , o una defluffiorie o 
caduta di umor acre , ferofo, dalle glandule , 
fpezialmente vicíno alia fefta ed alia gola, 
su le pafti foggiacená . Vedi FLUSSIONE . 

* La párela e greca ^a^pf-óí , formata da 
wémpfáé-defluo , feorrere giü . 

I Catarri fono generalmente occaíioñati 
da una diminuzione della trafpirazione ih -
fenfibile ,• nel prender freddo ; i l cui effetto 
fi é , che la l infa, che dovrebbe pafTare pér 
la pelle, fpríceia füori su cotefte glandule : 
ed eífendo COSÍ eftravafata , cagiona irrita-
ment i , to f l i , e tut t i i folitr firiíomi annef-
fivi o' Vedi TOSSE &c. Degori deduce tutte 
le malattie de' Catarri , quali egli confideía 
come i l feminario della maggior' parte dei 
feoncerti del- corpo 

Etmulíero diñingue tín Catarro caído , e 
an freddo y i l primo accompagnato da calo
re e dolore non naturalé , e da ffogofi di futro 
i l corpo; ía linfa eferefa efíendo oltre mo
do fottiie c acata-: nel catarro freddo tutti 
i í intomi fono piü leggieri. 

V i é puré un eatartó fojfocattvo , che ha 
fe /na fede neí laringe, e nelF ep'%lottide y 
cui egli conílringe ; e s i , impedendo la re-
fpirazione, mette a rifehip di fofíocare. 

I cata-ñri ñ güarifcorio esn addolcire e m i 
tigare i ferofi umor i , e con accreícere la tra
fpirazione , eol mezzo di diafoiretici, di ñar-
eotici ,• e diuretici . I l fumar tabaco é com-
mendato come rimedio eccellente in tutte le 
affezbni catarrali: ne' cafarri oftinati, fi r i -
eorre bene fpeífo ai cauter} e vefeicanti. 

I catarri non vengono folamente dal ca
po , raa qualche volta ancora da altre partí 
del eorpo i i vafi linfatici , dove fono; con-
tenute le fierofitadi, egualmente che le glan
dule che le feparano, eífendo diftribuiti per 
tuteo i l corpo .• 

C A T A R T I C O . Vedi C A T H A R Í Í C O 
C A T A S T A SI *,- in poefia , la terza par

te del Drama anti ío j cioc-quella nella qua-
\ "f '•• le 
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le i l gmppo o Fazione cominciata nelPEpi-
ta í í , íl foüiene , fi p r o m o v e e fi reca a l 
colmo, fin che fia matura per efiferedirpíe-
gata e fciolta nellítCaíaflrofe • Vedi E P I T A -
SI ? e C A T Á S T R O F E -

* La- parola viene dal greco KaitiTcevi; 5, 
confHtutio ^ ejfendo quefia appunto come 
il mcz%o iltenoxt y lo flato , o la cofti-
tú%i¿ne del drama.. Vedi D R A M A , e 
T R A G E D I A . 

C A T A S T R O F E , in poefia, é i l cambia-
m e n t ó , o la rivoluzione di un poema Dra
má t i co ; ovveroquel fine o girodicofe, che 
dicifera e fcioglie ü gmppo dell' azione , e 
la termina. Vedi D R A M A , . T R A G E D I A & c . . 

La Cataflrofe é o femplice o implejfa ^ donde 
puré la favola e 1' azione fono- denomínate .. 
Vedi F A V O L A . 

Nella prima non vi é cambiamcnto nelIo! 
flato delle perfone , né alcuna fcoperta o fcio-
glimento j i l nodo,. o inviluppo eííendo fol-
tanto un mero paffaggio dall'agitazione alia 
quiete ed al ripofo 

Quefla Cataflrofe é piuttoíio accomodata 
^lla natura, dell' Epopea , che della Tragedia , 
I n fatti la troviamo in alcune degli antichi, 
ma tra i moderni ella non: v i ha luogo Nel 
la feconda, la principai perfona foggiace a un 
cambiamento di fortuna^ ora per lo. mezzo 
di una fcoperta, ora fenza ., 

Le condizioni di quefto cambiamentO' 
peripezia, fono , che ei fia probabile ,< e 
neceífario y affinché fia probabile: , richiedeíí 
che fia it naturale r i f u l t a t o o d efFetto del
le azioni prevedute; cioé deve come; nafce-
•re e forgere dal foggetto fteífo ,. o prende
re T origin fuá dagii incidenti \ e non eíTe-
re introdotto meramente per fervire di un 
efito o fine » Lo fcoprimento nella Cataflro
fe debbe avere le fteíTe condizioni , che \x 
Cataflrofe medefima , di eui egli é la parte 
^rincipale . Per eífere probabile, dee nafce-
re dal foggetto; non effettuarfi o compierfi 
per mezzo di fegni o pegni, di anelli , di 
feraccialetti r o di una mera rimembranza ,, 
ficcome aífai fpeffe volte faífi e ( 2 moderni 
e dagli antichr . Per eífere neceífario y non 
def lafciare le perfone, alie quali ei tocca r 
negli fteíTi, fentimenti ,. che elleno avevano 
in prima, ma produrre o amore, od odio, 
Scc Talvolta ií cambiamento eonfifte nella 
fcoperta; talvolta egli fegue in qualche di-
íhmza e talar ne rifulta imraediatamenre, 
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che é la fpezie di cambiamento la piu bella : 
e cosí é appunto nella Tragedia dell'Edipo , 
Vedi PERIPEZIA , e Seo P R I M E NTO . 

M.. Dryden penfa,, che la Cataflrofe riful-
tante da una mera mutazione ne5, fentimen
t i e nelle rifoluzioni di una perfona,, fenza 
alcuna. ulterior maceh ina f i pofla cosí go-
vernare e trattare,. che diventr oltre modo 
bella, anzi preferibile ad ogni altra. V i é 
difputa tra i C r i t i c i , fe la Cataflrofe. debba 
fempre darfi con efito felice , e favorevole 
per parte della, v i r tü , o nal cioé fe la vir-
tu, debba fempre reftare con premio ,, ed J! 
vizio p u n i t o n e l l a Cataflrofe P ma le ragio-
nr per la negativa fembrano; le piü forti „ 
Ariftotele preferifee una Cataflrofe ftrana e 
grave , ad una Fortunata ; perché i l mover 
terrore e compaííione , ch' é lo feopo della 
Tragedia , faífi aífai meglio colla prima , 
che con. queft' ultima ., Vedi PASSIONI , e 
T R A G E D I A .. 

Bofsü divide la Cataflrofe y almeno rifpet-
to all'Epopea ,. nel difeuoprimento, o feio-
glimento , e nel termine , o fine 1 * ultimo 
rifulta dal primo ,, e confifle nel paífar che 
fa F eroe. da uno Hato d i turbamento e di 
agitazione, alia, quiete ed al r i p o f o Q u e -
fto periodo' é un, mero punto fenza eílenfio-
ne y né durata ; nel che diíferifce dal primo , 
che comprende ogni cofa che viene appreííb 
aí nodo , od inviluppo del poema ., Aggiu-
gne che v i fono diverfi difeuoprimenti; per
ché v i fono diverfi. nodi in, un' opera, che 
F un P'altro fi generano; ogni cofa termina 
coll 'ultimo fcoprimento». Vedi N O D O F A -
V O L A , C O M M E D I A , &<5i 

C A T C H - L A N D , é quella t é r ra , o fon
do y particolarmente nella Contea. o Provin
cia di Norfo lk , che non é certamente noto 
a qual parrocchia' appa r t engad i maniera-
che i l Curato o capo- della Parrocchia che 
i v i prima ottiene o rifeuote le deerme, ne 
gode per' q\iell? anno per diritto di preoc-
cupazione « 

C A T C H - P O L E , un termine in oggi ufa-
to ,, per modo di rimprovero, e accomoda-
to ad un fervidore od aífiílente di un balivo .. 
Anticamenteera, un termine: Onorato e di 
crédito r e fi applicava a quelli che in: oggi 
chiamiamo Sergeants of te Mace y Balivi , od 
altri che fono foliti di opporfi fopra qualche 
azione a eolui che 1'intenta . Vedi S E R -
G E A N 1%. 

C A -
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C A T E C H U , k una foflanra Medicínale • 

aromática,"portatadalFIndieOrientali , chia-
ma ía anche Cachéis) , e Tena Japónica ; e 
annoveratá t r a i profumi, VcdiOiAPPONESE 
Terra.. 

Non olíante i l grand' ufo della térra Ca-
techíí avanti qucllo del Caffé e dej T e , e i ' 
•efíer ella tuttora adoprata da molti popoli , 
maffime ín Francia j la fuá natura ed 'ori
gine h ancor poco nota, anche t r a ip iuva-
Jcnti Med id : alcuni, per effer ella chiama-
ta tena Gtappomca, la mcttono tra le terre 
medicinali, e prctendono che íl trovi su le 
cime dei M o n t i , coperta dalle radici de'ce-
d r i , de'quali ella é 1'alimento; e che ef-
íendo lavata nel hume, e fcccata al Solé , 
íi é formata in una fpezie -di palla , che íi 
porta in Europa , e ferve come bafe di diverfi 
paftelli, o belletti, chiamati Cachiü, A l t r i , 
con maggiore probabilita, la mettono tra 
le gorame, e íoftengono che fi formi della 
dccozione ifpeffita di una Pianta dell'Indie 
Orientali, chiamata Cachous, che creí ce prin
cipalmente nel Regno di Cochinchina, Per 
u l t imo, a l t r i , alia cui opinione noi piutto-
ilo incliniamo, voglion che fia una compo-
frzione fattixia di diverfc altre droghe; e 
fpezialmente del fugo d' areca , dell' eílratto 
di figorma , e del cal a mus aromaticus , e 
della cortcccia di un albcro chiamato dagli 
Indiani Catechu , che probabilmente é lo 
ilcflb che i l fopramentovato, 

Sia la Catechu , térra , o gomma, o com-
pofizionc, come dai piíi ÍI vuole , ell' c di mol-
to pregio nella Medicina ; tra gli altri cffetti 
ad eífa a t t r íbuki , fi crede che fermi la to í -
í e , e fortinchi lo ftomaco j oltre i l raddol-
cire } e profuraare i ' al i to, quando pigliafi 

_ in polvere impalpabile mida con gomma 
tragacanta, 

C A T E C H U M E N O , * 
candidato del batteíimo ; od una períbna , 
che fi prepara a riceverlo . Vedi B A T T E -
SIMO , 

La parola e dal greco v.imiyja , a fechare 
dottrina, o ragionameizto di viva voce. 

I Catectmieni crano diílinti fe del i non 
ioiamente peí nome, ma ancora peí luogo 
che avean nella Chicía , Eglino erano adu-
nati , coi penitenti nel pórtico , o corritoio, 
nell cñremita della Chieía oppofra al coro. 
Non fi permettea loro di aíBílere alia cele-
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brazione dell' Eucariília , ma dopo i l íermo-
ne , i l Diácono Ji licenziava colla fuá formo'-
3a pronunziata tre vol te , Ite Catechumeni , 
mifia cj l . Vedi MESSA , 

V i erano diveifi ordini o gradi di Catecu-
meni, ín quelle Chiefe ed in quei fecoli , 
nei quali i l tempo o corfo di catechizarc 
per due o tre anni ^ fi oífervava j ma def 
numero precilb delle denominazioni di que-
íli ordini non fi conviene. I Greci Efpoíl-
tori degli antichi Canoni comunemente ne 
fan due forte: cioé de1 Catecumeni ¿mperfet-
t i , o áeperfetti i cioé de' principian t i , o r i -
cevuti poc'anzi nella clafle 5 e de' proficien-
t i , che erano al batteíimo preparad. Cave 
fi attiene a queíia divifione , con queílo di-
vario, ch'egli vuole che gr imperfetti fi r i -
putañero ancora per gentili , Beveridge ne 
ta parí mentí due fpezie , ma da loro altri 
no m i : cioé gli Audientcs o uditori , che fo-
lamente ílavano nella Chiela per udire i l 
Sermone, e i l leggere delle Scritture j ed i 
Genuflecltntes , chiamati anco fubfiratores , 
v i ftavano fino a ricevere i ' orazione, e ia 
benedizione -del miniftro. Suicero, e Bas-
nagio di vi dono i Catecumeni a un dipreíío 
nella medefima guifa, cioé in Audientcs, e 
Competentes; gli ul t imi de' quali erano pro-
priamente i veri candidati , o che diman-
davano i l batteíimo , Maldonaío aggiugne 
a qucíli una terza claífe , de' Penhcnti; t 
che comprendea qué'Catecumeni , ch' erano 
fotto la difciplina e le cenfure della Chie
ía . I I Cardinal Bona , accrefee i l numero 
fino alie quattro fpezie, cioé Audientes, Ge-
nuflecientes , Competentes , ed EleBi , Bin-
gham parimenti diñingue quattro fpezie di 
Catecumeni, benché in una maniera un po' 
differente dal Cardinal Bona 5 facendo de» 
Competentes o degli Eíe&i un ordine folo ; 
ma prcmettendone a tutti queíH un al tro , 
non raenzionato da aicun Scrittore antico , 
cioé que' Catecumeni che privatamente e fuor 
della Chieía , per dir cosi, venivano iílnu-
t i , prima che lor ne foífe conceduto i ' i n -
greífo. 

C A T E G O R E M A , y.xwyopviJ.a 5 propna-
mente dinota i l nome, con cui una catego
ría , o claífe di eíferi viene rappreíentata . 
Vedi C A T E G O R Í A . 

C A T E G O R I A , * xotmyvpteê  in Lógica, 
un fiílema, o adunamento di tutt i gli ef~ 

feri 
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feri -coníenuti fotto, qualcbe genere , o fpezie 5 
diTpoíli ordinatameate. Vedi GENUS . 

* Jíanno le fcuole prefa la voce Categoría 
dal foro , o gmdizj : i mperocche fa
jóme in un giudizw j ü profecutore neW 
¿tecufate ilxeo^ o prigioniere j debbe dar-
gli efpreffa nota o colpa ^ od affermare 
¿h''egli fece quefio o queJlo 9 in tennmt 
pofíthi j donde e nata la parola Cate
gor ía , aecuja, daxoLwyopíiv i affeverare 9 
.avverare , o dichiarare un aecufa: eos) 
nella dottrina delle Categoríe, ogni piü 
alta deve e puo efprejjamente, e ajfolu-
tamenté ejfere predicata, e ajfermata di 
ogni piu baffa. 

I filofofi deíla fcuola diftríbuiícono tut t i 
gli efferí, tu t t i gli oggetti de' noflri penfieri 
o delle noflre idee, in certi genen, o claf-
f i , aífin di ottenerne piu diftinta e precifa 
nozione^ le quali claíTi chiamanfi da'Greci 
Categorie , & da'Latini Pradicamenta. Vedi 
ENS , e P R E D I C A M E N T O . 

G l i antichi dietro ad Ariftotele, general
mente fan dieci Categorie : fotto la prima 
fon comprefe tutte le foílanxe : e fotto le 
altre nove tut t i gli accidenti; cioé la quan-
t i t a , la qualita, la relazione, i 'axione, la 
paíílone, i l tempo, i l luogo, la fituaxione, 
f abito ; che d'ordinario ñ efprímono, o 
vengon fignificate col feguente técnico di-
flico. 

Arbor i fex 1 fervos ^ ardore ? refrigérate 
uflos ¿ 

K u r i , eras, fiaba , me tunicatus ero . 
Quefte dieci Categorie di Ariftotele, delle 

quali fan tanti mifterj i Logic i , fono oggi-
dl quafi affatto fuor d' ufo , e sbandite i ed 
in fatti fono di poca o niuna util í ta: tanto 
p iü , quanto che ion cofe puramente arbi-
trarie, fenza verun fondamento, fe non fe 
quello che hanno neirimmaginazione di un 
uomo, i l quale manca va d' autoríta per pre-
ferivere leggi onde fchíerar gli oggetti delle 
altrui idee . Impercib , alcuni Filofofi flima-
n o , che tuíta la natura fi potrebbe meglío 
confiderare fotto quefte fette cofe, fpirito , 
materia, quant í ta , foftanza, figura , moto , 
C quiete : ed altri fan due fole Categorie , 
foftanza , e accidente , o_ modo, 

C A T E N A , voce Latina, in Anatomía , 
é i l nome di un mufeoío .altramente chía-
mato Tibialis antiem. Vedi T I B I A L I S . 

C A T 
C A T E N A , parola volgarizzata dal Latino, 

é una ferie di diverfi anelli , o cerchietti , 
accozzati , o adattaíi l ' un dentro l'altro . 
Vedi A N E I L O . 

V i fono delle Catene di díverfe materie, 
mol í , e forme, e per uíidiveríi . I por t i , i 
fiumí, le ftrade, &c . fon chiuíi con Catene 
di ferro.; le Citta ribelli fono punite, con 
levar via le lor Catene ., e barriere. 

L ' A r m i del Regno di Navarra fono, Ca* 
teñe d? oro , in un campe rof]o * Rapportafene 
1' occafione e i l motivo ai Re di Spagna col-
legati contro i Morí ; che avendo guada-
gnata una celebre vittoria coníro di loronei 
1212. nella diftribuzion delle fpoglie , la 
magnifica Tenda di Míraímumím toccb ai 
Re di Navarra; come i l primo che ruppe e 
sforzo le Catene , foíto le quali gemea la 
Spagna. 

C A T E N A cToro, é uno degli ornamenti, 
o marche della dignita di un Lord-Maggíor 
di Londra; e rimane alia perfona, dopo di 
aver depofto i l fuo governo, per fegno ch' 
egli é feduto in quella carica. V . M A Y O R , 
e A L D E R M A N . 

Non so qual cofa íimile a quefta, per 
ofservazione di Chorier, ebbe luogo antica-
mente appreífo i Galli : 1'ornamento prín-
cipale delle lor perfone, poíte in autoríta , 
era una Catena d' oro, che portavano in tutte 
le occafioni, ed anche in battaglia per di-
ftíngueríi da' volgari Soldatí . Hifi, de Dauph, 
Lib. I I I . p. 130. 

C A T E N A dínota parímenti una fpezie di 
corda, o fii di metallo attorto , che ferve 
a fofpendere oriuolí , aftucci da forbici ed 
altri piccoli arneíi di prezzo. Vedi O R I -
U O L O • 

L' invenzione di queíW pezzo d' opera cu-
riofa é dovuto agí' Inglefi, donde ne' Paeíi 
foraftieri, ell' é denominata la Catena Ingle-
fe. Non fono molti anni^, che i foraftieri 
han prefo ad imitarle , e fin ora con efito 
niente ftraordinario: que' di Parigi v i fi fono 
piu da preflb accoftati. Quefte Catene fono 
ufualmente o di argento , o d'oro, alcune 
di ottone dorato; i l filo di metallo di ciafeu-
na fpezie debb' eftere finiííimo. 

Quanto alia fabbrica , o fachura di que-
fie C A T E N E ; una parte del fil di metallo 
é avvoltichiata e píegata i n píceiolí anelli 
di forma ovale ; i l diámetro p iü lungo , ef-

fen-
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feocio di circa tre linee ; i l píu corto , 
cU una . Quefti , dopo che fono ftati ben 
íaldati, di nuovo fi piegano in due ; e quin-
di fi légano a (lie rae, o s'i n ira t te lío no , f>er 
mes-xo di diverfi altri fili dell'ifieíFa graí-
fe7za; akuni de' quali , che paflTano da un 
capo al i 'a l t ro, imítano l 'orditó ei'increc-
cío di un drappo; e gli a í t r i , che paíTano 
trasverfaimente, la trama. V i fono alme
no quattro mi la piccoii anelü in una Ca
leña di quattro pendenti ; che fono , per 
cotal mezzo, cosí eguaimente legati, eco-
si faidamente a un t ra í to , che l'occhio vi 
rimane illufo ,, e piglia quafi i l tutto per 
un folo intero pezzo. 

Carica Jarme da fuoco a C A T E N A , nel
la Guerra , fono due pallotte , o piuttofto 
mez¿e palle, collegate, o incaienare aííie-
me: i l loro ufo, ful raare, é per abbatte-
re eolio fparo le aruenne o gli aiberi , o 
per tagliare le gomene , od aitro cárdame 
de'Vafeeili. Vedi P A L L A . 

C A T E N A , nel perticare , o nell' agrimen-
fura, e nel levar piante di luoghi , é una 
mi fura confidente di un certo numero di 
anelli, o catenuzze di fil di ferro, ordina
riamente ico. che ferve a prendere le di-
raenfioni de'carapi , &c. Vedi M I S U R A , 
A G R I M E N S U R A , e L E V A R di pianta. 

Me ríen no crede , ch' ella coincida col l ' ar-
vipendium degli antichi. Vedi A C R E . 

La Catena é di varié diraenlioni, fecon-
do che varia la lunghezza o i l numero de-
gli anelli: quella comunemenre úfala in mi-
íurare la térra chiamata Catena diGuntero, 
ha quattro pe rí i che di lunghezza ; o fef-
fanta fei piedi nel traíto di cento anellet-
t i , fette pollici f | per anello. Vedi PÉR
T I G A , PIEDE &c. 

Quella che di ordinario fi ufa per grandi 
diftanze ha di lunghezza ico. piedi ; un 
piede per anello. 

Per le porzioni piccole , come giardini 
&c. fi ufa qualche volta una piccola Cate
na, di fedici piedi e rnezzo : effendo ogni 
anello di un onda 

Alcuni in luogo di Catene , ufano cor-
de ; ma queíle fono foggette a diverfe ir-
regolanta , si per l i gradi differenti dell' 
umidore, come per la íorza che le diílen-
de. Schwentcro nella fuá geometría prati-
ca 5 dice che egii ha offervato una corda 
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fedici piedi lunga, ridotta a quindic! nel-
lo fpazio di un 'ora, per la mera cadutadi 
un po'di brina . Per ovviare a tali inco-
raodita, Wolfio ordina , che le cordicelle 
del le quaii é comporta la fuñe , íieno ac
to rte per contrarj verfi , e la fuñe fia am-
moílata in olio bóllente, e quand'é afciut-
ta , tirísta per mezzo a deila cera fufa . 
Una corda cosí preparata , non acquiílera 
né perderá niente in lunghezza, ancorché 
fi tcnelTe tutto i l giorno fott'acqua. 

Ufo delta C A T E N A nel mifurare , o levar 
piante di terreni . La maniera di applicar 
la Catena nel mifurare lunghezze é trop-
po popolare , e faciie : ned ha blfogno di 
deferizione. Nel metter giü il computo del-
le dimeníioni preíe colla Catena ̂  feparanfi 
con un punto le Catene, dagli anelli : co
sí una linea lunga fclTantatiá Caí ene , cin-
quantacinque anelli, ferivefi o regiítrafi 63.,. 
55. Se gli anelli fono meno di 10, vi íi 
prefige un zero ; e pero 10. Catene, 8* 
anelli, ferivonfi 10. 08. 

Per trovare f área di un campo, &c. le 
cui dirnenftoni fi danno giü a Catene , ed 
anelletti. 

.i0. Si moltipücano le linee 1'una per l* 
akra , fecondo le rególe date fotto 1'arti-
colo AREA ; e dal prodotto fi tagliano via 
cinque figure verfo la man deftra ; quelle 
che refiano fulla finiftra , faranno acre ^ 
Vedi A C R E . 

2o. Si raoltiplicano le cinque figure co
sí tagliate per quattro; e refecando cinque 
di nuovo dal prodotto su la dnt ta , quelle 
che rimangono fulla finifira, faranno ver-
ghe. (Red i . ) Vedi R O D . 

Per u l t imo, moltipiicate le cinque cosi 
tagliate per quaranta, e refecando cinque, 
come prima, su la dritta , quelle che re-
fia no su la finifira fono pertiche quadra-
te . Vedi P E R T I C A . 

Per prendere un angelo D A E , ( T a v . A -
G R I M E N S U R A , O L E V A R di planta, fig. 1.) 
con la C A T E N A : íi mifuri una piccola di-
fianza dal vértice A lungo ciafeuna gamba di 
eíToangolo, v. g. fin in d , ed in t ; poi íi 
mifuri la diftanza de: ü n o t i ; fi t i r i A E 
a piacere , e dalla fcala fi dichiari la di
fianza mifuratavi fopra. Vedi S C A L A . 

Appreífo. prendendo col compaífo la lun
ghezza mifurata fuli'altro lato , ful vértice A , 
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come centro , dcícrivaíi un arco de ; t ful 
punto c , come centro, con la dilíanza mi-
furata á\ c d ^ íi deícriva un altro arco a b, 
Per io punto, dove qucOo intcrlcca i l pri
mo arco, tírate una linca A D . Ecco 1'an
gelo prefo e mifurato j e lar íua quantita , 
le fi ricbiegga , ptíb eíferc mifurata fopra 
una linea di -corde. Vedi C O R D A . 

Per pigliare la planta di un luogô  come 
A B C D E (fig. 2. ) con la Catena . Fate un, 
roz/o diícgno del luego con 1' occhio ; e mi-
fu rando i diverfi lati AB , BC , C D , D E , 
ferivete le kmgfcezie su le rifpcttive lince : 
poícia , fe la pianca fi ha da prendere nel di 
dentro del luogo , in vece di mi furaré gli 
as go l i , come prima, mi í ara te le diagonali 
A D , B D . Cosí la figura fara ridotta in 
tre triangoli , i cui lati fono tutt i no t i , co
me nel primo cafo ; e fi poíTono regiflrarc su la 
carta , fecondo il método ricordato di fopra . 

Se la planta debb1 eífer prefa per di faor i , 
gli angoli fi han no a prendere cosí: v. g. per 
V angoio B C D , prolungate le linee B C ; e 
C D ad una certa eguale diiUnza , v- g. in 
a e ¿ , cinque Catene; e miíarate la diilan-
va di a h . Cosí avete un triangolo ifofeele 
Qal? , in cui I ' angolo a C b z z z E C D fuo 
oppofto, effi avuto: cosí é trovata la quan
tita di B C D , e i1 angolo raeífo giu come 
prima. 

Con la Catena trovare la di/lanza tra due 
eggetti inacccffíbili 1'uno riípetto all' altro . 
Da qualche luogo, come C , (fig. 3.)don
de la diÜanva comune da ciaícun oggetto 
A e B , é acceíTibile in una linea r e t í a ; mi -
iurate la di fianza C A , che fupponiara cin-
quanta Catene; e continúate la linea fino in 
D , cioé altre cinquanta : mifuratc puré BC , 
che fupponiara tren ta Catene ; e prodúcete 
]a linea fino in E , cioé trenta di p iu . Cosí 
fara formato il triangolo C D E , eguale e fi-
mile al triangolo A B C , coníeguenteraente 
la di fianza D E cífendo mifurata, dará la di-
fianza inacceíiibile che íi rictrea. 

Con la Catena trovare la dijianza di un og-
getto inaccejfibile , v. g. la larghezza di un fiu-
me. Da una parte mettete una pertica od 
un bafione , quattro o cinque picdi alto, per-
pendicoiarmente, i l quale abbia fulla cima 
un traguardo, con un pezzo dntto di fil di 
metallo , o cofa fimlle , lungo due o tre pol-
Jici, che pañi per i l traguardo. 
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Qucfto filo fi ha da sdrucciolare su e giu , 

-fiíjché, guardando lunghciíü , lo troviatedi-
rizzato appuntino ver P altra banda del fiu-
me ; ai leía volcando ii bafione col fil di fer
ro nella direzion medefima , ofifervate ¡1 pun
to fulla térra , a cui colhm-i o fi addriz.za i l 
ferro medefimo quando é guartlato per dilun-
go, come prima : raifurate la diftanza dal 
bafione a queñ' ultimo punto ful terreno , 
cil ' é la fieIfa che queila del primo che íi 
cercava. Vedi A G R I M E N S U R A , D I S E G N O , 
PÍANTA , T H E O D O L I T E & c . 

C A T E N A C C I O . Vedi C H I A V I S T E L L O . 
C A T E N A R I A , «ella geometría fublime, 

é una linea curva, in cui una Catena o cor
da forma fe fie lía , per i l fuo proprio pefo, 
quando liberamente pende o fia fofpcfa t r a 
due punti di felpenfione, lleno quefii punti 
orizontali o no. Vedi C U R V A . 

Per concepire la general natura o caratte-
re di queíia Curva , fupponcte una linea pe
íante e fleíTibile . ( Vedi Tav. Geo?». fig. 25.) 
i due efirtmi della quale, F e D , fono fer-
marnente fiífati in que' punti ; per i l fuo pe
fo ell 'é piegata in una certa curva F A D , 
che chiamafi la Catenaria . 

Simo B D , c b d parallele al!' orizonte , 
A B perpendicolare a B D , e D ¿/ parallela 
ad A B ; ed i punti B b infinitamente vicini 
1' uno all' altro . Per le leggi della Meccani-
ca, ogni tre potenze in equilibrio , fono 1' 
una all' altra, come le linee parallele aile l i 
nee della lor direzione, ( o inchinate in un 
dato angolo) e termínate da' lor mutui con-
corfi : Impercib fe D <riefprime 1' aífoluta gra
vita della particella D á (che fara, fe ac-
cordiam che la catena fia per ogni verfo uni
forme ) allor DtTefprimera queila parte del
la gravita, cheagiíce perpendicolarmente fo
pra D d; e per mezzo di cui , quefta" par-
tiCella íi sforza di ndurre fe ítella ad una 
pofizione verticale : cosí che fe queda l i -
neetta d ^ é cofiante, i'aziooe perpendico
lare della gravita fulle/partí della catena 
farva puré cofiante ; e íi pub perb cfpnme-
re con ogni data linea retta a . 

In oltre, la lineecta D ^ , cfpnmera lafor-
za, che agiíce con tro l conato della parti-
ceila D D ( per cui tenia di rimetterfi in 
una pofiztone perpendicolare all' On/onte ) e 
1' impediiee dal venirne acapo. Queila for-
za procede dalla linea ponderofa D A , che 
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tira fecondo la direxione D D ; ed é , cáterir 
paribm, proporzionale. alia linea D A , che 
n' é la cagione .. 

Suppooendo per tanto la curva F A D , co
me in prima , i l coi vértice ( íl piu bafifo pun
to dcilá Catena) é A ,. 1' aífe A B\ l ' ordinata 
B D ; la fluífione dcil'afíe D<r = B¿ ; la fluf-
íione delT ofdinata í"; la relacione dique-
fle fluffionr é tale, cioé D M D d:: a : D ü 
curva; che é la proprieta fondamentale del-
ia curva, e fi pu6 cosí efprimere (metten-
do A B-=zx r e B D = 7 , ed A D =s c); 

a x 

C A T E R I N A , Cavalíeri diS. C A T E R I N B 
del M . Sinui, aníico ordine militare, eret-
to per allirtenza e protezione de' Pellegrini v 
che vanno a viíltare divotamente i l corpo 
á'i S.Caterina , Vergine d'Aleflandria , cele
bre per la fuá dottrina, e che ha foffcrto i l 
Martirio fotto Maffimino 

I I Corpo delia Martire eíTendo flato fco-
perto ful Monte Sinai, diede occafione ad 
un grande concorfo di pellegrini ; e pero 
che i l viaggiare per cola era raoito peri-
colofo a cagione dcglí Arab i , fu erctto nel 
1053. un Ordine di Cavalíeri ,. ful modd-
10 di quelio del Santo Sepolcro , e fotto 
la protezione di S. Catcrina : i cui Cavalíe
r i fi obbligavano con giuramento a caíío-
dire i l Corpo della Santa, a tener le ftra-
de íicure, ed oífervare la regola di S. Bafi-
Ho, e di ubbidire al loro Gran Maftro . 
11 loro abito- era bianco , e fopra di eíío^ 
rapprefentavanfi gl5 iürumenti de! Mart i r io , , 
che la Santa foíferfe ; cioé una mezza ruota 
armata di punte, e attraverfata da una fpa-
da tinta di faogue. Vedi A L B Í G E N S I . 

C A T H I E R E T I C H E * , medicine, fono' 
quelle che fervono per confumare , e man
glar via carne í un gofa , e rigogliofa, la 
quale crefce nelle ferite, nelle piaghe &c. 

* L a parola e greca ^ formata da x«3e/3íí» , 
infenfo, ¿¿¿depafcor , abfurno , da xara , 
€d uipico, togtier via .. 

Quefte Medicine fonoanche chiaraate Sar-
eoJagt, quafi mangiatrici della carne. V e 
di SARCOPHAGUS .. 

Tal i fono il precipitato rol to, l ' allume 
bruc ia to , ! ai ufium , i l vitriolo turchíno 

GA J H A R T I C I , medicamemi y fono quel-
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11 che purga no , o promovono Tevacuaxione 
per feceffo. Vedi P U R G A Z I O N E . 

I Cathartici fono gli ftcui, che quelli che 
noi alíramente denominiamo Purgativi . 
Vedi l'articolo P U R G A T I V O . 

I Cathartici fono di diverfe fpezíe , le-
n i , . moderati, e violenti; !; primi purgano» 
dolcemente, come la Caífia , la Manna, i 
Tamarindi ,, i l Rabárbaro , la Sena &c. i 
fecondi con piü gigiiardia , come la G iai-
lapa, la Scammonea , &c. i terzi con fotn-
ma violenza, come la Culloquintida , V El-
leboro, la Laureola &c . 

I Cathartici fono anche divifi ín Cho-
lagoghi v Phlegmagoghi' Melanagoghi, e 
FIydragoghi; i primi fuppongonfi purgare U 
bile , i fecondi la pituita , i terzi la me-
lancolia, ed 1 quarti lelierofita . Vedi CHO-
L A G O G H l , P H L E G M A G O G H I & C . -

In quanto alia Teona ¿¿Cathartici, ed 
alia maniera in cui operano , Vedi PUR
G A T I V I . 

C A T H E T E R * , K « ^ r ^ , fiflula urina-
via appreííb i Chirurgi , é una teína cava r 
od un certo iftrumento per lo piu d' argen
to , un poco curvato ; per ufo di fofpigner-
lo su per la verga nella vefcica, affine d'aju-
tare , nel mandar I ' orina , ailorché i ! paf-
faggio é chiufo da una pietra , da calcoli 
da caruncole, &c. 

* L a parola ¿ formata da y.u^muxi, immit-
to , perché con quefio ijlrumentofi fuol im
peliere , e fare «»' immijfione oppor tuna1 
alia- vefcica .. 

C A T H E T U S , in geometría , una per-
pendicolarc, od una linea, o raggio , che 
cade perpendicolarmente fopra un' altra l i 
nea , o iuperfizié. Vedi PERPENDICOLARE .. 

Cosí i Catheti di un triangolo rettangola „ 
fono i due latí che inchiudono 1'angolo ret-
to . Vedi R E T T A N G O L O . 

C A T H E T O íi' Incidenza , nella Catoptri-
ca, é una linea: retta , tirata da un punto> 
radiante; perpendicolare alia linea rifletten-
te,. od al piano dello fpecchio. Vedi I N 
C I D E N Z A . 

C A T H E T O di Riflejione , o delTocchio, é'' 
una linea retta tirata dalT occhio , o da qual-
che punto di un raggio rifleffo, perpendico
lare aT piano di rifleíTione , o dello fpecchio 
Vedi R I F L E S S I O N E . 

C A T H E T O v in architettura é una lineai 
perpendicolare , che fi fuppone , che paíTíi 
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per lo mezzo di un corpo cilindrico , co
me di una colorína. Vedi Tav. Archit .f ig. 
41 . l i t . s . 

CATOPSIS , in Medicina , un difetto 
deüa vifta, che piü d' ordinario é chiama-
to M YO PÍA . Vedi M Y O P I A . 

C A T O P T R I C A » , la Scicnza della v i -
fione rifleíTa; o qucl ramo d'óptica , che 
da le leggi della luce, r i ík í tu ta dalli fp-ec-
ch i . Vedi SPECCHÍO , e RIFLESSIQNE . Ve
di pureVisiONE, L U C E , ed OPTICA . Sot-
to i quah Capi , fi efpongono la dottrina 
€ le leggi della Catoptrica. 

* L a voce e dal Greco nuToirpov , fp-ec-
chio ; da xaisi, e am-Topui, vcdere per 

&c. . 
OroLogio C A T O P T R I C O , é un orologio da 

So lé , che porge oggetti per raggi rifleíE » 
Vedi Orologio da Solé R I F L E T T E N T E . 

Tdefcopio C A T O P T R I C O , é un teleícopio 
the moftra gli oggetti per rifleílioae . Ve
di Tele [copio R I F L E T T E N T E . 

Ciflula C A T O P T R I C A , é una macchina, 
<o un apparato, col quale piccoli eorpiven-
gono rapprefentati grandi a dismifura eda 
preíío altri affai vaí l i , e diffufi per un am
pio fpazio ; con altri curiofi e vaghi feno-
meni : colmezzo di fpecchi , difpofti fecon-
do le kggi della Catoptrica, nella concavi-
ta d'una fpezie di cafietta. 

Ve ne fono di varié fpezie , accomoda-
te alie varié mire del! 'arteñee : alcune raol-
tiplicano gli oggetti, a'tre l i deformano , 
altre gf íngrandifeono, &c. La ñruttara di 
una di queñe Ciflule Catottriche, bafterap?r 
rael'Ua.re quante infinitamente piu far fe ne 
p olía n o. 

Per fare che una Cifiula C A T O P T R I C A raf-
pxefenti diverfe fcene d' oggetti quanáo vi fi 
guarda per forawi o buchi dtffcrenti. 

Procacciate una cifiula o caíTetta polygo-
na , della figura del prisma multilátero 
A B C D E F , ( T a v . Optica Fig. 19. ) e diví
dete la fuá eavita per piani diagonal! E B , FC, 
D A , che s' interfecano i 'un l'altro nel cen
t r o , in altrettanti loculi , o celle triangola-
ri , quanti latí ha la calta . Foderate i piani 
diagonali con fpecchi p ian i : nei piani late-
rali fate de' buchi rotondi , per liquaH Í'oc-
chio pofla guatare dentro i loculi della eaf-
fetta. I buchi fi coprono con vetri piani , 
macinati ne'la parte di dentro, ma non po
l i t¡ o i i f c i a t i , per impediré che non appaiano 
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troppo diíUntamente gli oggetti che fon nel
le cellette. In ogni celletía fon eollocati t 
differenti oggetti, le immagini de'quali fi 
hanno da efibire ; appreflb coprendola fom-
mita della caifa con una membrana o pes?-
garaena fottile e trafparente , per ammst-
tere la luce, la macchina é eompiuta. 

Imperocché , dalle Leggi della rifleflione 
feguita , che le immagini degli oggetti , 
eollocati dentro gli angoli dei fpecchi , fi 
molíiplicano, ed appaiono alcune piíi rimo-
te che altre j donde gli oggetti che fono 
in una delle celle, parera cheoceupino pih-
di fpazio , di qucl che in tntta la calla 
contienfi. Guardando percio, per un buco1 
fojamente , gli oggetti di una deüe celle o 
loculi vedrannofi, ma moltiplicati e diffu-
fi per uno fpazio moito piu grande che 
tutta la caifa : cosi ogni nuovo buco por-
gerâ  una nuova fcena : fecondo i diffe'entl 
angoli che gli fpecchi fanno Tuno colí' al-
tro , le rappreftntazioni faran differenti , 
fe fono ati un angolo maggiore di un ret
ío , k immagini fara-nno moílmofc &c. 
Vedi A N A M O R F O S T . 

La pergarnena che copre la macchina , pub* 
farfi peí lucida , con bagnarla diverfe volte 
in una lifciva chiara , quindi in acqua mon
da , ed efponendola all'aria ^ dopo- averia 
attaccata ben ftrettaraeníc, perché fi afciu-
ghi . Se íí vorra gittar quaiche colore su g i l 
oggetti, fi pub farlo r colorando la pergarne
na . Zahnío loda a queño-propofito i l verde-
rame p i (lato o macinato nelT aceto r per i l 
verde ; la decozione del legno di Brefiic y 
per i l roffo &c. Egli aggingae r che debbe 
effere verniciata , per far che rifplenda. 

Affinche una Cifiula C A T O P T R I C A ráp-
prefenti gli oggetti che fono in ejfa , porten-' 
tofamenté moltiplicari •> e diffuft per un va/io-
JpaTiio. Fate una Ciítuia polígona , come 
dianxi , ma fetm dividere 1'interna Gayiita 
in loculi o celle, (Tav , Optica, Fig. 19 ). 
foderate i piani laterali C B H I , B H L A , 
A L M F & c . con fpecchi-piani, e ne'fora-
mi o nell'aperture , abradete lo- ílagoo e 1' 
argento v i v o , aeciocché ToGchio vi veda per 
entro : collocate akuni oggetti ne! fondo 
M I , v. gr. un uccello in gabbia &c.- Qui-
vi , guardando í'occhio per T apertura ÍV, 
vedra ciafcun cggttto pofto nel fondo, va
namente moltiplicato, ele immagini ritnof-
fe a ü i íknze eguali Tuna dall'altra.• Qum-
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d i , fe vi fofíe una camera grande moltan-
golare nel palazzo di un qualche Piincipe, 
foderata di grandi fpeccbi, íopra cui vi fof
íe r o de' vetri piani pellucidi per ammettere la 
luce, egü é evidente che gli tffetti ne fareb-
bono maravigliofi , értiagnifici . VediSPEC-
C H I O , R í F L E S S l O N E & C . 

C A T O P T R O M A N T Í A , * K ^ T T T ^ O Í " 
<7rí« , una ípe7Íe di divinszione appreíío gli 
antichi j cosidet ía , perché confiíle neii'ap-
pücazione di uno fpecchio . Vedi SPECCHIO . 

* La toce e formata da y.tí.̂ irTpov , fpe1?' 
chio , /̂t/cw"7T/e<, divinaxione . 

Paufanía dice, che era in ufo fra i popo-
H dell' A cha i a , dove quelü ch'erano aroma-
Jati, ed in pericob di mor íe , calavanouno 
fpecchio, attaccato ad un filo, i n una fon
tana davanti a! tempio di Cerere ; pofeia 
guardando nello fpecchio , fe v i vedevano 
una faccia sfigurata di qualche fantasma o 
fpettro , lo prendean per íegno ficuro di raer
te ; ed al contrario, fe la faccia appariva fre-
fca e fana, queiV era un prcíagio ed un pe-
gno di guarimento . A l t une volte fi ufa va
no gli fpecchi, o veíri fenz' acqua , e l ' im-
magini deile cofe future fi rapprefentavano 
in eíTi. Vedi GASTROMATSTIA . 

C A T R O P I T / E . Vedi A G O N I S T I C I . 
C A T T E D R A , C A T H E D R A , anticamen-

te fi ufava per un pulpito, o fuggejium , da 
dove i l Sacerdote parlava al popólo. Vedi 
PULP IT O , e C A T T E D R ALE . 

Si applica tuctavia in oggi al luego , don
de i profeííori ed i reggenti nelle Univeríi-
ta recitano le lor Leaure, ed infegnanoJe 
fesenze ai loro ailicvi : Cosí dir íogliamo, 
la Cattedra di profeífione , la Cattedr a di 
dottore &c. Vedi PROFESSIONE & C . 

C A T T E D R A curule. Vedi CURULE . 
C A T T E D R A , fi applica parimenti da' Cat-

tolici Rotnani a ceríe Fe fie, che anticamente 
celebravanfí in ricordanza della traslazions 
'deila íede di S. Pie tro, 

La Qatttdra , o Sella perforata, nella qua-
i l nuevamente eletto Pontefice vi en col-

locato, fi pub ancora ve de re in Roma , fe-
condo che oíferva ti P. M a billón ; ma egli 
riosi ne attribuiice \ origine , come i piü far 
iogüono, ali'avventura gia conta , od a! faí-
to ítorico di Giovanni Papa ^ e dice , che 
V1 e fef difiero in effa , e che fi é voluto 
probaoilmente additare con efia , ed incul
care ai nuovoPonufice quelle parole ddla 
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Scrittura, che Dio toglie e tragge fuor dalla 
polvere e dal loto il pavero. 

C A T T E D R ALE , * una Chieía , nella quale 
vi é la fede di un Vefcovo . V e d i C n i E S A , 
e VESCOVO . 

* L a parola viene dal greco xaSiS'pa, da 
ngSt̂ ofiat , fedeo, io fiedo. 

La denorninazione di Cattediale fembra 
aver prefa l'origine dalla maniera di federe 
neU'anticbe Chiefe , od aífemblee de'Cri-
fiiani primitivi : in eí íe , i l concilio, cioé 
gli anziani ed i Preti, era chiamato Praby -
terium ; alia di loro tefia vi era i l Vefcovo, 
che teneva i l luogo del Cattedratico o Ca-
thedralis; ed i presbiteri, che fedevano di 
qua e di la , eran purc chiamatida'Padri an-
tichi , Affeffares epifeoporum . L ' autorita epi-
fcopale non rifiedeva nel Vefcovo folo, ma 
in tutti i Pret i , de'quali era prefidente il Ve
fcovo. Vedi PRESBYTER . 

UnzCattedrale adunque originalmente fa 
altra cofa da que! che ella é in oggi ; i C r i -
fiiani , fin al tempo di Confiantino , non 
avendo liberta di fabbricar tempj, intende-
vano per le lor Chiefe le loro adunanze ; 
e per Cattedrali, nient'altro che confifiorj. 
Donde appare la vanita di alcuni Autor i , e 
fpezialmente degli Spagnuoli , che tengona 
che le lor Cattedrali Heno fia te erette c fab-
bricate ne'tempi degli Appoñoli . 

C A T T I V O , uno íchiavo , od una perfo-
na prefa dal nemico; particolarmente da ua 
pirata o corfaro . Vedi SCHIAVO , C A T T U -
RA , P I R A T A . 

C A T T O L I C O , •x.ctSoxix®' , dinota una 
cofa univerfale, o genérale. Vedi GENÉRA
L E , U N Í V E R S A L E & C . 

Teodofio i l Grande prima introduífe i l 
termine Cattoltco nella Chiefa, fecondo al
cuni ; ordinando con un editto , che il t i -
tolo fi appücafie , per modo di preeminen-
za a quelle Chicle che aderivano ai Conci
lio N i c e n o , ad efelufione degli Ariani &c . 
I I Cattolicismo tuttavolta fembrb fa re ben 
pre í to uno i 'cambio; imperocché fotto i ' I m -
peratore Coftanzo i ' Arianismo divenne si 
predominantes che gli Ariani fi difiero iCat-
toUci. V e d i A R i A N O &c. 

Chiefa C A Í T O L I C A . Vedi U N Í V E R S A L E . 
Re C A T T O L I C O , h un t i td lo ch'é fia t a 

ereditario de'Re di Spagna, fin dal tempa 
di Ferdinando e Ifabella. Colombiere dice, 
che fu dato loro , in oecafione delFefpui». 

fian 
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íion de' Morí I Boliandiñl pretendono- Í4 
che fu portato da' lor predeceffori i Re V i -
figoti dclla Spagna , che AleíTandro V I . fo
jamente dopo lo rioovb a Ferdinando e ad Ifa-
bella.. Alírt dicono, che Fiiippo di Valois 
prima portb queílo ti tolo,, che gil fu dato 
dopo !a fuá morte dagü Ecclefiarnci, perché 
av-ea favonti i loro inttreífi , 

In alcnne pilto!e degü antichi Papi , i l 
titolo di Cattolico viesi dito a'Re di Fran
cia , e di Gvruíalemme, eguaimente, che a 
divf rfi Patnarchi; e Primati.. 

Fornace CkTTOiiCA , é una piccola for-
nace, invemata a, peopofitoi per tuttequel-
le fpezié di operazioni , che non richiedo-
ijo un fuoco intenfo. Vedi FoRNAcE . 

CAIHOLICON? , neiía Farmacia , é una
ipe? i e di eltttuario dolce purgativo cosí 
chiamato, perché íuppünefi univerfale ; od 
un purgante di tutti gü umori. Vedi ELET-
T U A R I O . 

Di ve rfi Autor! ne danno differenti ricet> 
te : queilo, chiamato Catholicon Nicolai, é 
i ! piii in ufo; conílfte di- fedici ingredien-
t ¡ i principali de' quali fono tamanndi , 
caffia, fena,, e rabárbaro . Dicefi doppio , 
quando vi é una doppia porzione di fena 
C; di rabárbaro. 

I I C A T H O L Í C O N per l i cr iñéi , é foltanto^ 
diíferente da queflo Sí nel non effervi rabár
baro , e neli' adoprarvifi melé in vece di 
zuccaro . Vedi CLYSTER 

C A T T U R A , prefa , od arreíío di un 
reo, di un debitore &c . Vedi A R R E S T O , , 
e SEIZURE 0 

C A T T U R A , o meglio C A P T U R E r in I n -
glefe, fignifica in particolare queila preda 
che fi fa, ful mare, di un vafcello. Cosi 
diciamo : le prede {Captures) Francefi 
íin al numero di venticinque , s' induífero 
nel porto. Vedi PRESA . 

C A V A , nell 'Anatomia, é i lnomediuna 
vena , la piíi grande che vi fia nel corpo 
che termina, nel deílro ventricolo del cuore ; 
dóve mette capo e íi apre con una gran boc
ea , per condurvi ¡1 fangue portato da tutte 
le parti del corpo ? per via, de1 rami delle al-
tre vene, che tutte terminano nella Cava. 
Vedi Tav. ^wflí. ( Splanch. ) F i g . T . l i t . o. 
m* lit.-. te ( Angdol. ) Fig .^ . l i t . ¿ &c. ce. 
Vedi puré gli articoli V EN A ' , e C U O R E . 

A l fuo ingrcíTo nel deñro ventricolo, el-
l^ha . tre valve membranofe , chiainate r « -
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cufpide, o Trlglcchine , daHa lor figura trian-
golare: cosí accomodate, che lafeiano paf-
fare i l fangue dalla Cava nel cuore, e ne 
impedifeono; i i r i torno. Vedi CUORE , e. 
V A L V E . 

La Cava h dívifa nelle par t í , afcendente%, 
e difcendsnte .. La Cava afcendente, é quei
la che, viene dalle parti piü baíie; coslchia-
mata , perché i l fangue per eífa condotto al 
cuore , monta Js od afeen de . La Cava difeen-
dente viene dalle parti fu pe rio r i ed é cosí 
chiamata,. perché i l fangue per cíía porta
to dalla tefta, e dalle altre parti , difeende .. 
Vedi SANGUE , e C I R C O L A Z I O N E . 

C A V A r nell'Iílloria nafeurale é un luego 
fotto térra , dal quale fi fcava marmo , pie-
tra di tagüa , pietra di calcina ,, laílra ,, ar-
dogia , ed altre materie fimili, buone per fab-
bricare. Vedi P I E T R A , M A R M O , . & C . 

I n quanto alie Cave di pietra ditaglia, , 
primieramente fi apre una buca a maniera 
di pozzo, dodici o quattordici piedi india-
metro ; ed i rottami , la térra , i l calci-
naccio fi tiran su con un martinello , od; 
altro árgano fimile in grandi corbe d i v i n -
c h i , e fi ammucchiano tut t i attorno : col-
locandovi fopra la ruota\ che ha da tirar 
su le pietre.. 

Secondo che la buca avanza , e 1'ordi
naria fea!a divien ormai troppo corta, fi 
applica all' uopo una fcala particolare o, 
Quando fi é penetrato ben addentro neila 
térra , e fi é arrivato al primo fuolo, o 
firato, cominciafi ad applicare la ruota, ed 
i corbelli per fcaricare le pietre fubito che 
vi hanno entro fcavato. 

Comuncmente íi trovano fette di quefii 
differenti ftrati o letti di pietre, di diffe
renti altezze, e che fervono per differenti 
ufi ; beuché i l numero egualmeute che i ' 
ordine, in. cui fi feguono r fia vario . Ve
di S T R A T I . . 

In . quanto al tirar la pietra , cioé , alio 
fiaccarla dal letto , trovafi , che le pietre 
crdinarie, almeno le fpezie piíi tenere , co
me elleno giacciono , hanno due graniture: 
una granitura che fi fe re pola o fende e cor
re parallela. coll' orizonte ; ed una che fi 
rompe perpcndicolármente ad effo . Dopo di 
averia dunque fcalzata, }>5oé levata via la 
térra che copre la pietra fulla fommita, fi 
oííerva dalla granitura , dove la pietra fi avrk-. 
a fendere, ed iv i íi cácela buon numero án 
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bíe te , o cuneí fin che xiefce cosí di ñac-
carla dal refto della rocca. 

C'xh fatto, fi procede a romperla; per lo 
che applicandovi i l rególo ad ambe le ñre-
mita (dieci e.gr. o dodici políici feparate 
di tratto , fecondo gli ufi per l i quali é 
deñinata la pietra) vi fegnano una linea , 
e lungo eíTa intagíiano un canalctto col!' 
accetta da pietre ; e nel canaletto difpon-
gono cinque o fe i cunei ( fuppoño che la 
pietra fia tre o quattro piedi ) cacciando-
veli con diligenza, a leggieri colpi , c fem-
pre tenendoli egualmente d i r i t t i . 

Rotta cosí la pietra i a lunghezza ( lo 
che fí pub fare fin alia meta di un polii-
ce di qualunque mole ) appücando una fqua-
dra al lato d i r i t t o , fegnano una linea, e 
procedono come prima a romperla in lar-
ghezza. 

Quedo método di tirarla o cavarla é ña
to giudicato raolto preferibiie a quello , con 
cui le pietre íi rompono all ' impazzata o a 
eafo. I I carico o la quantita di pietra che 
íi cava col primo método , equivale ad un 
carico e mezzo di quella che fi eñráe nel-
la feconda maniera o 

Ma oífervili , che queíla granitura fcif-
í i le , o che fendefi , mancando generalmen
te nelle pietre piu dure, per romper que-
fle nelle Cave , hanno in pronto grandi 
mannaie da pietra, colle quali fcavano un 
profondo canale nelia pietra dura ; ed i n 
queíto canale,, fulla fommita, mettonodue 
abarre o fpranghe di ferro, cacciando i lor 
cunei di ferro tra cotelle sbarre. 
* Alcuni nel cavar le pieue, e per ñac-
carle, particolarmente le dure , fi fcrvo-
no di poivere da fchioppo , e coa ottima 
riufcita. Per lo qual eífetto , facendo una 
picciola perforazione un poK proíonda nel 
corpo del macigno o della rocea , cosí che 
reílivi al di fopra quella grolfczza di maci
gno ch' é ílimata opportuna a far volare o 
ícoppiare in un tratto; al capo eftremo del
la perforazione difpoogono una competen
te quatjtita di poivere , empiendo tutto i l 
refto di pietre, e di rottarai íortemente af-
foltati e calcati, toltone un piccolo fpazio 
per il t i ro . Con quefto nuzzo i l malfo , 
o la rocca fi fpacca o fcoppia m diverfi pez* 
z», la raaggíor parte de1 quali non fono di 
mole e di pefo tanto enorme, che unope-
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raio non poffa maneggiarli, o reggerii. Ve
di POLVERE da (HOCO . 

C A V A L C A R E , nel maneggio, o nelia 
Cavailerizza , fignifiea addertraríi o iraparar 
a cavalcare . Cosí diciamo ;: egli cavalcü 
fotto un buon maeftro, cioé impara le re
góle del maneggio. Vedi C A V A L L O , e G i -
N E T T O , 

C A V A L C A T A , una fórmale e pompo-
fa mareta , di uomir i a cavallo, con equi-
paggi &c . per oftentazione, o cerimonia ^ 
come per onorare un trionfo, decorare un 
pubblico ingreíTo &c. Vedi C A R R O S E L L O , 
T O R N E A M E N T O , Q U A D R I G L I A &,C. 

C A V A L I E R E , un uomo a cavallo ; fpe-
zialmente armato , e in apparenza mil i ta
re . Anticamencc, la parola era riflretta ad 
un Cavaliere, o miles. Vedi C A V A L I E R E , 
in Jignificaío di nobilta o dignith , e M I 
LES . I Francefi ufano tuttavia i l nome di 
cbevalter nel fenfo medtfimo, 

C A V A L I E R E , in fenfo di grado od ordi-
ne nobile , o di dignita , che in lingua I n -
glcfe é detto Knight * , propriamente é 
una perfona , la quale per la fuá virtíi e 
prodezza marziale, é dal Re follevato ol-
tre i l rango de' Gentiluomini, in una claf-
fe píu alta di dignita e d'onore . Vedi 
G E N T I L U O M O , N O B I L T A ' , & C . 

* Za parola Knigh t , nel fuo origínale ger
mánico Knecht, fignifiea un lervo , & 
¿ dipoi Jiata ufata per mi ¡ e s , foldato , 
uomo di guerra. Non abbiamo fe non un 
ejempio tra mi , dove fiefi adoperatn nel 
primo fenfo, ed e nel carteo di Knighc 
o f the shire il quale propriamente e una 
perfona che ferve nd Parlamento , ed e 
fpefato da quejia o da quella Contea , cut 
egli rappre/enta , ed a cui iníerejfi egli ferve 
eprovede <&c. VediKNfGHTS of the shi
re . A/f/ Latino , Francefe , Spagnuolo, 
Italiano , e Olí ande fe , Knight s^e/prime 
con una parola che propriamente fignifiea 
Uomo a cavallo. La nojira legge comu-
nelnglefe, Britanna, li chlama infatti 
m i l i t e s , foldati, perche comunemente te-
nevano terre e fondi a titolo di fervigio 
militare, per fervire il Re nelle guerre} 
nel qual fenfo la parola miles, fu ufata 
pro vaífallo. 

I I Cavalíerato era i l primo grado d 'ono-
i'e nelle ármate antiche, e veniva conferíto 

con 
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con grande cerimonia a quelli 1 quali fi era-
no diftinti e fegnalati con qualche militare 
noíabile imprefa . Originalmente dicevaníi 
adottati, lo che in oggi chiamiamo dubb''d ; 
come íuppoíli , in qualche grado, figliuoli 
di colui che ii ha íatti Cavalicri. Vedi A-
B O Z I O N E . 

Le cerimonie nella creazione di un Cava-
liere fono üate molte, e varié. La princi-
paie era uno fchiafFo, o colpo nella guancia 
0 nelT orecchie , ed un altro colpo coa ia 
fpada fuir omero. Quindi fe gli poneva ar-
macollo una íafcia, o pendaglio , ed una fpa
da dorata, gli fperoni, e tut t i gli altn mi
litan fornimenti \ dopo di che , cffendo ar-
113 ato come un C aval i ere , veniva tondotto 
in gran pompa alia Chiefa . 

La maniera di fare un Cavaliere, appref-
fo no i , é defcritta da Camdeno in poche 
parole : Qiii Equejirem dignitatem ¡ujcip'n , 
jiexis geni bu Í leviter in humero percutitur , 
deinceps hit verbir affatur, íus vel lois Che-
vaiier au nom de Dieu , /urge .vel fis eques 
in nomine Dei . Cío s' intende de' Cavalieri 
baccellteri, ch ' é i l piu baífo, benché i l piíi 
antico Ordine di Gavallena fra noi . 

1 Cavalieri crebbero in tanto numero , che 
la dignita divenco di moho minor crédito. 
Cario V. dicefi ne abbia fatti cinquecento in 
un ful g i orno ; per lo che , furono a bella po
lla iílituiti nuovi ordini di Cavalleria , affin 
di diíHnguere i piüdegni dalla folla. Quanto 
alie di ver te fpezie áiCavilieri fra no i , vedi 
B A C C E L L I E R Í : , B Á N N E R E T O , B A R O N E T T O , 
G l A R T I E R A , BAGNO & C . 

C A V A L I E R E , fi applica pero ancora ad 
una perfona ammefla in qualche ordine , o 
puramente militare , o militare e religiofo, 
irtitr.itü da qualche Re o Principe, con cer-
íe marche e contraíegni di onore e di di-
í l inzione. 

Ta l i fono i Cavalieri della giartiera , e del 
Legaccio , deW Elefante , dello Spirita Santo , 
di Malta, &c. Tü t t i i quali veder puoi fotto 
1 lor articoli r ifpett ivi . 

C A V A L I E R E , Eques , appreffo i Romani, 
era ti fecondo grado di nobilta, che fegui-
íava immediate a quello de' Senatori. 

Ntd tempo che fu edificata la Citta di Ro
ma, tutto 1' efercito di Roraalo confiíleva 
in 3000 fanti €300 uomini a cavallo j i quai 
300 furono I ' origine degli equites, o cava-
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lieti Romani . Eglino facean i l fecondo or
dine di coloro che avean luogo nel Senato. 
Manuzio, e Sigonio fon di pare re, cheol-
tre i'ordine equeftre, e cotefh Cavalieri itn-
mediatamente al di fotto de'Senatori, Ro-
mulo inílituiíTe un ordine mili tare, di cui 
era compofta Ja Cavalleria Romana . Ma 
niun Autore antico fa parola di alcun ordi
ne inílituito appoíta per la guerra, né d'al-
tr i Cavalieri, fe non dique'300, che, co
me abbiamo oiTervato , furono la prima ba-
fe deir ordine Equefíre. Vedi C A v A L L E-
R I A . 

I Cavalieri avevano un cavallo , ch' era 
mantenuto a fpefe pubbíich.e ; ma quaado e' 
furono ammeífi fra' Senatori, rinunziarono 
aquello privilegio. Per eflerc Cavalieri, bi-
fognava avere una certa rendirá , oduncer-
to fondo di be ni e ricchezze, acciocché la 
poverta non avviliífe queít' ordine; e quan-
do venivano a decadere , o ad aver meno 
della preferí tía rendita , erano fcancellati fuor 
deila lifta di Cavalieri, e gittati fra' plebei. 
Dieci mila feudi} credefi , chefoffero la ren
dita che fi richiedeva. 

I Cavalieri divemarono cosí potenti, che 
vennero a far equilibrio tra i l poter de! Se
nato, e del popólo. Trafcuravano gli efer-
cizj della guerra, eíi davano principalmen
te agí' impicghi civi l i di Roma 4 a tal che 
Plinio oílerva , che al fuo tempo , non 
avean piíi i l cavallo mantenuto loro apub-
bliche ípefe. 

Alcuni dicono, che I'ordine di Cavalie
ri , come diftinto dal popólo, non principié 
avanti i l tempo de'Gracchi j altri dicono, 
che i l privilegio fu loro accordato in que! 
tempo, di non doveríi ícegiiere alcun giudi-
ces fe non dali'ordine loro ; e che alcun 
tempo dopo furono introdotti nel Senato . 
Quefto é certo , che foiamente dopo i Grac-
chi vi fu la neceffitk ái poífedere upa certa 
entrara, e che queíia abilitava e dava i l l i 
tólo a! Cavalierato , fenza effere difcefo da i 
Cavalieri antichi. 

C A V A L I E R E , nella fortificazione, é una 
montara, od una elevazione di térra , ro
tonda, ed oblonga; che ha una piattafor-
ma fulla fommita , cinta da un parapet* 
to , per coprire i l cannone pian tato vi ; e 
tagliata od a per ta con certi buchi, o fine-
ílrc j per mezzo &\k quali ü opera, o fi fa 

fuo-
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fiioco coir artiglieria j e ferve per domina^ 
r e , e comandare tutt 'attorno la p iá tza . 

I Cavalieri fi ergono negli affedj su i ba-
í l ion i , e su le cortine de'rampari, per far 
fuoco su l'eminenza tutt 'attorno, ed ob-
bligare i i nemico a ftaríene difcoño, come 
puré per abbattere le trincee, Ma la gola 
del baftione é i l luogo, dove i Cavalk-
ri fono piü propriamente che altrove aka-
t i i quelli alzati su la cortina chiamandofi 
piuttoílo colnomQ&iPiatteforme, VediPiAT-
T A F O R M A . 

C A V A L I E R I , confiderati come una fazio-
ne. Vedi T O R Y . 

C A V A L I E R A T O , un ordine od onor 
militare ; ovvero una marca , o grado di an-
tica nobilta, o un guiderdone della perfo-
nale v i r t u , e del mér i to . Vedi C A V A L I E -
R E , e N O B I L T A \ 

V i fono quattro fpezie di Cavalierato ; mi
litare , rcgolare , onorario , e fociale . 

CnvALiEiKPíTO Militare, é quello de'Ca
valieri antichi, che lo acquiftavano con eccelfi 
fatti d 'armi . Vedi C A V A L I E R I E R R A N T I . 
Quefti fon chiamati milites nelleCarte e ne' 
t i to l i o Documenti antichi; per lo qual con
tó e titolo eran difUnti da' puri baccellicri, 
Vedi B A C C E L L I E R E . Queñi Cavallieri veni-
vano adornati con un paio di fperoni d' oro , 
ficché chiamaroníi equitcs aurati, 

I I Cavalierato non é ereditario, ma ac-
quiftato. Non viene nel mondo con i ' no
mo , come la nobilta 5 né pub eííere rivoca-
l o . A i figliuoli di Re , ed ai Reftefíi, con 
€utti gli altri fovrani, prima d' ora i l Cavalie
rato íi conferiva come una marca di onore. 
Eglino erano fatti d' ordinario Cavalieri nel lor 
battefimo , o matrimonio , nella lor Corona-
zione, avanti o dopo una battaglia Scc. 

C A V A L I E R A T O ^ ¿ o / ^ r í ? , fiapplica a tut-
t i gli ordini mi l i t a r i , che profeííano di por
tare qualche abito particolare, per potere e 
¿over armarfi contro gl' Infedeli, per foceos 
Tere ed aífiftere i pellegrini nel lor paííag-
gio alia Terra fanta, e per fervire negli O-
Ipi ta l i , dove dovean effere i pellegrini rice-
v u t i ; tali furono i Cavalieri Templar] , e 
tah íono ancora i Cavalieri di Mal t a , &c . 
Vedi T E M P L A R I O , M A L T A & C . 
• C A V A L I E R A T O Onorario, é quello che i 
Pnncipi conferifeono ad altri Principi, ed ai 
k>ro proprj grandi Mi i i i f t r i , e favorit i ; tali 
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fono 1 Cavalieri della giartiera, diS. Miche-
le &c . Vedi G I A R T I E R A , &c. 

C A V A L I E R A T O Sociale, é quello che non 
é fiífato, né confermato per qualche fórma
le inftituzione, né regolato da íb tu t i dure-
voli e perpetui; della quale fpezie v i fono 
ñati mol t i ordini , eretti in occafion di fa-
z ioni , di gioílre, di torneamenti, di ma-
fcherate, &c . 

L ' Abb. Bernardo Giuftiniani, nel princi
pio della fuá Storia della Cavalleria, o del 
Cavalierato, ei da un compiuto Catalogo 
degli ordini diverfi, che fecondo la di luí 
computazione afcendono al numero di 92. 
Favin ne ha dati due volumi fotto i l t i to
lo , di Theatre d1 Honncur & de Chevalerie. 
Menenio ha pubblicato Delicia Equejirium 
Ordinum ; e And. Mendo ha feritto de Or-
dinibus Militaribus. Beloi ha rintracciata e 
delineata la loro origine; e Geliot nel fuo 
Indice degli fiemmi o deir Armi (Armor ia l 
Index) ci ha date le loro Inñi tuz ioni . A 
quefti poffiamo aggiugnere i l P. Meneftrier^ 
de la Chevalerie Ancieyme & Moderne j le Tre-
for Militaire di Michie l i ; Theologia Regola-* 
re di Caramuele \ Origines equejirium, fetc 
militarium ordinum di Mireo : Ma fopra tut-
to , le Hifiorie Chronologiche deir origine degli 
Ordini militari, e di tutte le religioni Caval-* 
lerefche di Giuftiniani . L'edizione la piut 
piena é quella di Venezia del 1029. in 2, 
V o l . in fol. 

C A V A L I E R I di S. Caterina del Monte SÍ* 
nai, Vedi C A T E R I N A . 

C A V A L I E R I della Cappella. Vedi CAP-» 
P E L L A . 

C A V A L I E R I del Colare.. Vedi C O L L A R E - -
C A V A L I E R I di SanGiorgio.. VediGEOR-i 

GIO . 
C A V A L I E R E d? Onore . Vedi ONORE* 
C A V A L I E R I della Mina, Vedi M I N A . 
C A V A L I E R I di Maria. Ytüi M A R Í A . 
C A V A L I E R I del Monte Carmelo . Vedi. 

C A R M E L O . 
C A V A L I E R I della Tavola rotonda. Vedi 

T A V O L A . -
C A V A L I E R I - E R R A N T I , fono un pretefo 

ordine di cavalleria, di cui fi fa ampia men-
zione negli antichi Romanzi, 

Eglino erano una fpezie d' eroi, che viag-
giavano per j l mondo in cerca di avventu-
re, rifacendo pubblici o priva t i danni, ed 

V u íflb 
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ancomodi, rifcattando, o ricnperando p o n -
•zelle, e cogliendo tutte le occarioni di fe-
gnalarfí colla :lor f rodezza e valore.. 

Queíla bravura íomanzefca de' Cavallen 
antichi é ftata prima d' ora la chimera ;de-
gli Spagnuoli \ tra i quali non v i era cavá-
liere , che non aveffe ;ia fuá Amata , o Da
ma , la cui ftima egli dovea guadagnarfi con 
qualche azione eroica . I I Duca d' A l v a , con 
tutta la fuá eta e gravita, diceíi che aveíTe 
promeíía la conquiña di Portogallo ,ad una 
giovane Dama . 

C A V A L L E G G I E R E . Vedi LiGin-horfe* 
C A V A L L E R I A , * corpo di foldati, che 

combattono, o marciano a cavallo . Vedi 
S O L D A T I , . Vedi pur G U A R D I E . , 

* L a voce viene dal Latino corrotto Cabal-
lus , ¿r^fl/Zo, ô?Zíii? Caballarius, ncl L a 
tino ¿ajfo j Q xxfíx'&apios nel Greco ,, 

La Cavalkria é ordinariamente divifa in 
cavail i , eDragoni. I cavalli fono o di reg-
g i m e n t o o truppe independenti; alia qual ul
t ima fatta appartengono le guardie a caval-
lo *, ed in Francia, i gendarmi, e mofche.t-
t i e n che fervono .a cavállo. I Dragoni e 
cavalli di reggimento formano ció che chia-
miam Cavalkria Jeggiera: gente a cavallo, 
laXcavalleria grave o pefantc . Vedi C A V A L -
x o , e D R A G O N E . 

I corpi di Cavalkria ^ ordinati in forma 
di battaglia, fono chiamati Squadroni* Vedi 
S Q U A D R O N E . 
. I Romani nelle loro prime Guerre, non 
conofceano l ' ufo della cavalkria, e facean 
confiftere tutta la lor forza nelP infanter ía ; 
a tal che, anche nell'abbattimento, facea-
no fmontar la gente da Cavallo , e ,com-
battere a piedi: non ripigliando i Cavall i , 
fe non per meglio infeguire i l nemico quan-
do era difperfo, rotto e meífo in fuga . Fu 
la cavdkriaÁ\¥iuo .y che dié prima lor mo
tivo e cagione di cambiar parere intorno a 
cib ma partlcoiarmente quella d' Annibale, 
che l i ba t t é , e colpi di tal terrore ,, che le 
Romane Legioni invincibili non ofarono .at-
taccarla, in terreno cguale, 

C A V A L L E R I A Tcdefca, Vedi R E I T E R S ^ 
C A V A L L E R I Z Z A . Vedi M A N E G G I O . 
C A V A L L E T T O , ¿ termine che £ ufa in 

varié arti e manifatture , e fignifica cofa che 
íijuta a foílenere i i lavoro .da t é r r a , per piii 
.comodiía i n lavorarvi. 
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I Cavalletti adoprati da' conciatori di pe!-

l i , e fimili , , chiamati anche la gamba, fo
no un pezzo di legno tagliato cavo, e r i -
tondetto, quattro o cinque piedi lungo, e 
poflo in pendió, fopra i l quale abradono 
dalle loro pelli i l fuccidume, i l pelo, la 
carne & c . Vedi C Q N C I A R Pelli^ C A M O -
SCIO ;&c.. 

C A V A L L E T T O fi ufa ancora nel meftier del 
Falegname, per un pezzo di legno comeíío 
a traverfo con altri due legni perpendicolari 3 
per foílenere gli afíi o l avó le , i panconi &c . 
onde i i fanno de' ponti fopra picc®li fiumi, 
;ed in altri diverfi bifogni., 

C A V A L L O , un quadrupede -domeñico t 
di grand' ufo nelle facccnde di agricoltura , nel 
commercio, nella guerra, nella caccia &c . 

I I Cavallo fa i l foggetto di un ' arte di 
molí1 ampiezza, detta i l Governo dé'Caval
li , od i l maneggio, la quale confta di di-
verfe a r t i , o rarni fubordinati. Vediquifot-
í o Gowmo d e ' C A V A L L I . 

Dalí ' ifteífo anímale hanno origine le pro-
feíTioni di Cavalleria, del Cavalierato, &c . 
Vedi C A V A L I E R A T O , C A V A L I E R E , & C . 

Gl i autori fono divifi di parere intorno al 
tempo, i n cui prima fi comincib a montare 
i Cavalli. Lo Scoliaíle di Euripide ed Eu-
flazio ful fecondoLibrodell'J7/^k , parlano, 
come fe gli antichi non aveífero contezza 
.dell' ufo de' Cavalli da fella, e fe ne fervif-
fero íolamente per tirar carri , &c . Aggiun-
gono, che le corfe a Cavallo ̂  non furo-
no introdotte ne' giuochi Ol impic i , prima 
deli'Olimpiade 85. Ma cib difficilmente pub 
reggere , imperocché i centauri, ai quali 
é attribuita i ' invenzione , vivevano lun
go tempo innanzi . Vedi C E N T A U R O , SEL
L A &c, 

Appare fimilmente -da Paufania, che v i 
foííero de' corfi di cavalli anche al tempo di 
Ercole, V inílitutore de' Giuochi Ol impici . 
Vedi O L Í M P I C O .. 

V i era i l coftume appreííb gli antichi di 
lampare qualche fegno su i lor Cavalli f i 
piu ordinarj eran1 un 2 figma., un K cappa r 
•e la tefta di un toro. D i qua iCavalli mar-
cati con 2 , chiamaronfi Su.uip^rti; quei' 
con un K , KowcíT/ctee quei colla tefta di 
un toro Bovxi<pcá,oi, bucephali, Quefla mar
ca s'imprimeva fopra le groppe ¿o1 Cavalli, 
ig ful loro arnefe, come fi vede dallo Sco-

iia-
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ííafte fopra la Commedia delle Nubt d' A r i -
ílofane, da E íkh io , & c . 

Le partí del' corpo^ di un cavallo fommi-
eiftrano una gran; varieta di t e r m i n i c h e 
sion fi debbono. tralafciare inoffervati... La. 
pelle ed. i l mantelio y fono cfiiamati 'úpeloy, 
tí lungo pello ful eolio r i t crine ; ía íbmmi-
ta dinanzi della teña,, lo fpigo o remolino-
€ ciuffo ; i l pelo di dietro su le gambe, cir-
to o ciuffo y quello che crefee fulla cima dell'" 
unghia r la. corona y i l íblco , o filetto , su. 
cui ere icono i c r i n i , chiamafi la fpada ro
mana- la parte dinanzi , dal eolio fino alie 
gambe d a v a n t i 1 » giogaía \> iH fegna che be-
ne fpeíía glí corre giü per la faccia'r la ere-
fia y e quello nella f r o n t e l a Jjella La ci
ma delle fpalle do ve fpuntano- dal eolio, chia-
maíi la legatura v od i l garrete y i l luogp- do-
ve é poña fe fella ?í i l dojlfo ; ed. un' aramac-
catura-j, od. ofFefa in: quel firo r mal degll arnio-
n i ; i l mexxo della f ch ienada l crine íino 
all' anche , i reni ? reftremita. de' reni al di» 
fopra dell' anche la groppa -T quindi la coda 
ffppreflb , la cavatura , o T aífondamento dell" 
oíTo1 della fchiena j ; la parte' deretana della 
pancia ,. atfaccos a' g e n i t a l i i l flanco y quel-
la vicina alie cofeie V anguinagliala pel-
le moHiccia e laica, dove é \A verga, od i l 
membro, Ta guama ,• e le parti dinanzi det-
íe fpalle , ateacco alí petto , Ifilettt a La par
te fupeciore della gamba d i dietro-, appref-
fo alia g r o p p a é chiamata la. giuntum'y la 
giuntura ^ o fia. la plegatura della- gamba per 
di dietro r i l gomito 5 o le falci -y i ' interna v, 
£ cannoli, o garretti, la concavita. tra i l 
piede e la gamba , le pafto ie i l piede, al 
di fopra dell'ugna ?í Ixcorona ,. La parte dal
la legatura. nelí' eftremo del eolio fino alia, 
eílrema giuntura della cofeia ,, chiam-aíi; la 
¡palla-; la giuntura di. mezzo^ della gamba 
dinan'zi.> i l g'mocchlo; la gamba; dinanzi,. 
od i l braccio' dr i t to , i l braccio o la man ri-
mota y i l íiniílro la piü vicina . L ' ugna é-
chiamata1 il„ corno y la cavatura dell' ugna 
i l cartoccio y ola. buffa ; la parte molle e te
ñera dell'ugna ,. vicino al" calcagno , la for~ 
chetta \ la parte che fi taglia' via. dell' ugna 
quand1 c troppo piü def dovere crefeiuta, la 
juola-o. \a. fenditura ; la parte dinanzi- dell5, 
ugna, \\ colmo, o la punta ^ la parte, di die
tro , dove v i é un' elevatura nel mezzo della 
luola y ú calcagno -y e le parti di dentro che 
ít 'mcontraao'o- accozzano nel calcagno, i 
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quartL Della maggior parte di quefti ter* 
m i n i fi da piu diftefa. contezza. fotto i ior 
rifpettivi articoli 

I . maeílri m queft5 arte del Cavallo y met-
tono per maííima , che un Cavalló per cf-
fere buono, e ben fatto,. debbe avere tre 
partí , , come quelle d i una don na j cioé di 
petto largo, le anche o fianchi rotondi, ed 
i l crine lungo;: tre di. un leonenobi lepor-
tamento o grand' aria , intrepidezza, £ fuo-
co; tre di un toro r V occhio r le narici, e 
la g i u n t u r a t r e di una pécora , cioé i l na-
ío y la dolcezza o maníuetudine r e la pa-
zienza; tre di un mulo , la forza, la co-
ftanza , ed ir piede ;' tre di un.: cervo, la te
ña , la gamba, e i l pelo corto; tre di un 
¡upo la; gola , i i eolio , e l ' udito ; tre di • 
una volpe, T orecchia la coda,, ed i l r ivol-
tarfi:. tre di; un leppre, o g a t t o Ü corre-* 
re,- 1'andatura , e la pieghevolezza 

I Cavalli fono- diñinti in varié fpezie, e: 
diverfamente denominati,. per rifpetto alia, 
loro razza e paefe „. Come i l Cavallo N a 
politano y. note per i l fuo nafo aquilino. I l 
ginetto Spagnuolo,, per le fue- membra pie-
colé.. I l Bárbaro y per la fuá bella teña 
gambe &c . V. Ingle fe per i l fuo forte racco-
glieiTi &c.. I I Fiandrino. S c c Vedi; GINET»" 
T O , A R A B O , &c. 

I Cavalli fono puré diftintr in riguardo agí i 
uíi: ed agli ufizj,,,. per l i quali íi rifervano 
come cavallo-áa- fella,. da calefib o carroz-
za 'r cavallo. da guerra r cavallo- da caccia 
cavall'0' á& corfo,. cavallo- da foma. &c.. Vedi. 
C A C C I A ,. COCCHIO r &c.. 

I Cavalli! fono parimentr diftiníi -da' Ior 
colbri; come un Caval baio-, che ammetíe 
diverfe ombre , o inclinazioni di colore , co
me un baio ñe ro , baio bruno, baio5 lear-
do j tutu í quaii hanno coílantemente- c r i 
n i e code nere.. Bruno-, o bruno forcino v 
che ha. fpeífe fíate, una liña ñera. Tungo la. 
fchiena r onde íi denominano montati dalla 
pulce-.—Mofcato o morduto- d'alle pulcl y ch' é 
i l bianco macehrato di roífo. I I grifo o ¡car--
do y grifo argentino , gi*i{&'ípól'#rírro,r grifo-
feuro o ñ e r o , grifo férreo.. Co/br di carne. 
reggiero, framilchiato di bianco. Color di 
pefeo y o color di fior di períico. Pezzato & 
ch 'é compofto di due colori . T uno de'quali 
I bianco. Roano y baio, ñ e r o , o f a u r ó j f r a -
mifehiato con peli bianehi.. Rabicanato, i u* 
r o , o fauro , con peli bianehi dif^erfi i n -
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torno al corpo. Smro, fauro ordinario , co
lor di fiamma, o roffo, fauro chiaro, fau
ro bruciato; tutti particolarmente diftinti 
dal colore de' loro c r in i . Colore di fiornel-
lo, che raííomiglia al grigio brunetto o ne-
riccio, folamente un poco macchiato di rof
fo , o framiíchiato di bianco . Tigre, ch' é 
quafi ]'iíleíTo che i l grifo fcreziato o mofca-
to , ancorché le macchie fono piu piceole. 
Color Lupino . Color Cervino . Morello . Blan
co , &c . 

Quefti color i generalmente vengono con-
fiderati come íimbolici e indicanti della na
tura, delle qualita, & c . deU5 an imaíe , e 
pero molto influifcono su la ftinia o prezzo 
lo ro . 

11 Leardo pomato o ruotato fíimafi per 
la bellezxa j i l bruno baio per 1' ufo e fer-
"vigio; i l ñero con pelo argentino, perilco-
raggio; i l roano per lo portamento ^ i l fau
ro,, ñero íenza bianco, ed i l grigio férreo, 
fono flimati caldi e focofi ^ i l grifo chiaro-, 

ál leardo mofeato, ed i l ñero con macchie 
blanche , fono fanguigni; i l bianco , i l bru
no , i l pezzato , fíemmatici, e pefanti; i l 
bruno forcino, i l baio roííb, ed i l grifo ce
r ú l e o , foho lenti e fiacehi; i Cavalli di 
color , .perficchino di rado ubbidifcono alio 
fprone 5 i l lauro rare volte manca d' eííer 
buono , fpezialmente fe le gambe , la coda , 
ed i l crine fon neri ^ e l1 ifteíío fi pub diré 
de' leardi mofcati, almeno quelli cosí fegna-
t i nelle parti d i n a n z i o . fopra tutto i l cor
po y impecocché quando non lo fono che 
di dietro, é un cattivo fegno. I n verita é 
diffkile darne rególe univerfali. I l bianco, 
che promette meno , riefce buono, quando 
é ñero intorno agli occhi ed alie narici. E 
v i fono de' grigi di ferro eccellenti, benché 
non íi reputino di buon colore. 

I n quanto aH'eta, ai de ni i , alia marca, 
o fegno. Vedi E T A ' , EXENTE &c.. 

I n quanto ai forniraenti & c . di un Ca-
vallo , Vedi SEz.LA ,, B S I G L I A , MORSO & C . 

A C A V A L i o , o Cavalli, nel linguaggio 
mil i tare , Cgnifica la Cavalíeria, o i l cor
po de' foldati a Cavallo * Vedi C A V A L L E -
a^-iA.. 

L'annata, era compoíla di 30000 fanti , e 
1000cCavalli. Vedi A R M A T A , A L A &e. 

I Cavalli y includono le guardie a Caval-
¡Oj, í granatieri. a Cavallo.^ ed, altra gente 

^ ^ v a l l p » I Dragoni fono puré ffefíb cpov-
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prefi fotto i l nome di cavalli, benché com-
battano a piedi. Vedi G U A R D I E , G R A N A -
T I E R E , D R A G O N E &c . 

Le guardie a Cavallo, dai Francefi gar
etes de corps j e dagl'Inglefi Ufe guards ; fono 
le guardie ed i cuífodi della perfona del Re , 
e coníiftono in 800. uomini , ben armati e 
corredati. Vedi G U A R D I A . E'fon divifi in 
quattro bande, o truppe, allequali fonfi in 
oggi aggiunte per decreto due fquadre di gra
natieri confitlcnti di 80 uomini , tut t i fotto 
i l comando d' un Capitano. Vedi T R U P -
PA , G R A N A T I E R E , C A P I T A N O & C . 

Ogni fchiera o truppa di guardie a caval
lo é divifa in quattro parti o fquadroni; due 
de'quali, compoíU di 100 uomini , eoman-
dati da un ufizial principale , da due briga,-
dieri, e due fotto-brigadieri, con due T rom-
bette, montano la guardia, ogni fei giorni 
uno, e fi dan la volta . 

I I loro obbiigo é , a partiré prefe dalla 
guardia , accompagnare la perfona del Re 
quand' efee in poca diflanza da cafa. Quan
do egli va-fuori della C i t t a , é aecompa-
gnato da diftaccamenti di tutte le tre fchie-
re o bande . 

Uno de' tre Capitán] delle guardie a Ca* 
vallo affifte al Re , quand'egli marcia a pie-
di , immediatamente appreffo alia fuá pee-
fona, portando nelle fue maní un baílone 
d'ébano , con una tefta d 'oro. 

Una parte o diviíione di granatieri moii-« 
ta con una della truppa a cui appartengono t 
ed efee in piceole partiré dalla guardia , ademr 
piendo all'obbhgo di íentinella a piedi:, ac-
compagnando i l Re pa rimen te a piedi Scc 

C A V A L L O piccolo, cavalletto .. Vedi 1'ai> 
tícelo E Q U U L E U S . 

C A V A L L O , é un nome di g e r g o i n t r o f 
dotto ne' L o t t i . Vedi HORSE . 

Governo ¿ i e ' C A V A L L I , omaneggio , é Par
te di addeílrare, diíciplinare, e maneggiar 
Cavalli», I l Governo dé1 Cavalli nella íua la-
titudine, inchiude eib che riguarda la figu
ra , i l colore, Teta, i l temperamento, ele 
quali ta de' Cavalli , i loro riípettivi paefi e 
c l i m i , con la maniera di propagarli , tener-
ne razze , allevarU&c, la ícoperta dcgli uíl' 
o fervigj , a' quali fon opportuni y fe, per la 
fatica , o per i l corfo , o per la fei la , ed av-
vezzarveli , e renderveli , a t t i . 

I n quefto fenfo genérale, ella inchiude 
parimenti la cogaizion de' difet^i ?: e dellfe 



malattie ¿ e CavalU, ed i rimedn conledi-
verfe operazioni che vi fí ricercano, come 
caftrarli, inferrarli, tagUar loro k coda &c. 
e 4 occupa in qualche mifura V uñzió e le 
funzioni del malifcalco, Vedi pur C A S T R A 
RE , I N F E R R A R E & C . _ _ 

Ma per governo de Cavalli, m una ma
niera peculiare, in cui tneglio diremmoCA-
V A L L E R I Z Z A , s'intcnde eziandio Parte di 
cavalcare, o di dirigere, e governare un 
cavallo con avantaggio, noa íolo ne' movr-
menti ordinarj, ma piü fpezialmente nel ma-
neggio, o nel farlo operare, nelle volte, 
neff'arie, &c. Vedi M A N E G G I O , V O L T A , 
A R I A &c . 

C A U D A Draconis, la coda del Dragone, 
in Aítronomia, é i l nome del nodo raeri-
dionale, o diícendente della Luna. Vedi 
N O D O . 

C A V E R N A . Vedi l'articolo G R O T T A . 
C A V E R N O S A cor por a , nell' Anatomía , 

che ancor chiamanfi Corpora nervoja , e fpon-
giofa, fono due corpi cavernofí, diunahm-
ghezxa e groffezza indeterminata , de'quaii 
principalmente é comporto i l pene. Vedi 
(Tab . ^í?í . -Splanch.)f ig-8.1i t t . aa. bb. e t t . 
Vedi puré 1' articolo PENIS . 

La loro íbrtanza interna é rara, e fpon-
giofa , e quand'é riempiuta di fangue e di 
fp i r i t i , fi dilata e íi gonfia ; nel che, la 
tenfione , o F erezione della verga coníiíle. 
Vedi E R E Z I O N E . 

Eglino han no due diftinti cominciamenti 
dal lato piu baflb dell' oíía pubis; donde poi 
van crefeendo di mole, finché s'incontrano 
nel corpus cavernofum urethra , do ve fi con-
giungono in uno, e ven gen ritcnuti da un 
leptum o ricinto comporto delle ior erterio-
r i tuniche: le altre loro eftremitadi n at-
taccano o 11 cuoprono colla glande. Vedi 
G L A N S . 

C A V E R N O S A Corpora del Clitoride, fono 
due corpi nervofi, ípugnofi, fimili a quei 
del pene , ed han la lor origine dalla inferior 
parte dell'os pubis, di qua e di l a ; ed unen-
dofi aííieme , coftituiícono i l corpo del cli-
toride ^ come quelli coftituiícono i l pene . Ve
di C L I T O R I D E . 

Per verita, non hanno una perforazione 
análoga a-quella del pene; ma hanno un fe-
ptum , od una partizione membranofa, che 
feorre a -dilungo per effi, e che l i divide 
dalla glande, fin alia fuá divaricazione nell' 
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os pubis, dove fono chiamati crura CUmU 
dis. Vedi CRURA Clitoridis : 

C A V E R N O S U M Corpus Unthrx, é un 
terzo corpo fpongioío del pene : cosí chia-
mato, perché 1' uretra, od i l meato uri
nario del pene, i v i é inchiuíb . Vedi U R E -
T R A . 

La fuá figura, al contrario di quella de' 
due corpi Cavernofí, é piu grande nelle fue 
eftremita, e minore nel mezzo: La fuá 
parte fuperiore é nel perineo, ed é chiama-
ta i l fuo bulbo, dalla figura che ha. La fuá 
membrana efterna é fottile , e divifa per lun-
go da un íeptum . La parte di mezzo del 
Corpus cavernofum urethra é quaíi cilindrica ; 
ma i l meato per l ' urina non é gia lungo i l 
centro, ma inclina alia fuá parte fuperiore, 
attacco al corpo del pene; la fuá eftremita 
piu baíía dilatandofi, forma la glande. Ve
di G L A N S . 

C A V E R N O S U M corpus del Pudendum . Vedi 
R E T I C U L A R E Corpus. 

C A V E T T O * , in Architettura, é un 
membro cavo, contenente un quarto di cir-
colo, e che fa un effetto appuntino contra
rio a quello dell' ovólo; ed ufato come orna
mento nelle cornici. 

* La parola e Italiana, e un diminutivo 
. di cavus , cavo . 

M . Felibien oíferva, che gli artefici con-
fondono i l Cavctto con la Scozia; nondime-
no egli fteífo pub venir rinfacciato dell' iftef-
fo abbaglio . Vedi SCOTIA . 

Qiiando é nella fuá naturale í i tuazione, 
gli architetti lo chiamano gula; e quando 
é inverfo, GORGE . Vedi G U L A , e GOR-
GE . 

C A V E Z Z O N E * , nel governo de'Caval-
l i , é una fpezie di muferuola , pofta ful na-
fo del cavallo, che lo ierra dentro o lega; 
e ferve come ritegno per domarlo, ammae» 
ftrarlo , addeftrarlo , e trargli i v i z j . 

* La voce e dallo Spagnmlo Cávela 3 o ca
bera , tejia . 

I Cavezzoni per domare e vincere i caval* 
l i giovani, fono per lo piu di ferro, fatti 
lemicircolarmente , di due o tre pezzi, che 
fi girano o voltano per via di giunture o 
commeífure ; altri fono r i t o r t i , altri piatti , 
altri caví nel mezzo, edentati come feghey 
chiamati mordenti-y benché quefti ultimt fie-
no in oggi sbanditi dalle Accademie o Cavai-
lerizze, I cavezzoni da corda e da ítriíce d i 
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moi-o^ fervono per paííare i l cavallo tradue 
giSaftrí o colonne « 
' C A V I A L E r una, fpezie di abo , per vía 
¿ l eondimento o faifa r che é? molto in ufo 
© riputazione. per tutta la Mofeovia 'T. ed ul-
íimamente; mtfodof to nelk Tavole Inglefi „. 

11 Caviale r non e alti'O' che le ova del 
pefce íroricne , eílratte falate ,. e feccate al: 
Solé r o col- fuoco. I MercantL Italiani fta-
bi i i t i in Mofeovia 3, fanno-- un- traffico: incre-
dibile deF Caviale; prendendoíl del detto 
pefce i n quantita enorme allá bocea del Vo i -
ga , pd' akri fíumr che. Ch fcaricano ne lMar 
Cafpio 0 Mondano r e, preparano le uova ful 
f á t t o , e: di- la le mandano su- peí' Volga-
nella M o f e o v i a p e r c h é ' fi dirti ibuiíca per 
quel vafto Impero dove é" di grand' ufo e, 
cómodo a. que' popoli', per rifpetto delle tre: 
Quarefime iv i . oífervate; com gram rígore ^ 
Ifedi PESCA 

GP Ingleíl portano- nel Regno^ quantita; 
coníiderabile di queíla mercanzia da-Archan-
gei ;; benché non, tanto per coníumarfí qul 
quanto per provederne la Francia e l'Ttalia ~ 
Aííinché fia. buono 5, debb'tffere di un- color-
bruno un po' roffetto r e ben afciutto , Man-
giañ con, olio e limone;, qualche volta con; 
aceto: alcuni lo mangiano folocol pane 5,. ed 
altri1 come una faifa, o condimento &c. . 

C A V I L L A Z I O N E V e d i : C H I C A N E ... 
G A V I N A ,, neir arte. Militare , é una ca

brita, naturalev a propofito per coprire un^ 
corpo di: truppe , e con; cid ílicilitare i l loro-
awicinamento ad una Piazza 

Una Gavina- vicino ad una piazza aííe-
¿iata é di grande vantaggio- per l i afledian-
t i ;, perocché col fuo mezzo; poííono aprire-
tnncees,, far piazze. d' armiv tenerguardie di 
caval l i , e f i m i l i f e n z a , eíTere: efpofti a1 úi-'v 
d e l l ' i n i m i c o * 

C A U L I G U L I * , nelP Architettura ,. di-
^itotano quegli ptto r a m i o f t e l i minor i , nel 
Cápitello Corintio, , che fpuntan fuor dai 
quattro^ ftelfe maggiori, o* principali .. Vedi, 
T a v . Jtdit^ fig. 2d. l i t . FF„ Vedr puré C A P Í -
ITELLO Corintio ,, 

* L a voce e dal Latino Caulis ,, il gambo %, 
o fielo d' una piantef., 

te* volute, di queft' Ordine fono foftenute 
¿a quattro cauli', o rame di foglie minor i ; 
^bnde fpuntano- que' Cauliculi^, o fogliami. 
aeinbri . Vedr V O L U T A , e F O G L I A . 

A k u n i Autori? confondono i Cáulkolí 'osk 
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le voíute fleffealcuni co'gli helici nel mez-
zo , ed alcuni. co' íleli o gambi principali 
da'quali- nafeono 

CAUL1FERE er¿>e, fono quelle che han-
no un, vero Caulis,. o g a m b o o piceolo tron
co , cui molt' altre non hanno | come le ca-
pillarie % Scc». Vedi STELO 5, T R O N C O 3, C A -
P I L E A R I & X . . 

C A U S A , ocagioney é ci5 che contribui-
fce alia, produzion. di un effetto j o cib in> 
virtü di che íi fa una cofa, o da che ella, 
procede... Nel qual f e n f o C a u f a eíTenzial-
mente íi riferifee all' effetto ¿ Vedi. E F F E T 
T O 

CAVSA Prima) é quella che agifee od ope
ra! da per sé ,, e per. i l fuo proprio potete 
e virtü y nel qual fenfo r Dio é la fola Cau^ 
fa-prima Vedi D i o » . 

CAUSE fe condefono quelle che dirivano^ 
i l potete e la» facolta, di operare , da una 
Caufa. prima. Ta l r Caufe propriamente non: 
o p r a n o m a ' f i opra- fovra di. e f f e e pero 
fono impropriamente, chiamate Caufe , della 
quale, fpezie fono tutte quelle che noi chía-» 
miamo Caufe naturali... Vedi N A T U R A . 

I l ; Po Malebranche nega che le Caufe fe-
conde,, o naturali abbiano alcuna forza, po— 
tere od efficacia per produr qualche eífetto;. 
e penfa che quefta nozione fiaf in fe ñefla; 
inconcepibile. E1 certo che. h Filofofi fono 
ftranamente, imbarazzati, e divifi, dr pare--
re , circa- la maniera d'agiré di cotefteC^-
f e : aleuni foftengono r ch' elleno operano 
con la loro materia , figura , e; moto ; Ve
di C O R P U S C U L A R j : a l t i i per mezzo di una 
forma; foftanziale , Vedi: ¥OKM&: foflanziale 
m o l t i p e r via d'accidenti, o di. qualita; 
a l c u n i p e r las materia e per la. forma; al-
t r i , per mezzo di certe- qualit'a differenti-
da tutte queñe ^ Vedi F A C O L T A ' , F O R M A 
Q U A L I T A ' &c. . 

Alcuni, vogliono, che la forma foftanzia-
le: producá, forme ; e 1'accidéntale acciden-
t i ; altri , che le forme producano altre for
me ed accidenti; altri finalmente , che gil. 
accidenti foli fono., capaci di' produrre ac-
cidentir ed'anche; forme.. I n oltre, colo
r o , per efempio, che dicono, ,poter gli ac
cidenti produr forme,, per la virtu che, han-
no ricevutai dalla forma a cui; fono u n j t i , 
non: intendono1 tut t i rifleífa. cofa;: alcuni: 
v o g l i o n o c h e , quefti accidenti fieno ún ica 
mente la forza o la vir t i i della forma fo-

ftaa-
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ftanziale ; a l t r i , che eglino riccvono T in
fluenza dalla forma, e folamente operano m 
virtu di l e i : altri finalmente, ch' eglino fo
no non pin che Caufe i f trumeníali , 

D i p i i i , i Filofofi fon divifi tra loro, i n 
quanto all' axione , con cui le Caufe fecon-
de producono i loro effetti: alcuni foften-
g0no j che la Caufalitk non pub eífer pro-
dotta, poiché cll'-é quella che produce; al
t r i vogliono, ch'«lleno oprino veramente 
per la loro azione; ma tuttavia ftanno i n 
dubbio circa queft'azione, cui non fanno 
fpiegare, 

Tale varleta v i é ne' fentimenti anche 
de' moderni Filofofi \ e quelli ancora noftri 
v i c i n i : n i gli antichi 5 e coloro che fono 
i n qualche diílanza da no i , fon meglio d'ac-
cordo : Avicenna , v . g. non ammette , che 
foítanze corpóreo poíTano produrre altra co
f a , fe non fe accidenti. I I fuo fiftema, fe-
condo Ruvio , é quefto: Dio produce, i m 
mediatamente , una perfettiííima foftanza 
fpirituale; quefta ne produce un' altra me-
no perfetta; quefta una terza, e si fin all ' 
u l t ima; i ' ultima produce tutte le foñanze 
corporee, e quefte foflanze corporee produ
cono accidenti -

M a Avicenna non potendo concepire , 
come foílanze corporee, che non poííono 
1' una 1' altra penetrarfi, foífer capaci di al-
terarfi Tuna T altra, ha voluto, che fola
mente gli fpíriti fien atti ad agiré fopra i 
corpi , perché niíTun5 altra cofa pub pene-
t r a r l i . Vedi CAUSA vcca/ionale, 

Le CAUSE , nella Filofofia della Scuola, 
f i diñinguono in CKVSB vffidenti, che fon 
gl i agenti che producono qualche cofa. Ve
di E F F I C I E N T E . 

CAUSE materiali^ fono i fuggetti fopra 
de'quali 1'agente opera o lavora , ode'qua-
l i la cofa é formata: cos í , i l marmo é la 
materia o la caufa -materiale della ftatua. 
Vedi M A T E R I A L E . 

CAUSE Finali^ fono i moti che induco-
no un uomo a operare, od i l fine per i l 
qüale la cofa é fatta: cos í , la vittoria e la 
pace fono le caufe finali della guerra. Vedi 
Í I N A L E . 

Alcuni aggiungono la C A U S A efemplare, 
ch e i l modello, che 1'agente fi forma, o 
propone, e con cui egli fi guida e regola 
ncíl azione: ma -quefta non é propriamente 
Mufa m verun modo. Vedi E S E M P L A R E . 

C A U S A Fórmale t íl cambiamento che r i " 
fulta dairazione, o quello che determina 
una cofa ad eífer tale, •€ la diftingue da 
tutt ' altra cofa: cos í , 1' anima é tenuta per 
la forma, o fia per la Caufa fórmale delF 
uomo &c . Vedi F Ó R M A L E Caufa. 

Le CAUSE fono di nuovo difiinte in JFV-
fiche, o naturali, ed in moraü. 

La C A U S A F í f c a , é quella che produce 
un eífetto fenfibile corpóreo: cos í , i l Sole^ 
é la Caufa fiftca del -calore-. 

La C A U S A morale é quella che produce 
un effetto reale, ma in cofe dmmateriali.; 
cosí i l pentimento é la =caufa fdel perdono^, 

A l t r i definifcono la caufa fifica per quel
la caufa che produce i l fuo effetto mercé di 
una fifica v i r t u ; e la -caufa morale quella 
che determina la caufa fiftca, non gia pe-
rb neceífariamente , a produrre Teffetto; nel 
qual fenfo , ell' é anche chiamata Caufa dif* 
fofitiva, ecckativa, ed imputativa. 

C o s í , i l Solé é la caufa fifica della L u 
ce ; una pietra che rompe i l cranio, una 
-cagion fifica della morte ; e s i , V avvifo, la 
fupplica, i comandi, le minaccie, che c i 
determinano, benché non neffariamente a 
fare o non fare una cofa, fono caufe mo* 
rali i 

I n quefio fenfo, la caufa morale é fola
mente applicabile ad un agente libero intel-
ligente: e queft' é la nozione la piü giufia, 
piu chiara e diftinta della caufa morale, e 
della caufa fifica. Vedi M O R A L E Caufa, 

Le CAUSE fono i n oltre confiderate, co
me Univzrfali, o Particolari; Principal i , Q 
Infirumcmali j Totali, o Farziali ; Univocfa f 
Fquivoche, &c . 

La C A U S A equivoca é quella, ch' é di ü n * 
fpezie differente e denominazione diverfa dal 
fuo effetto: cosí dicefi eífere i l Solé la Caufa 
equivoca degli animali ch' egli produce . Ve
di E Q U I V O C O . . 

La C A U S A infirumentale, h quella che íí 
adopera dalla principale per la produzion d' un 
effetto; o che é eccitata a produrre un ef
fetto , ai di la della sfera o mifura della fuá 
perfezione, 

ChUSAparziale é quella che concorre con 
alcune altre nel produrre 1' eífetto. 

C A U S A particolare, é quella che pub fola
mente produrre un mero e folo eífetto, od 
una certa fpezie d' effetti. 

CAUSA principale > é quella che da rnoi 
alF 
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all1 iftrumento, o che non opera al diTa del-
la fuá propria efficacia . 

CAUSA male ^ é quella che produce 1'in-
tero cfletto. 

CAUSA mherfak é queila che per l'eften-
fion del fuo potere pub produrre tut t i gli ef-
fe t t i . Vedi U N I V E R S A L E . 

I Cartefiani rifolvono tutte le Caufc Fifi-
che in caufe occafionaJi. 

Le CAUSE occafionali ^ fono únicamente 
le occafioni, e non le Caufe dirette de' loro 
cífetti. 

L ' Anima , dicono quefti Filofofi , non é 
capace d'operare fopra i l corpo, né i l cor-
po reciprocamente fopra V anima : per man-
tenere corrifpondenza tra loro , Dio , ad OG-
cafione di un moto del corpo, imprime Una 
fenfaxione nell'anima , e ad occafione di un 
íentimento del!' anima, imprime un moto 
nel corpo . Laonde i movimenti deli' anima 
e del corpo, fono folamente Caufe occafiona-
l i di cib che fi fa nell' uno e nell' altra: 
cos í , dicon effi, i l colpo o la percuífione, 
é fol la Caufa occafionale del moto prodotto 
nel corpo percoífo : Dio é ia Caufa efficien-
te diretta. E cosí 1'azione degli oggetti fo
pra i noflri organi, non é la Caufa efficien-
te delle noñre idee e percezioni, ma mera
mente la Caufa cccafwnale, che determina 
Dio ad agiré fopra lo ípir i to, fecondo le leg-
g i dell' unione dell' anima e del corpo. Ma 
le coníeguenze che nafcono da quefta bel ra
ciocinio fono infelici, per non diré ridico-
le : cosi, non é la palla di un cannone che 
ammazza un uomo, o abbatte un, muro; 
ma é Dio che lo fa: i l moto del Cannonie-
re , i l cui braccio , moífo dal potere di Dio , 
applicb i l fuoco alia polvere, determino Dio 
ad mfiammar quella polvere; la polvere ac-
cefa determino Dio ad efploder la palla; e 
la palla eíplofa, con una rapidita inconce-1 
pibile contro P efterior fuperfizie del corpo 
d? un uomo, o d' un muro , determina Dio 
a romper 1'oífa dell'uomo, o a buttar giu 
i l muro &c. Un v i l e , un codardo che fug-
ge , non fugge altrimenti ; ma i l moto dlí* 
la fuá glándula pineale , agitata dall'impref-
lionediun fquadrone di nemici, chegli ven-
gono add^flb , con baionette ali'eflremita de' 
lor mofchetti, determina Dio a moveré le 
gambe dell' uomo codardo , e trafportarlo lun-
gi dagli aílalitori.' 

E ílato piu volte detto, in un fenfo mo-
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rale, che i l mondo é una comñiedia, eche 
ogni uomo v i fa la fuá parte; ma qui íi 
pub di ré , in un rigorofo fenfo fifico, che 
P univerfo é una moítra o fcena di bamboc-
c i , ogni uomo un pulcinella, che fa un 
gran romore íenza parlare , e fchiamazza e 
ftrepita fenza moverfí. 

C A U S A L I T A " , in Metafifica , é i l po
tere, o l ' azione di una caufa nel produrre 
i l fuo effetto . Vedi CAUSA , 

V i é controverfia, tra i Filofofi della Scuo-
l a , fe, e come, la Caufalita diftinta 
dalla caufa e dall'effetto ? Alcuni tengono 
ch' ella fia un modo, od una entita moda-
le , fopraggiunta alia Caufa, &c. altri íi 
sforzano di provare ch' ella fia la caufa ifteí-
í a , coníiderata folo principative, Q termina* 
ttvi & C . . . i " . . o . ' _ • r : -, • 

CAUSSIDICUS . Vedi A V V O C A T O . 
C A U S T I C A Curva , nella Geometría piu 

íublime , é una curva formara dal concorfo, 
o dalla coincidenza de' raggi di luce riflettu-
t i da qualche altra curva. Vedi C U R V A . 

Ogni Cwma; ha la íua Caujiica duplice , 
o di due fatte: e pero le Caufliche fono di-
viíe in Catacaufiiche ,, e TDiacaujliche ; V une 
fórmate per rifleííione, F altre per rifrazio-
ne . Vedi C A T A C A U S T I C A , e D I A C A U -
STICA . 

Le Curve Caufliche, ordinariamemente íi 
•crede , che fien d' invenzione di M . Tfc-hirn-
haufen, i l quale le propofe i l primo a i rAc-
cademia delle Scienze nel 1682. Elleno han-
no quefta notabile proprieta, che quando le 
curve che le producono fono Geometriche, 
fono eguali a linee rette note. 

- COSÍ , la Caujiica formata da' raggi riflet-' 
tuti da un quadrante di un circolo, che pri
ma eran venuti paralleli al diámetro, egua* 
le a |- del diámetro: lo che é una fpezie 
di rettificazione delle curve , che preeedette 
1' invenzione della nuova dottrina degl' infi-
n i t i , fulla quale la maggior parte delle al
tre noftre rettifieazioni fon fabbricate. Vedi 
R E T T I F I C A Z I O N E . 

L' Accademia deftinb un piccolo configlio^ 
feparato, per efaminare le nuove curve, 
cioé l i Signori, CaíTini, Mariotte ^ e de la 
H i r e , i l qual ultimo dubitb molto della de-
fcrizione, o generazione, che M . Tfchirn-
haufen dava della Caujiica per rifleííione dal 
quadrante di un Circolo . L ' Autore non vol-
le fcoprire tutto i l fuo método: c M i * 1* 

Hi-
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Hire períiftette in tenere per fofpetta la ge-
nerazione. M . Tfchimauíen tuttavolta n'era 
si franco e certo, che la mando ai Giorna-
iifti di Lipfia, benché fenxa alcuna dimo-
ftrazione. 

C A U S T I C I , in Medicina , fon que' Me-
dicamenti, che per la loro violenta attivi-
t a , e per i l calore indi caufato, diftruggo-
no la teftura delle part i , alie quali fono 
applicati. _ _ 

I Cauflict coincidono con quell i , che fo
no altramente denominad P/roí/W, eáEfca-
rotici, Vedi PYROTICO , ed E S C A R Ó T I C O . 

Vengono anche comunemente confufi co' 
cauterj; benché alcuni l i diñinguano; riftri-
gnendo i Caufiici a quelle medicine che non 
abbuciano interamente tutta la parte, né la-
fcian efcara *, ed i Cauterj a quelle che cib 
fanno. Vedi C A U T E R I O . 

I Cauflict íi adoprano per manglar via 
la carne rigogliofa , fungofa; eglino penetra-
no parimenti ne' corpi duri calloíi, e lique-
fanno gli umori j e fono particolarmente ap
plicati negli afceíTi, e nelle apórteme, per 
diftmggere afFatto la materia íüppurata, e 
darle efito: talor anche per fare aperture, 
ed ufcire i n quelle part i , dove i l taglio é 
difficile , o incomodo . 

Le Medicine principali di quefta claífe, 
fono F allume bruciato, la fpugna , le can-
tar id i , ed altri vefcicatorj; come puré l'or-
pimento , la calce v iva , i l v i t r io lo , le ce
ne r i dell' albero del fico, le feccie del vino 5 
i l fale del liíTivio, di cui é fatto i l fapo-
ne j mercurio fubHmato, roífo precipitato, &c . 
Vedi A L L U M E , V I T R I O L O , C A N T A R I D I , 
O R P T M E N T O &c . 

I Criílalli di luna, e i l lapis imperialis , 
fatti di argento e di fpirito di n i t ro , diven
tano Caufiici per mezzo di quefta miñura . 
Vedi C R I S T A L L I , A R G E N T O & C . 

C A U S T I C I Vetri. Vedi USTORJ . 
C A U T E R I O * , Cauterium, é un medi

camento , col quale fi abbrucia, fi arroífa, 
íi mangia via afFatto, o fi corrode qualche 
parte íolida del corpo. 

La parola ¿ originalmente Greca, xau-
> o Kavrvpiov , formata da xetito, ab-

brucio * 
I Cauterj fono di due fpezie, Attuak, e 

JPotenziale. 
C A U T E R J attuaii fono qüelli che pro-

ducono un effetto inftantaneo, eferapigrazia 
Tom. I L 
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i l fuoco, od un ferro rovente, che fi ap-
plicano nella fiñola lacrímale, dopo le eftir-
pazioni de' cancri, le amputazioni di gam-
be, o braccia &c . afíine di fermare remor-
ragie, e produrre una lodevole fuppurazio-
ne. Si applicano qualche volta ancora alie 
oífa cariofe, o tarlate, negli afceííi, e nel
le ulcere maligne, affin di aprire un paífag-
gio per lo fcarico degli umori peccanti. I 
ferri che fi adoprano in quefte occaíioni, fo
no talor curvati nelle eítremita , e cib in va
rié guife, fecondo i yarj bifogni: donde al
cuni di efíl fon chiaraati Cukellarj, altri 
Puntuali, altri Olivari &c . M . Homberg ci 
afficura che una gran parte della Medicina 
del popólo di Java e d' altre parti dell' Indie 
Oriental i , confiíle in abbruciare, o fia riell* 
applicazion di Cauterj attuaii}- e che appena 
v i é' alcuna malattia, che felicemente non 
fi curi a quefto modo. Vedi ERUCTARE . 

I l Cauterio Attuale, od i l ferro caldo, ^ 
frequentemente applicato per far aperture, 
nelle parti dove i l taglio é difficile o .inco
modo, e pericolofo: egli fa un piccolo bu
co rotondo, che fi dee riempire con un pi-
fello , o con una bacca di ellera , per tener
lo aperto acciocché v i paííino gl i umor i . 
Vedi F O N T A N E L L A . 

Pareo deferive un método di ízrzCauter) 
di veluto , o di feta 5 ( Cauteria /erica, vel 
holoferica) cosí dett i , o perché non dan do-
lore, o perché egli procaccib i l fecreto a 
caro prezzo da un certo Chimico. 

I l Cauterio deferitto da Galeno é un tu« 
bo di bronzo, per mezzo al quale un pic
colo ferro caldo fi fofpigne nella parte . 

I Cauterj fono principalmente applicati al 
eolio nella nuca , tra la prima e la feconda 
vertebra; all ' efterior parte del braccio &c . 

C A X A , piccola moneta di piombo, m i 
ño con feoria di rame, che íi batte nella 
China, ma che corre principalmente a Ban* 
tam, nel refto dell' Ifola di Java, e in al-
cune Ifole circonvicine. Vedi M O N E T A . 

E l i ' é un poco piu piccola che i l quattri-
no Francefe, ed ha un foro quadrato nel 
mezzo j coll' ajuto del quale diverfe di que
de monete fi appendono su l'ifteífa cordicel-
l a : queña cordicella é chiamala Santa, e 
contiene dugento Caxe, equivalenti a nove 
dinari Francefi, o qualche cofa meno di tre 
farthings fi. Cinque fante légate infierne, 
cioé un migliaio di Caxe, fanno un fapacou« 

X x Non 
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K o n v i é niente che fuperi la frangibilita 
Üella Caxa; una cordicella non cade mai 
a té r ra , che non fe ne rompano almeno 
dieci o dodici pezzi. Laíciandole per una 
notte ammollare in acqua faifa, fi accoz-
zano 1' una all' altra tanto faldamente, che 
non fi. poífono fepararc fenza rómpeme una 
meta. I Malaini le chiamano Cas , e l i j a -
vefi , Ftt'iS ' 

Le Caxe fono di due fpezie, grandi e 
plccioíe: le picciok fono quelle delle quali 
abbiamo parlato 5 írecento mille delle quali , 
fono cguali a $(5 lire , 16 foldi , di mone-
ta Ollandefe . Le grandi fono Caxe vccchie : 
fei mila delle quali eguagliano una pezza 
da o í t o , o quattro fcellini, fei diñar* ílcrl. 
Quefle fono a un diprcíío la íkíía cofa che 
le cache della China, e le cajjie del Giap-
pone. 

C E C H I T A ' , o C E C I T A ' , é la privazio-
ne della viña che procede da una totale de-
pravazione de' di lei organi, o da un' oílru-
zione involontaria delle lor funzioni. Vedi 
V I S T A , V I S I O N E , &c . 

Le cagioni della Cechita fono var ié ; pro-
vegnenti da Cataratte , da Gutte-Sercne &c . 
Vedi C A T A R A T T A , GUTT^-Serena. 

Trovanfi. diveríi efempj di Cechita perió
dica : alcune períone folamente provando i l 
difetto della loro vifta nella notte; altre fo
lamente nel giornc. 

La Cechita notturna é chiamata Nyctalo-
pia. La diurna Hemeralopia. Vedi N Y C T A -
LOPTA . 

L ' Autore dell' Imbafciata nella Perfia di 
D . Garcia de Silva Figueroa, ci racconta, 
che in diverfe parti di quel Regno fi trova-
no innumerabili ciechi di tutte T eta, feffi, 
e condizioni; a cagion di una fpezie di pic-
cole mofehe, che pungono gli occhi ed i 
labbri, ed entraño nelle narici , portando 
con sé un' infaliibile Cechita , 

Aldrovando parla di uno Scultore , i l qua-
le era divenuto cieco i n eta di vent' anni , 
e pur dieci anni dopo fece una perfetta ña* 
tua di marmo di Colmo I I . de Medicis; ed 
un' altra di creta íimile di Urbano V I I I . Bar-
tolino narra di uno Scultore cieco in Dani-
marca, i l quale al mero tocco diíHngueva 
perfettaraente bene, non idamente tutte le 
fpezie di legno, ma tutti i colori; ed i l 
Grimaldi reca un efempio c o n í i m i l e o l t r e 
1' organiíla cieco, che últimamente viveva a 
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Parigi, i l quale diceíi che facefíe lo ftefíb» 
Zahnio riferifee parecchi efempj di ftupen-
da fagacia di ciechi, nel fuo Qculus urtifi-
ciaíis. 

Comunemcnte tra i Chimici fi dicono cié. 
chi que' vafi che non hanno apertura fe non 
da un lato. 

C E D O L A . Vedi L E T T E R A . 
C E D O L E del banco . Vedi B I G L I E T T Í . 
CEDO L E di debito. Vedi D E B E N T U R E . 
CEDRO , é un frutto grato, nel colo

re , nel gufto, ncir odore, &c. che rafib-
miglia ad un limone *, e che ferve, come 
efíb , per rinfrefeare, c per placar la fete 
efíendo prodotto da un albero dell' ifteífo 
norne, molto raílbmigliante a quello del l i 
mone. Vedi L I M O N E . 

I l Cedro e diftinto dal Limone, in quan-
to che é piü groíío, ed ha polpa piu falda, 

4 ' odor piu acuto , ed i l color piu vivo . Tienfi 
per eccellente contro i veleni: ed Ateneo rac
conta un efempio di due perfone , rimarte fal-
ve dal morfo de' piu pernicioíi afpidi, coi 
manglar un Cedro. 

I diílillatori, i profumieri, i confetturie-
r i , &c. procacciano diverfe cofe da' Cedri; 
come cífenze, o l j , confezioni, aeque &c . 

Acqua di CEDRO . Vedi i ' Articoio A C 
Q U A , 

Santaio di CEDRO , o citrino. Vedi S A N -
T A L U M . 

C E F A L A L G I A , in medicina, c termi
ne greco , che in genérale viene intefo , per 
ogni dolor di tefta ; ma propriamente íigni-
fica, folamente un dolor nuovo . Quand' é 
inveterato, chiamafi Cephalaea: e quanclo 
oceupa folamente mezza la tefta, Hemicra* 
nia. Vedi Dolor di T E S T A . 

C E F A L I C O * , in Medicina, fi applica 
ad ogni cofa, che appartiene al capo, od 
altre fue parti . Vedi CAPO , T E S T A . 

* La parola e Greca y.í$ctKiy.o<, da y.apxKa , 
caput. 

C E F A L I C H E , medicine , fono quelle che 
giovano, o fi adoprano ne' mali di tefta. 
Vedi C O R D I A L E . 

Quefte fono generalmente di natura fpiri-
tofa o aromática, od almeno unite con al
tre che ' i fono, e íi crede, che fien gio-
veyoli , mercé la volatilita delle lor parti-
celle che s' infinuano ne' nerv i , e f i mefeo-
laño cogli fpiriti animali direttamente, o 
per mezzo della comune circolazione. 

I cor-
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I corpi fííTi poffono folamente _ diveníre 

Cefalici per accidente . Cosí lo fpirito di La-
vanda íupponeíí agiré dírettamente fopra i 
nervi del palato &c . per lo che fpeffe vol-
te fí prende r verfato a gocce ful zucchero , o 
ful pane \ ed i l fal volatile , con fiutarlo, 
íi crede che conforíi ü capo, perlefuepar-
íícelle voíatili che s'intrudono ne'nervi ol-
fattor;. Inquanto ai Cq/^//V/aromatici, co
me le fpezie di ambra, la polvere di degu-
tetu, la noce mofcata &c , agifcono princi
palmente per lo rifcaldar che fan le loro 
partí aromatiche i i íiftema nervofo , ed ac-
crefcere la fuá vibrazione, con che i l flui
do nervofo circola piu liberaraente. Vedi 
A R O M Á T I C O , 

Vena C E F Á L I C A , ne l l 'Ana tomía , é una 
vena del braccio tra la pelle ed i mufcoli, 
divifa in due r a m í , Efterno, ed Interno. 
L ' interno difeende verfo la mano, dove ñ 
congíunge colla bafilica, e íi rivolta su nel 
rovefeio della mano j i l ramo interno, infie
rne con un rampollo della bafilica, fa la 
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mediana , Vedi Tav. Ayiat. ( angeiol. ) fig. 6. 
l i t . n . Vedi anco V E N A . 

Ella é cosí chiamata, perché gli antichi 
erano foliti aprirla ne' mali di tefta ^a ca-
gion di una errónea lor nozione, che ella 
aveífe piu ílretta relazione col capo, di qua-
lunque altra vena . 

CEFA L O F A R Y N G i E I , ne l l 'Ana tomía , 
due mufcoli del? orifizio dell' efofago , chia-
mato Pharynx . Vedi M U S C O L O . 

Eglino hanno la .loro origine nell'artico-
lazione del capo con la prima vertebra ; e 
fono inferiti nella parte piu alta ¿dfa r inge , 
fervendo a tirarlo in su e in dietro. Vedi 
PTERYGO-PHARYNGÍEUS . 

C E F E O , in Aftronomia , é una Coftella-
zione dell' emisfero fettentrionale ^ le di cui 
Stelle nel Catalogo di Tolomeo fono tredi-
c i , in quel di Ticone undici; in quel di 
Evelio qüaranta: nel Catalogo Britannico 
trentacinque . Eccone qui 1' ordine , í no-
m i , le Longitudini, le Lati tudini , le Ma-
gnitudini &c . 

Nomi e fítuarjoni delle 
Stelle, -

Nel preced, piede 
Nel preced. braccio 
Nelkuplegatura del preced. braccio 

K M preced. hornero 
5-

Nella cintura , rincontro, al prec. lato 

lo , 

Quella preced, la tiara 

-Nel eolio di Cefeo 

Nel petto 

í 
20. 

^ Longitudine 
ero 

Y 

Y 
\¿ 
Y 

Y 

28 5° 35 
0 39 5 
o 14 30 

14 58 25 
8 31 3 

14 iS 55 
20 30 19 

V 1 18 35 
Y 10 42 11 

10 5 8 

4 H 37 
9 35 24 
7 10 41 
4 7 ¿ 
7 41 48 

10 58 16 
10 27 45 
19 55 *? 
15 33 22 
16 29 2 

Latitud. 

75 27 4¿> 
73 56 57 
7 i 45 45 

5 20 
5ó 8 

74 
08 

^ 5 9 15 
70 2 57 
71 8 15 
66 47 28 
65 29 2 

7o 15 33 
65 2 27 
70 22 40 
61 39 14 

52 51 61 

6z 54 22 
69 22 27 
^5 45 4 i 
64 18 27 
¿4 36 4 i 

¡3 

4 5 
4 5 

4 
6 
3 

X x Nomi 



G E L G E L 

Nomi e fttuazioni delh 
Stelle, 

Media delle tre nella tiara 
Settentrionale piccola delle íleíTe 
Meridionale nella tiara 

25. 

Quella che fegue la tiara 

Tra i piedi, doppia 

Preced. nel fegu, braccio 
Nella fegu, gamba 
Ult ima nel braccio di dietro 
Nel piede di dietro 

35-

C E L A R E N T , tra i Logíci , modo di 
íillogismo, in cui la maggiore e la conclu-
íione fono propofizioni univeríaii negative, 
e la minore una nniverfale affermativa. Ve
di S l L L O G I S M O . 

E.gr. cE Niuno i l cui intelletto fia l i m i -
ta to , pub eñere omnifcio ; 

1A L'intelletto di ogni uomo é l i -
mitato j 

rEnt Dunque niun uomo é omni
fcio . 

C E L E R E S , * nell' antichita, erano un 
corpo, o reggimento di guardia degli anti-
chi Re di Roma, ílabilito da Romolo; che 
confine va in trecento giovani fcelti dalle 
migliori famiglle di Roma, ed, approvati co' 
voti delle Curie del popólo, ciafcuna del
le quali ne fomminiftrava dieci. Vedi C U R I A . 

* II mme e dmvato da celer, prefto, 
veloce -j e fu dato loro, a cagione della 
íor pronta vogUa di ubbidire al Re j o, 
come piace ad alcuni, dal mme del lor 
primo tribuno : altri dicono , da un Ce
ler , compagno di Romoh, il quale lo 
ajuth e fojlenne nel fuo combattimento 
contro il Fratello Remo ^ e dicejij cheab-
Bia uccifo quel Principe . Alcuni dicono , 
ehe Céleres erano gli flejfí ^ che quelli in 
apprejfo chiamatt TroíTuíi, perché preft* 

^Longitudine 
m 

O / ^ 

9 40 7 
„ " 4 i 33 
8 8 42 5 
Y 8 40 54 

18 32 2 
24 5 28 
13 20 14 

8 26 3° 10 
2^ 37 3l 

Y 22 54 40 

8 13 24 51 
Y 28 58 4Ó 
8 l9 *ó 3 
0 5 42 3* 
o 25 48 15 

Latitud. 

61 
61 

9 27 
54 25 

59 58 31 
65 25 29 
63 24 27 

63 57 IÓ 
59 32 50 
68 31 58 
58 23 7 
61 2 10 

66 59 34 
62 36 40 
65 31 44 
61 23 20 

M 3^ 47 

P3 era 3 

4 5 
6 
4 
5 
7 

6 
4 5 

6 
5 6 
6 

6 
4 
5 
5 
5 

ro ta Citta di Trofifuíum neW Etruria 9 
foli, fenza /' ajuto di fanteria. 

I Céleres fempre tenevanfi vicini allaper-
fona del Re, per cuñodirlo e difenderlo, e 
per eífere pronti a portare gli ordini fuoi y 
ed efeguirli. I n guerra, facean la vanguar
dia nell' abbattimento y ch' eglino fempre 
cominciavano j nelle. r i t i r a t e l a retroguar-
dia. 

Abbenché i Céleres foííero un cofpo di 
Cavalleria , nulladimeno d' ordinario fmon-
tavano, e combattevano a piedi 5 i l lor Co
mandante era chiamato Tribuno, o Prefetto 
de* Celeri. Eran divifi in tre bande , ciafcu
na di cento, comándate da un Capitano 
detto Centurio. I I Tribunus Celerum era la 
feconda perfona nel regno, Vedi T R I B U 
N O , C A V A L L E R I A &c» 

Plutarco dice, che Numa abolí i Cele* 
res: i l che fe é vero, furono ben tofto r i -
mefíi; giacché U troviamo fotto quafi tut t i 
g l i altri Re: fiane teftimonio i l gran Bru
to , che fcaccib i Tarquinj , e che era m -
bunus celerurñ. 

C E L E R I T A ' , nelía Meccaníca, I la ve-
locita di un corpo in moto, con che eglt 
é refo atto a percorrere un certo fpazio in 
un certo tempe. Vedi VELOCÍTA', vedi 
pur MOTO. 

CE-
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C E L E S T I N I , ordine di Relígioíí, rifor-

mato da que1 di S.Bernardo, nel 1224. per 
opra del Pontefice Celeñino V . a llora foja
mente Pietro di Mor rón , d' Ifernia nel Re-
gno di Napoli ; e ftabilito daj Papa Urbano 
I V . e confermato da Gregorio X . nel 1274. 

C E L I A C A . Veci C O E L I A C A Pajfione . 
C E L I B A T O * , é lo flato di una perfona 

che vive fuor di matrimonio. Vedi M A T R I 
M O N I O . 

* Scaligero deriva la parola dal Greco xoi-
crn , letto, e KBKCO , linquo , la/ciare: al-
trl dicono, che e formata da cseli beati-
tudo. 

I I Celibato del Clero, che fí offerva rigo-
rofamente appo i Cattolici Romani, é d ' in-
ftituzione antichiffima : fu propoflo nel Con
cilio Niceno \ ed ammeífo da' Concilj Occi-
dentali d 'E lv i ra , d 'Arles, di Tours &c. 
benclié non aflblutamente ingiunto.- Sul fi
ne del quarto Secólo, v i erano pochi preti 
che non faceífero profeffione d' un perfetto 
Celibato. Nel 441. i l Concilio di Orange 
ordinb, che foífero depoíH quelli che non fi 
aftenevano dalle lor mogl i , ma pare che fol
ie Gregorio V I L quegli che primo porto gli 
Eccleíiaftici ad amraettcre i i Celibato come 
legge . Nel Concilio di Trento , alcuni pro-
poícro di rimettere i l Clero in liberta, cir-
ca i l Celibato; efe ne fece eziandio un ar-
ticolo dell' Interim di Cario V . ma i l Papa 
non v i fi lafcib indurre. 

S. Girolamo e S. Epifanio oífervano, che 
nel loro tempo, niuno era ammeífo nel Pres
biterato , falvoché quelli i quali non erano 
mari tat i , o che fi aftenevano dalle loro mo
gli . Vedi A S T I N E N Z A , 

C E L L E * , O C E L L U L J E , fono piccole ca
fe , o carnerea quelle in particolare, dove 
g l i antichi Monaci 5 folitarj ed Eremiti v i -
Tevano i n r i t i ro . Vedi M O N A C O , A N A 
CORETA J E R E M I T A &c . 

* Alcuni dirivano la parola daW Ebraico 
N ^ D , cio¿ prigione, o luogo dove e rin-
ch'mja qualche cofa, 

nome f i ritiene ancora in diverfi 
Monafterj. H Dormitorio é per lo piu di-
vifo in cante celle. Vedi D O R M I T O R I O . 

I Certofini hanno ognuno una piccola ca
fa j che lor ferve d i celia. Vedi C E R T O 
F I N I . 

La fala, nella quale fí tiene i l Romano 
Conclave, é divifa per parümemi m (iiver-
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fe celle, da alloggiarvi i Cardinali. Vedi 
C O N C L A V E , 

C E L L E , in Notomia, fono piccoli fac-
chett i , o vefeiche, dove fon ripoíli de' flui-
di od altre materie, chiamate pur Loculi, 
CelluU . Vedi C E L L U L ^ . 

I I nome di celle, vlen dato pavimente da' 
Botanici alie partizioni o feparazioni, ne' 
baccelli, o nelle filique, dove ilaífene i l femé. 

Celle fon quelle piccole diviíloní, o ricet-
tacoli negli alveari, dove diftribuifconíi le 
pecehie, i l m e l é , &c, quede celle fon fem^ 
pre regolari eíTagoni. Vedi M E L É . 

C E L L I T I , ordine di Religiofi, fondato 
da AleíTio Romano: in Italia fono chiama-
t i Alexiani, ma in Italia e ne' Paefi Baííi, 
dove hanno de'Monafterj, Celliti: cioé gen
te che abita nelle Celle . 

C E L L U L i E adipofee, in Ana tomía , fono 
i Loculi, o le cellette, nelle quali i l graífo 
de1 corpi pingui o ben compleíllonati é con-
tenuto. Vedi ADEPS , e ADIPOSO* 

Elleno fono coeftefe colla cute fteífa, ec-
cetto che nella fronte , nelle palpebre, nel 
pene e nello feroto . Ne' corpi emaciati, ef-
fendo quefte celle sfornite di graífo, appaio-
no in guifa di una flaccida e traíparente mem
brana . Vedi GRASSO < 

C E M E N T A Z I O N E , ¿ una maniera di 
purificare 1' oro dagli altri metalli coi mez-
zo del Cemento, Vedi C E M E N T O . 

Ella fi adempie cosí: Si pongono a ftra-
t i , o fuoli , le fottili lamine in un crogiuo-
lo , con cemento reale ; i l crogiuolo é coper* 
to e circondato da fuoco per 10, o 12 ore, 
finché eífendo cosí calcínate, i fali abbiano 
imbevute e confumate le irapurita dell 'oro, 
Quefto método di raffinare é molto inferio-
re a quello che íi fa col mezzo dell' antimo
nio ; a eagion che i fa l i , fe non fono ba-
ftantemente corroí!vi ed acrimoniofi , fre-
quentemente mangian via Toro medefimo. 
Vedi R A F F I N A R E . 

C E M E N T O in un fenfo genérale, é ogni 
compofizione di natura glutinofa o tenace, 
atta a legare, un i ré , o tenere in coefione 
piü cofe . • • 

La parola é latina c.tmentum, vien da 
do, battere . Quantunque M . Felibien ofier-
v i , che quello che gli antichi architetti chia-
mavano cxmentum, era cofa diíTerente dal 
noftro Cemento, Appreífo loro per cementa 
fÍMigplfya fpezie di pezzo o lavoro-, 

di 
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di mattoni o pietre, ed una particolar ma
niera di íchíerarle ed accozzarle in nn mu
ro ; come puré la qualita fteíTa delle pietre 
come quando le muraglie erano fabbricate 
di pieá'e rozze, e ineguali. I n reaí ta , le 
pietre eran tagliate per un cotal lavoro, 
ma non fquadrate , né refe uniformi i di ma
niera che Cementa talor íi opponevano a 
quadrati lapides. 

La Calcina, i l calceftruzzo ^ i l getto, ií 
t í ldame, i l glutine, o colla & c . fono ce~ 
mentí. Vedi C A L C I N A & C . I l biturne pór
talo dal Levante, dicefi che fía flato i l Ce
mento adoprato nelle mura di Babilonia .. Ve
di B I T u M E . 

Qi.iantitadi eguaíi di vetro in polvere, di 
íalmarino, e limature di ferro, mefcolate 
infierne e ferméntate T fanno uno de' piü du-
r i e piui durevoli cementi 9 che cí fia noto. 
I I fugo d' agí i o , per aííerzione di M . Per-
raul t , é un cemento da ríattaecare la por-
cellana ed i l vetro rotto -

C E M E N T O , in modo particolare fi ufa nell' 
«rchitettura, per una forte di getto forte e 
che lega, adoprato per collegare ed uniré 
mattoni o pietre infieme; o per fare un maf-
fo di pietra cotta , per 1' intaglio de' Capi-
te í l i , de' cartocci . fafce , o ro to l i . 

Egli é di due forte: 1\ Cemento caldo, che 
é i l piíi comune , ed é fatto di refina , di ce
ra di pecchie, di polvere di mattone, edi 
ge í íb , bollite affieme . I mattoni da cernen-
tarfi íi rifcaldano , c frcgano uno mW altro , 
con cemento frammeíTo . 

I I Cemento freddo é meno ufato; egli é 
fatto di cafcio di Cheshire, di latte, di cal
cina v i v a , e di bianchi d'uova, 

U n altro C E M E N T O fi adopera dagli Ore-
ñc i , dagl' Intagliatori , da'Gioiellieri &c . ch* 
é una compofizione di fina polvere di mat
tone, ben cribrata, di pece refina, edi ce
ra ; quefti artefici fe ne fervono per tenere 
1 metal l i , che fi devono intagliare, o la-
vdrare, fermi alia bafe od al zocco &c . co
me anco per empire cib che debb' eífere 
cefelato. 

C E M E N T O , nella Chimica, é una maíía 
compofta, od una polvere inumidita, che 
fi adopera per purificar i ' o r o , confumando 
i piu impuri metalli framifchiativi. Vedi 
O R O , e P U R I F I C A Z I O N E . 

I C E M E N T I íi preparano con que' fali e 
«on quegli al tr i ingredienti , che per la 
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Joro acrimonia corrodono e feparano P ar
gento ,. i l rame, od altre materie dal corpo 
dell ' o r o . Alcuni Autori non fanno fe non 
due fpezie di cementi, comune, e reate. I I 
primo fatto di polvere di mattone , di nitro 
e verderame, i l fecondo di fal gemmíE e di 
armoniaco, di ciaícuno una parte-, due par
tí di fale comune, e quattro di bo lo ; i l tut-
to rídotto in pafta coll 'orina, Ma molte al
tre Compofizioni vengono additate e infe-
gnate da M . Lemort , le Febure, e da al
t r i . Paracelfo ha un Libro fcritto exprofef-
fo su le diverfe fpezie di Cementi. 

C E N E R I , Ciñeres', la parte terrea o ter-
reííre del legno e d' a l t r i corpi combuflibili y 
che rimane dopo che fono ñati abbruciati 
0 confumati dal fuoco . Vedi T E R R A , Fuo-
c o , & c . 

Le Ceneri fono propriamente la tér ra , ed 
1 fali fifil del combuftibile, che i l fuoco non 
pu?> follevare; tut t i gli altri princip; eífen-
dofene andati in fiamma od in fumo. Ve
di F U M O , Fisso , V o L A T Í L E , SALE & C . 

I Chimici frequentemente chiamano le ce
nen d'un corpo la fuá calce.. Vedi C A L X , 
e C A L C I N A Z I O N E 

Le Ceneri , fe fono bene abbruciate, fo
no per lo piü affatto bianche, acagioneche 
1' olio a cui debbono la loro nerezza quan
do fono in carbone, fupponfi evaporato del 
t u t t o , Vedi C A R B O N E , SOLFO & C . B I A N -
c o , ÑERO & C . 

Le Ceneri di Kali , di felce, e fimili, fo
no la materia principale nella compofizione 
del vetro.. Vedi K A L I ? V E T R O & C . 

Le Ceneri di tutti i vegetabili trovaníí 
conteneré ferro, a tal che M . GeoíFroy fa 
un problema chimico, cui propone al pub" 
blico , di trovar ceneri fenza particelle di fer
ro in cjje, Se i l metallo abbia efiftito nelle 
piante medefime, o pur fia prodotto in eífe 
per T operazion della Calcinazione, egli é 
un punto ingegnofamente dibattuto e con-
troverfo tra i Signori Geoífroy eLemerigiu-
niore, nelle Memorie dell' Accademia Rea-
le . Vedi la fofianza di quefia difputa fotto 
P Articolo M E T A L L O . 

Le Ceneri fono d' ufo confíderabile nel faí* 
l ixivi í , o ranni , e feccie, per fini ed ufi 
Medic i , per bianchire, per l i lavoridiZuc^ 
chero * & c . Vedi L I X I V I U M . 

* Le ceneri bianche e proibito di e/portar* 
le y 2 & 3. Ed. V I . 6. c. zó. a cagione 

del 
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del ¡oro mccffarw ufo mi [are i l fapone 
e falnitro; cgualmente che per imbian-
chire le tele, e fingere e digráffare t i pan-
ni lan i . Vedi S A P O N E , B I A N C H I R E , 

T l N G E R E & C , 
Nelle polizze d'entraía troviamo ciívcrfe 

forte di ceneri pórtate nell' Hola dal di fuo-
r i : come ceneri dette Pot-ashes per farne i j 
íapone, ceneri di perle, dalla Germán i a ; 
veneri di legno , e ceneri d' erbe . 

Gü aníichi confervavano le ceneri de' loro 
antenati mor t i , con gran cura e pieta, in 
certe urne, fatte a queít' uopo . Vedi F U 
Ñ E R A LE , U R N A , B R U C I A R E & C . 

Le ceneri di tutte le fatte, in virtu del 
loro íale , formano un ecceilente concime 
per le terre fredde ed uraide. Quindi V i r 
gilio neiíe fue Giorgiche: 

Ne pudeat 
Effcetos cinerem immtradum Jactare per agres. 

Le ceneri adoprate per 11 íapone, c íimili : 
vedi T articolo Voi-Jlshes. 

Nelle Tranfazioni Filofofiche num. 2 1 . ab-
biamo la relazione d'una pioggia o fcoífa di 
Ceneri nell' Arcipclago , che duro diverfe ore , 
€ íi eftefe a' iuoghi diftanti circa cento le-
ghe . Vedi SeossA , e P IOGGIA . 

Mercoled) delle C E N E R I , i l primo giorno 
di Quarelima; che íi crede fía flato cosí 
chiamato dal coftume nella Chiefa , di fpar-
gere ceneri in quel giorno su le teñe de' 
Penitenti, che allora fi ammettevano alia 
Penitenza . Vedi Q U A R E S I M A . 

C E N O B I T A , C O E N O B I T A * , religiofo 
che vive in un Convento, od in una Co-
munita, fotto una certa regola; contrario 
ad Anachoreta , od Eremita, che vive i 11 
íolitudinc . Vedi E R E M I T A , &c . 

* La vece viene dal Greco mivo;, commu-
nis , e gioi ) Vita . 

Caífiano ta quefta diíFerenza tra un Con-
rento ed un Monafiero, che 1' ultimo íi pub 
applicare alia refidenza d' un íemplice reli
giofo , o reclufo j laddove convento isíchkide 
i Cembiti, o qua 1 che numero di Religioíi , 
che vivono in comune. Vedi C O N V E N T O , 
e M O N A S T E R I O . 
• Fíeury parla di tre fpezie di Monaci in 
Egi t to : Anacorcti, che vivono in folitudi-
ne 5 Cembiti, che continuano a vivere in 
comumta; e Sarabaiti, che fono una fpe
zie di Monaci erranti, che íi trafportano 
da iuogo a luogo. Vedi A N A C O R E T A : . 
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Egli Tiferifce P inflituzione de' Cembiti 3t 

i tempi dcgli Apoíloli, e la fa una fpezie 
d' imitazione del vivere ordinario de' fedeli' 
in Gerufalemme. Quantunque S. Pacomio 
viene ordinariamente riconofeiuto per ífti-
tutore della vita Cenobitica ; come i l primo 
che diede una regola per ia Comunita, Ve-

C E N O T Á F I O , * KtvoruQtw , un fepol-
ero vuoto, od un monumento íenza i l cft-
•davere fotto di elfo; alzato folamente per 
onore del morto . Vedi T O M B A , e M O N U 
M E N T O . 

* La parola e originalmente Üreca, com^ 
pofia da Kt'vflj y vuoto, e Tae-c, lepo! ero . 

CENSO , CENSUS , appreífo i Romani, 
era una dichiarazione autentica fatta dai di-
verfi fudditi dell' Impero, de' rifpettivi lor 
n o m i , e Iuoghi di foggiorno , davanti pro-
prj Magiftrati, nella Citta di Roma, chia-
mati Ce-nforcs ? e nelle Provincie Cenjitores, 
•da' quali tal dichiarazione era regiftrata . Ve
di C E N S O R E . 

Si agglungeva a quefla dichiarazione un 
Catalogo , od una enumerazione in iferit ío, 
di tu t t i i be n i , terre, ed eredita, che pof-
fedevano ; la lor quantita , qualita, íko , le 
mogl i , i figliuoli, g l i agenti, i domeftici, 
i fervi &c. 

I l Cenfo fu inflituito dal Re Servio; e fu 
tenuto ogni cinque anni. Si eftendeva a tut
t i gli ordini del popólo, benché fotto dif-
ferenti nomi : quello del volgo era chiama-
to Cenfus, o Luflrum; quello d e ' C a v a ü e r i , 
Cenfus , Recenfio , Recognitio y quello de' Se-
natori, Leclio, Releclio . 

\ D i qua pu ré , venne la parola Cenfvs a 
dinotare una perfona, che avea fatta una 
tale dichiarazione: nel qual fignincato era 
oppofta a Incenfus, cioé colui che non avea 
dato a regiflrare i l fuo nome , né i fuoi beni. 

Nella Lcgge Voconia, CENSUS parimen-
t i íi pigüa in _ fignificato di un uomo, i l cui 
fondo o le cui íoftanze, ne' l ibri del Ccnfo" 
re, fono calecíate 100000 fefterzj. 

CENSORE , * CENSOR , nell' antichita , 
uno de' primi Magiftrati nell' antica Roma; 
i l cui uñzio era far la rivifta , i l calcólo e la 
taifa del popólo, vegliare su i loro coftu-
m i , e correggerli. Vedi CENSO . 

* La parola e deriva ta da Cenfere , per
che egli fijfava e cal colava le facolta e i 
beni di ognuno, regifirandone i nomi, é 

pd-
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ponendo ciafcuno nella propria centuria ^ 
¿tccmchZ i Romani potejj'ero conofcere la 
lor forza ; benche altri dicano , che i Cen-
fori erano cosí chiamaü per cagion deW 
altro loro ufizio; c¿o¿ d1 cjfere contradit-
tori, oppofitort, e corretmi dé1 cojlumi c 
della política . 

V i erano due Cenfori, creati prima nell' 
añno di Roma J t i , avendo offervato i l 
Sen ato, che i Confoli erano troppo occu-
pati negli affari della guerra, ned avean 
íempre i l tempo e l'agio di confiderare da 
prcíío le cofe prívate. I due primi furono 
Fapirio, e Sempronio: la loro autorita ñ 
eílendeva fopra ogni perfona 5 ed aveano i ! 
diritto di. riprendere i piu alti perfonaggi. 
Da prima erano fcelti dal numero de' Se-
saatori; ma dopo che ai plebei fu aperta la 
ftrada al Confolato, eglino preño^ giunfero 
alia Cenfura. M . Rutilio fu i l pr imo, ch' 
effendo flato due volte Confole, e Dittato-
re, neiranno 402 dimandb P ufizio di Cen~ 
fore. I I coftume era di eleggerne due 5 Tuno 
di famiglia patricia, 1' altro di plebea: e in 
cafo di morte dell' uno o deli' altro , decade-
-va i l fecondo dall'ufizio, e due nuovi ne 
venivano elett i ; ma non prima del fuífe-
guente luílro. NelPanno 414 fu fatta, una 
kgge, che definiva , che un de' Cenfori fof-
fe fempre eletto fuor dell' ordine de' plebei j 
lo che duro in vigore fino all ' anno 622. 
quando ambedue i Cenfori furono trafcelti 
fra i l popólo: dopo & qual tempo v i ebbe-
ro parte i l Senato ed i l popólo. 

Queft' ufizio fu tanto confiderabile, che 
ni uno v i afpirava finché non foífe paífato 
per tutíi gli a l t r i : di maniera che fu wi-
mata cofa Arana, che CraíTo foífe ammeífo 
Cenfore, fenza effere flato né Confole, né 
Pretore. I l termine o la durata di quefto 
ufizio da primar era fifíato a cinque anni; 
ma quefta inflituzione non durb: Mamerti-
no i l Dittatore , nell' anno 420 fece una leg-
ge , che riftringeva la Cenfura ad un anno 
e mezzo; lo che fu poi offervato rigoro-
famente. 

L ' afíar .de' Cenfori, era di regiftrare gli 
effetti o i beni de' cittadini Romani; impor 
taífe, a propor zione di cib che ogni perfo
na poffedeva. Cicerone riduce le lor fun-
zioni all' enumera zione del popólo; alia cor-
rezione e riforma de' coflumi; alia flima de' 
be ni d' ogni gittadin o , a proporzionare le taf-
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fe; a foprantendere ai t r ibu t i ; ad efdudere 
dai terapli; e in oltre alia cura dei luoghi 
pubblki . Eglino avevano un altro confide-
rabil dir i t to , cioé di rimovere e fcacciar dal 
Senato , Senatu ejicere , que' membri ch' era-
no giudicati indegni di quella dignita; co
me puré di callare, e fcancellare dai ruó
lo quei Cavaiieri, che mancavano al loro 
ufizio e dovere, con torre ad eíTi i l cavallo 
pubblico , equum adimere . Vedi SENATORE , 
C A V A L I E R E , & C . 

La Repubblica di Venezia ha i n oggi un 
Cenfore de' coflumi del popólo, i l cui ufizio 
dura fei mefi. 

C E N S O R Í de Libri , fono un corpo di dot-
t o r i , od altri ufiziali, flabiliti in diverfi 
paefi, per efaminare, e daré i l lor giudizio 
di tut t i i l i b r i , avanti che vadano alie flam-
pe ; e per vedere , che non contengano nien-
te contro la fede e i buoni coflumi. I n I n -
ghilterra v' era un tempoun miniflro di que-
fla fpezie, fotto i l titolo di Licenfer of the 
prefs j ma dopo la Rivoluzione, la flampa 
é divenuta aperta e libera. 

M . Bayle paragona gli autori che folleci-
tano per procacciare 1'approvazion dé'Cen
fori , o Revifori, a quelle ombre che vanno 
erranti fulle ripe dello Stige, e che afpetta-
no con impazienza di poter paffare all'altra 
ripa. Egli accomoda loro quefli due verfi 
di Vi rg i l io : 

Tendentesque manus ripa ulterioris amore: 
Navtta fed trijiis nunc hos nunc accipit 

tilos * 
A Parigi, la Facolta di Teologia pretende 

i l privilegio di Cenfori, come conceífo loro 
dal Papa; ed é certo, che ne fono flati in 
poffeffo per molti fecoli; ma nell'anno 1624. 
fu creata una nuova commiííione di quattro 
Dot to r i , con lettere patenti, perché fofle-
ro i foli pubblici o reg; Cenfori, ed efami-
natori di tut t i i L i b r i ; erefponfabili d'ogni 
cofa in eífi contenuta . La facolta tuttavol-
ta mantiene fempre la fuá pretefa, coglien-
do di quando in quando l'occafione di daré 
la fuá approvazione a ' l i b r i . 

CENSURA , é termine popolarmente ufato 
per un giudizio, col quale viene un qual-
che l ibro , od una perfona, o azione, bia-
fimata, o condannata; ma piü particolar-
mente per una riprenfione grave fatta da 
un fuperiore , o da una perfona in autori
ta . Vedi G I U D I Z I O &:c. 

Le 



C E N 
Le CENSURE Ecclefiajliche , fono pubbli-

che minaccie che fa la Chiefa , di pene e 
gaftighi incorfi , o da incorrerfí col difub-
bidire a cib ch'ella ingiugne ; o piutíofto 
le pene cd i gaftighi ílefíi , come P Inter-
dizione , la Scomunica &c. Vedi I N T E R D E T -
T O , SOSPENSIONE , DEGR A D A Z I O N E & C . 

Sino al tempo deila R i forma i Re d' I n -
ghilterra furono foggetti alie Cenfure della 
Chiefa Romana ; m i i Re di Francia fi fo
no per lo pin rmntenuti efenti da eííe . l a 
fatti non vi é efempio di efcom Jnicazione di 
alcuno dci Re della lor prirm ftirpe, fino a 
quella che fcaghb il Papa Nicolb L con tro 
Lottario, perché avea rigettata da sé la mo-
g'ie T e t b e r g a l o che da aicuni (i reputa per 
una violazionc delle Liberta della Chiefa Gal-
licana • tuttavolta i l Pontífice , oltre lafua 
propria autorita nella detta fcomunica , pro-
curb che foíTc confentmta dall'aífemblca de' 
Vefcovi di Francia, 1'iíieffa precauzione fu 
dipo! offervata dag.li altri Papi. Ma ne' tera-
pi po íienori i Re Francefi aíferirono e VCÍT 
dicarono i lor diri t t i con raiglior vantaggio ; 
imperoché avendo i l Papa Benedetto X I I Í . 
( Pictro de Luna ) cenfurato Cario V L e mef-
fa Ja nazione fotto interdetto ; il Parlamen-
ío di Parigi con un decreto nel 1408. o r d i -

che la Eolia feífe laceraía ; ed avendo no 
Giuho I L feomunicato Luigi X I I . I'aflem-
blea Genérale a Tours fi oppoíe a l l a C ^ / « -
ta del Papa . Vedi S C O M U N I C A . 

I CanonjfH diftinguono due fpezic di Cf«-
/ « r e , Tuna de jure ̂  1'al ira de fació ^ o per 
fentenza. 

CENSURA , é anche una fpezie di tributo 

Jsíomi e fituazioni delle 
Stelle . 
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in diverfe Sigrtorie nella provincia di Cor-
novalüa, e di Devon ; cioé , che tut t i quella 
che paííano T eta di fedici anni , vengono chia-
raati a giurare fcdelta al Lord , o Signore , e 
pagare due foldi per teda , ed uno per annum, 
íernpre dapoi, come moneta certa , o come 
tribato ordinario . Vedi CERT M O N E Y . 

_ CEMTAUREA. Minore , é una piceoía 
pianta , od un arbuílo , con foghe che cre-
leono a paia, ed un fiore , cortante di un pe
talo di porpora, íagüato in cinque fegmen-
t i ; e di un cálice tubuiofo divifo in firail 
maniera . Le fue foglie fono ftimate un buoti 
amaro, e molto confacente alio ftomaco , sí 
nelle compofiziooi di queña fpezie , come per 
se, in decozione o infufione, che íi fa , pee 
lo megl'.o, nel vino. La Centaurea difeute 
ed afterge gli umori v i fc id i ; é buona contra 
i vermi , e da alcuni vien iodata come un 
Aleííifarmaco , un febbrifugo &c. 

C E N T A U R O , * C E N T A U R U S , in Agro 
nomía , una parte, o la meta di una coftel-
lazione Meridionale, in forma di mezz' uo-
mo e raezzo cavallo , comunemente u n i t i 
col lupo. Vedi CENTAURUS cum Lupo . 

* L a parola viene dal Greco KtvT-avpos $ 
formata da TuvTta , pungo , e rravpoí 9 
toro; g. d.pungítore , o Jiimolatore del 
ton. 

C E N T A U R U S cum Lupo , in Aflrono-
mia, una Coftellazione dell'emisfero meri
dionale; le cui íiellc nel Catalogo di Tolo-
meo fono 19. in quel di Ticone quattro, 
e nel Britannico 15. L'ordine , i nomi , le 
longitudini, le latitudini , le] magnitudin? 
&c . ne fono come íegue: 

£P Longitudine 
eres 

Inform. davantl alia tefta 
Prec. neiia tefta del Centauro 
Merid. nella teíla 

Media 
SníTcgu, e fettentr. nella tefta 

omero o fpalla poíkr. del Centauro 
Merid, di 2 nell' anterior piede del Lupo 
SuíTeg, c fettentr. dello ñeífo 
i í e c . di cont. davanti al eolio del Lupo 

Suífeguentc 
í o 

Torno I L 

«le 
25 42 40 

2 22 1 
3 4 i 36 
3 35 20 
3 2Ó 53 

8 o 18 
20 21 34 
20 39 49 
23 10 26 
23 37 3 

Latitudinc 

21 33 13 
20 33 3 
21 34 24 
20 2 20 
18 5Ó 15 

21 59 o 
12 57 45 
11 28 1 
17 6 56 
*/ 37 52 

Y y 

era 

5 
4 5 
4 5 
4 S 
4 5 

2 5 
5 6 

5 
4 
6 
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ÍSlomí, e fttuaziom delle 
Stelle. 

Preced. di 2. nel nafo del Lupo 
Contigua a quella 
Suffegu. nel nato 

C E N T O , * Centone in Poefía , é un 
opera totalmente comporta di verfi , o paíli 
promifeuamente prefi da altri autor! \ difpo-
ííi foltsnto in una forma , od ordine núc

eos), che compongano una nuova ope-
ed un nuovo fentiraento. 
L a parola £ Latina , e primariamente fi-
gnifica una vejie fatta di pezzi, o rita-
gli / formata dal Greco KtVTptov : i fol-
dati Romani ufavano que/ii Centoni, o 
pezzi di drappo vecchio rattoppati gli 
itni fopra de gli .altri, per guardar/i dai 
colpi dei loro nemici. Altri dicono, che 
i Centones erano propriamente bocconi 
o rkagli di cuoio, &c. de1 quali erano 
coperte le lor macchine mihtari, dette 
Vinece, fotto le quali gli ajfediatori fi 
avvictnavano al coperto e difefi , vérfo 
qualche piazza. 

^Longitudine 

26 21 24 
27 2 37 

Wfe, 28 30 10 

Latítudine 

14 25 38 
14 34 8 
*É 7 23 

3 

5 * 
5 6 
5 

vo 
ra. 

Auíbnío ha date le rególe da offervarfi 
nel compor Centoni. Eg!i dice , che i pez
zi fi poffono prendere o dal medefimo poe
ta, o da diverfi i e che fi ponno pigliare 
o verfi in te r i , o divifi in due; connetten-
do una meta, con un'altra prefa aitrove ; 
nía due verfi non fono mai da prenderíi 
correntemente, o di feguito , né giammaí 
rr.eno delia meta di un verfo. Egli mede
fimo , fecondo quefie rególe , ha comporto 
un piacevole, ma ofeeno Centone, Nuzzia' 
Je tratto da' verfi di Vi rg i l io . 

Proba Falconia ha feritta Ja vita di Ge-
isu Crirto, in.Cm^w/prefi da Vi rg i l i o : i l fi-
mile fu fatto da Alcx. Rofs , nella fuá Chri-
/Hados; e da Stefano de Pleurre, canónico 
regolare di San Vittore a Parigi \ un faggio 
de? Centoni del quale , fuli' adorazione de' 
Maggi , é i l feguente . 

Adoratio Magorum , Matth.z.. 

6 f i£n. 255. Ecce autem primi fub lumina folis & ortur, 
2 , iEn. 694. Stella facem ducens multa cum .luce cucurrit: 
5, /En. 526, Signavitque viam * cceli in regione ferena. 8 , ^ n . 528. 
8 , iEn. 330. Tum Reges * ( credo quia fit divinitus illis i , G. 415. 
l , G. 41 ó. Ingenium , & rerum fato prudentia majar ) 
7 , iEn. 98. Externi vem.unt * quee cu i que e/i copia lati 5, iEn. ICO. 

1 1 , iEn. 333. Muñera portantes: * melles fuá thura Sabai. 1 , G. 57. 
3 , iEn. 4Ó4. Dona dehinc aura gravia, * myrrhaque madentes 12, iEn. 100. 
9 , iEn. Ó59. Agnovere JDeum regem, * Regumque parentem. 6 , iEn. 548. 
3 , G. 418. Mu ta veré vtas , * perfeciis ordine votis 10, iEn. 548. 
ó , iEn. j ó . Infuetum per iter, * fpatta in fuá quisque recejfit. 12, ^ n . 12(5, 

CENTO , in fignificato di numero, ed ap-
plicato ad ufi Ingletí . Vedi HÜÍNDRED. 

C E N T R A L E , cofa che fi nfeníce a Cen
tro. Vedi C E N T R O . 

COSÍ dteiarno , Eccliffe Céntrale , Forze Cen-
trali > Regola Céntrale &c . Vedi C E N T R A L I 
Forze &c. Vedi puré Fuoco , ECLISSI &c. 

C E N T R A L I Forze , vires, o potenze , on
de un corpo che fí move, o tende verfo i l 
centro di moto, o ne recede. Vedi CEN
TRO di Moto; vedi puré V i s . 

Le Forze Centrali fono dlvife in due fpe-
zie, in riguardo alie loro diífercnti relazioni 
ai centro, cioé mCentripete, e Centrifughe . 
Vedi C E N T R I P E T A , e C E N T R I F U G A . 

Leggi delle Forze CENTR A L I . i . L a rego
la feguente, di cui fiam debitori.al Marche-
fe de FHofpital , apre in un tratto tutti i 
miíieri delle Forze Centrali: fupporto un cor
po di qualche determinato pefo , moverfi 
uniformemente attorno di un centro con una 
certa velocifa, e trovatu da quak altezza deb-

be 



C E N 
tse eíícrc caduto per acquiíhre quella ve-
lociía : allora , come i l raggio del circolo 
che egli defcrivc é al doppio di qnell' al-
tezza, cosí é i l fuo pcío alia fuá f o m cen
trifuga. Quindi é fsciíc dedurre , che , 

2 . Se due carpí eguaü di pefo, deferid 
vono periferia di circoli ineguali in tempi 
eguali y le foro forze centrali fono tome i 
loro Diaraetri A B , ed H L , ( Tav. Meccxni-
ca •> fig. 25. ) e di qua , fe le forze centrali 
di due corpi , deferiventi perifene di due cir
coli ineguali , fono come i loro diametri, 
er percorrono gli íleíTi in tempi eguali» 

3. La Forza Céntrale di un corpo che íi 
«luove nella periferia di unerreolo, é come 
i l quadrato delT infinitamente piccolo arco 
A E , divifo per i l diámetro A B . Poiché 
dunque un corpo, mercé di un moto equa-
faile , 'n tempi eguali deferí ve archi eguali 
A E , la forza Céntrale 5 onde i l corpo é fof-
pinto nella periferia del Circolo, é coflan-
temente la fteffa. 

5 4« Se due corpi deferivono difFereníi pe-
riferie con un moto equabile , le loro forze 
Centrali fono in una ragione comporta del-
laduplicaía ragione delle loro c e l e m í , e del-
la reciproca de'loro diametri. Quindi , fe le 
celeritk fono eguali, le forze Centrali faran-
no reciprocamente come i loro diametri AB 
ed H L fono eguaü , cioé , fe ciafcun mobile 
procede nelia ílteffa periferia, ma cotí celeri-
tadi ineguali , le forze Centrali faranno in 
una ragione duplicara delle velocita. 

Se le forze Centrali dei due corpi che fí 
muovono in penferie difFereníi fono eguali, 
i diametri de' Circoli AB , ed H L faranno 
in una ragione du plica ta déiic eclerita. 

5. Se fopra due corpi che fi muovono in 
penferie ineguau, fi agí ice dalla medefiraa 
forza céntrale T i l tempo neila piü grande é 
a quello nella piu piccola, in una ragione 
fubduplicata del maggior diámetro AB , al 
minore H L ; percib, T z : í 2 : : D : d , cioé 
a d i r é , i diametri de'circoli nelle cui peri-
ferie coíeíií corpi ricevono impreffioae od 
azione dalla medefiraa forza céntrale ^ fono 
la una ragione duplicata de' tempi . Quin
di ancora i tempi ne'quai periferie od archi 
l imi l an , íoa percoríi da corpi impulli dalla 
medefuna forza Céntrale, fono in proporzio-
ne alie ¡oro velocita. 

Le forze ccntralt fono in una ragione 
compoik ddla ragione diretta de'diametri, 
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e della reciproca de'quadrati , per le peri
ferie intere. 

6. Se i tempi , onde i corpi fono por-
ta t i per le medefime intere periferie , o 
per archi íi tnili , fono come i diametri "de' 
circoli , le forze Centrali fono reciproca
mente come i medefimi diametri. 

7. Se un corpo fi roove uniformemente 
nella periferia di un circolo, con la velo-
cita che acquifta cadeudo dall' altezza A L ; 
la ferza céntrale fara alia gravita, eome ü 
doppio dell' altezza A L , al raggio C A . 
Percioje la gravita del corpo chiamifi G , la 
forza centrifuga fara 2AL . G : CA . 

8. Se un corpo pefante fi rauove equa-
bilmente nella periferia d'un circolo , c coa 
la velocita che acquifta cadendo daii' altez
za A L , eguaie a mszzo Ü raggio, la for
za céntrale farva eguaie alia gravita. E di 
nuovo, fe la forza céntrale , é eguaie alia 
gravita , egli fi rauove nella penferia del 
circolo, con rifteífa velocita, che acquifta 
cadendo da un' altezza eguaie a mezzo ü 
raggio, 

9. Se la Forza Céntrale é eguaie alia 
gravita- , i l tempo che egli oceupa o fpen-
de nelT nuera periferia , é al tempo della 
fuá caduta per mezzo i l raggio , come la 
periferia al raggio. 

10. Se due corpi fi muovono in perife
rie ineguali , e con una velocita inegua-
le , che é reciprocamente in una ragione fub
duplicata de'diametri, le forze centrali fono 
in una ragione duplicata delle difbnze dal 
centro delle forze prcic reciprocamente. 

11. Se due corpi fi muovono in perife
rie ineguali, con celeritadi, che fon reci
procamente come i diametri ; le loro for
ze centrali faranno reciprocamente come i 
cubi delle loro diflanze dal centro delle 
loro forze. 

12. Se le velocitadi di due corpi , che 
movonfi in periferie ineguali, fono recipro
camente in una ragione fubduplicata de'dia
metri \ i tempi onde percorrono tutta la 
periferia, od archi fimilari , fono recipro
camente in ragione triplicata delle diüanze 
dal centro delle forze: laonde , fe le forze 
centrali fono reciprocamente in una ragione 
duplicata delle diftanze dal centro, i tem
pi onde le intere periferie, od archi fimi
lari fon percorfi , fono reciprocamente in 
una ragione triplicata delle diftanze» 

Y y 2 13. 
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13. Se un corpo fi move in una linea cur

va , in tal maniera che i l raggioCB, Fig. 
25. n. 2. t i rato da cíTa fino al punto fiíío 
C , poflo nel medeíimo piano , defcriva aree 
B A C , B C E , & c . proporzioñ.ali ai tempi, 
©d eguah in ogni dato tempo, egli é íol-
lecitato verfo i i punto C , da una forza 
centr ípeta. 

14. Se un corpo fi avanza fecondo la di-
Te7Íone della linea retta A D , ed é folleci-
ía to da una forza centrípeta verfo un punto 
fiííoC, pofio nel medefimo piano; egli de-
ícrive una curva, la cui cavita é verfo C , 
£ le cui diverfe aree compre fe tra due raggi 
Afi.i e C B , fono proporzionali ai tempi . 

15. Comunque le tcrve centrali differi-
fcsno Tuna da IT alíra , fi pofiono compa
rare infierne ; imperocché fono fempre in 
una ragione* compcíla deila ragione delle 
quantita di materia ne' corpi rivolgentefi, 
€ della ragione deile diíianze da! centro , 
«d in oltre in una ragione invería de' qua-
drati de1 tempi pcricdici . Se dunque voi 
moltiplicherete la quantita di materia in 
ciafcun corpo per la fuá di fianza dal cen
t r o , e dividerete i l prodotto per lo quadra-
to del tempo periódico , i quozienti della 
divifione faranno Tuno all' ahro nella det-
ta ragione compoíta, cioé , come le forze 
temraü.. 

16. Quando h quantita di materia fono 
« g u a l i , le difianze íkfle debbonfi dividere 
per H quadrati de' tempi periodici; affin di 
determinare la proporzione delle forze Cen
tra l i : in tal caí© , fe i quadrati de' tempi 
periodici fono i ' uno all' altro , come i cu-
bi delle di í ianze, i quozienti delle divifio-
ui,. tgualmente che le forze Centrali , fa-
lanno in una ragione invería de'quadrati 
ileile. diftaxiie«. 

17. Quando la forza ,. per cui. un corpo 
Í loUecbato verfo ua punto , non é per 
tuí to la üeífa, ma é od accrefeiuta, odi -
minuita , in proporzione alia difianza dal 
«entre.-» diverfe curve indi forgono e diri-
i?ano in una certa proporzione .. Se la for-
ZSL deertfee, in ragione invería de' quadra
t i delle diftanze da coteílo punto , i l cor
po deferivera un'eliipfi , che é una curva 
ovale, in cui vi fono due punti chiamati 
Foci, ed i l punto verfo cui la forza é di-
re tt a , cade fopra uno di eífi: cosí che ici 
cadaun nvolgimento % un corpa una. voka 
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vi fí avvicina , ed una volta fe ne dilun-
ga . I I circolo altresi appartiene a quella 
forte di curve , e pero in cotefio cafo i l 
corpo pub ancor deferivere un circolo. ' 

I I corpo pub in oltre ( fupponendo una 
maggiorc celerita in efío) deferivere le due 
rimanenti fezioni coniche , c ioé , le curve 
parábola , ed iperbola , che non ritornano 
in fe fiefie: al contrario, fe la forzacrefee 
con la difianza , e cib in ragione della di
fianza fie fía , i l corpo deferivera di nuovo-
un' ellipfi ; ma i l punto a cui la forza é d i -
retta é i l centro deirelüpfi ; ed i l corpo y 
in ciafcun rivolgimento, due volte vi fi av-
vicinera , e due volte di nuovo fi feofierá 
da quel punto . I n quefio cafo parimenti, 
un corpo pub movetfi in un circolo , per 
la ragione fopramentovata. Vedi O R B I T A , 
PÍA NETA , e P R O G E T T I L E , 

i^e^o/a C É N T R A L E , é una regola, 00 un-
metodo feoperto da Tommafo Baker, Rei
tere di Nympton nella Con tea di Devon r 
coila quaie fi trova i l centro di un circolo 
defiinato a tagiiare la parábola in tanti 
pun t i , quante ha radici reali un1 equazio-
ne che fi ha a coflruire. 

U fuo ufo principale é nella eofiruzione 
dell' Equazioni; cd egli 1'ha applicato con-
buen efito fin alie biqnadratiche . Vedi 
C O S T R U Z I O N E , ed E Q U A Z I O N E -

La regola Céntrale é principalmente fon-
data su queíia proprreta. della parábola 1 
che fe una linea s' inferiva in queíia cur
va , perpendicolare a qualche d iámet ro , i l 

-jrettaBgolo formato de' fegmenti della in»-
feritía , é eguale ad un rettangolo fatto 
dell'intercetto diámetro,, e dei parámetro 
dell'aífe.-

La regola Cenirale ha l ' avantaggio foprs' 
i- meted i di coüruire Equazioni di Cartc-
fio e di De Latteres, in. que f io , che que-
fí-i ultimi fono foggetíi ail' imbarazzo m 
prepara* i'Equazione con levar via i l fe
condo termine. Da cib fiam liberi nel mé
todo di Baker, che ci raofira , come co-
firuire tutte le Equazioni non eccedenti la 
quarta potenza-, mediante V interfezione dí 
m\ circolo e di una parábola, fenza romií-
ficne,. o cambiamenío dí ale un termine , 
Fhi l Tranf. N0 . 157. 

C E N T R I F U G A Forza , é quella, con 
cui un corpo che fi rivolge attorno di un 
centro, fi SÍQIZ» di receder da ello . Eü ' t 

watt 
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una del le Leggi ftabilite delía natura, che 
ogni moto é di per sé rettilinco ; ( Vedi 
M O T O ) , e che i l corpo che fi move non 
receda raai dalla fuá prima linea retta, fin--
che qualche nuovo impulfo non v i íi foprag-
giunga in direzion d:fferente : dopo queíto 
nuovo impulfo, î f moto diventa comporto, 
ma continua fempre rettilineo , benché la 
direzion ddla linea fia alterata. Vedi C O M -
P O S I Z I O N E . 

Per moverfi in una curva , ei deve ricc-
vcre un nuovo impulfo, e cib in d'fferen
te dirczione, ad ogni momento ; una cur
va non eífendo ridusibile a linee rette, fe 
non fe infinitamente piccole . Se dunque 
nn corpo continuamente tirato ve río un 
centro, fara projetto in una linea che non 
paña per quti centro , egli deícnvera una 
curva ; in o^ni di cui punto , A ( Tav. 
Meccanica, fig. 25. ) fi sforzera di recede-
re dalia curva, e procederé nella tangente 
•A D r e, fe non vi fara Hato alcirn óbice , 
atíua^niftite vi a ve ra proceduto ; di ma
niera che nello ñefíb lempo , in cui egü 
deferí ve l'arco A E , avra receduto la ¡un-
ghezza deila linea D E , perpendicolare ad 
-A D per ¡a fuá Forza Centrifuga. forza 
Centrifuga adunque , é come la linea retta 
D E , perpendicoiare ad A D , fupponendo 
y arco A E infinitamente pícejólo.. Vedi I N 
F I N I T O ' . 

L' > fretto de lia forza Centrifuga é tale y 
che un corpo , • obbligato a deícrivere un 
cireolo , deferí ve ii piu grande ,. che mai 
pofía : ÜQ maggsar eircolo cOendo- , direm 
cosí , roeno circoiare, e meno diiknte da 
una linea retta , che un piccolo . Laonde 
un corpo fofFre piu di violenza , e difpie-
ga maggiormenie la Aia forza Centrífuga 
quando deícrive un pieciolo cireolo , ohe 
guando ne deícrive un grande : vale a di-
ie , la forza Centrifuga é fempre proporzio-
naíe alia circonferenza delia curva, in cui 
íl corpo nvolgentefi é ali' intorno por
ta to . 

, Lo ütíT'o é nelle altrc curve come ne' 
«ircoU ^ imperocché una curva, qualunque 
f la tía , pu5 tflete rtimata come compoQa 
di un infinité di archi d' infinitamente pie-
coa circoii tmt ideícr i t t i su d.ffcrenti rag-
^! ' m Sulff che , dove h curva ha la roag-
gior curvita , ivi é , dove i piccoli archi 
íono 1 P¡u ^ ' ¿ h ú 1 cosí , nella meckíi.-ru 
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c u r v a , la forza Centrifuga del corpo che la 
deferive , varia fecondo i diverfi punt i m 
qual i íi t rova . 

Forza C E N T R I P E T A , é quella poten
z a , onde un corpo mobile , fofpinto nella 
linea retta A G , ( F ig . 25. ) é perpetua
mente t i ra to fuor del fuo moto ret t i l inea-
re , e follccitato a procederé in una c u r v a . 
La forza Centrípeta adunque, é come la l i 
nea retta D E ad A B i fupponendo l ' a rco 
A E infinitamente p iccolo . Q u i n d i , le for-
ze Centrípeta , e Centrifuga fono egua l i . Ve
di Forza C É N T R A L E . 

C E N T R O * , i n un fenfo g e n é r a l e , d i 
nota un punto egualraente diftante dagli 
eftrerai di una l i nea , figura, o corpo : ov-
vero i l mezzer d i una l inea , o di un p i a n o , 
per cui una figura od un corpo viene i n due 
par t í eguali d i v i f o . 

* La parola e greca mvTpov, che prima* 
riamente fignifica un punto ; effendo for-
mata dal verbo KÍUTSIV , pungere . 

CENTRO di un Ba/iione, é un punto nel 
mezzo delia gola de! Bartione , donde la l i 
nea capitale comincia ; e che ord inar iamen
te rtaffi. ne l i ' sngolo dell ' interiore po l í gono 
delia figura. V e d i BASTIONE . , 

CENTRO di un Battaglione , é i l mezzo di-
un Bat tag l ione ; dove comunemente lafeiaíl 
tan grande fpazioquadrato, per a l iuogarvi l e 
vefti ed i bagagli . Vad i B A T T A G L I O N E , 

CENTRO di un Cireolo, é un punto ne! mez-
20 di un c i reolo , o di una figura c i rco lare , 
da cui tu t te le linee tirate alia circonferenza. 
fono egua l i . V e d i C i R C O L O . 

Euclide dirnofíra , che i ' angolo nel Centro 
é doppio d ique l io nella circonferenza; cioé , 
Tangolo fatto da due linee t í r a t e dagli e í l r e m i 
d i un arco al cen t ro , é doppio di quello fat
to da due lince t í ra te da quegli eftremi ad un 
punto nella circonferenza . V e d i CIRCONFE
R E N Z A , ed A N G O L O . 

CENTRO di una Sezione cónica ^ é i i pun
ió , in cui t u t t i i diaraetri concorrono , V e d i 
D I Á M E T R O ; vedi pu ré Sezione ComCA . 

QueQo punto , neiF ellipfi , é dentro la 
figura ; e neli ' ipcrbola fuori» V e d i CENTRO 
d i un ellipfi, & c . 

CENTRO di unaCurva, delia piu altafpe-
z i e , é i l punto dove due d iametn concorro-
n o . V e d i D I Á M E T R O . 

Quando t u t í i 1 diametri concorrono nei 
Biedefirao punto , qucfti dal Cav. N e p í o a 

I chta-
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c chiamato i l Centro genérale. Vedi C U K? 
V A . 

CENTRO dt un Oriuota a Solé , h quel pun
to dove i l gnomon , o ñ i ío j ch 'é poflo pa-
rallelo alPaffe della t é r ra , interfeca i l piano 
del!' o r inólo ; e di 1^, in quegli oriuoli che 
hanno Centri, fon t í ra te tutte le linee ora
rle» Se i l piano delTorinolo a Solé é paral-
lelo all 'aííe della térra , non pub avere Ce»-
tro alcuno; rna tutte le linee orarie faranno 
paraílele alio ftilo, e T una a l l ' a l t i a . Vedi 
ORIUOLO a Soh. 

CENTRO di unEllipfi^ é que! punto dove 
3 due diarnetri, i l transverfo, ed i l conju-
gatoj s'intcrfccano Fun ra l t ro . Vedi EL-

CENTRO d i Gravitazione , o di ¡éUrazsim 
ne , in Fifica, é quel punto a cu i un plane
ta , od una Cometa rivolventiíi ,. fon im-
pulfi od attratti dalla forza od impeto della 
gravité» Vedi GRAVITAZIONE j ed ATTRA-
ZIONE . 

CENTRO di Gravita nella Meccanica , é 
un punto dentro un corpo, per lo quale fe 
nn piano pafla, i fegmentr di ciafcun lato 
faranno eguali, ed equipondereranno ; cioé ,. 
niuno di cífi pu5 muover l 'altro. Vedi GRA
VITA1 Í 

Quindi , fe fia impedita la difcefa del Cen
tro di gravita, o fe i l corpo fia fofpefo dal 
íuo centro di gravita, egli durera neliaquie
te . Vedi MOTO e Q U I E T E . 

L ' intsra gravita di un corpo fi pub conce-
pire unirá nel fuo Centro \ eperb , nelledi-
moftrazjoni, fi fuole, per lo corpo foftitui-
re i l Centro-

Per lo Centro di gravita paífa una linca ret
í a , chía mata // Diámetro di Gravita: 1'in-
terfezione y adunque, dr due tali diarnetri, 
determina i l Centro. Vedi D I Á M E T R O . 

I I piano , dove é colíocato i¡ Centro di 
gravita, é chiamato W Piano di gravita: co
sí che la comune interfezione di due tali pla
ñí determina i l diámetro di gravita . Vedi 
PIANO » 

Ne' corpí oraogenei, che poííono eífere di-
vifi per i l luogo in partí fimilari edeguali, 
i l Centro di gravita é lo fleífo che i l Centro 
di magnitudine . Laonde, fe una linea fara 
fecata in due , i l punto di fezione fara i l 
Centro di gravita fc 

I I CENTRO fcwwwf di gravité di du€corpi\ 
é un punto talmente fituato nella linea ret-
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ta che congiunge i Centri- dei due corpí , che jr 
fe i l punto é fofpefo, i due corpi equipon
dereranno , e ripoferanno in ogni Ctuazio-
ne l Cosí , i l punto di fofpenfione in una 
ordinaria bilancia, o nella ftadera Romana , 
qualor i due pefi equiponderano, é i l Cen
tro comune di gravita dei due pefi . Vedi 
STADERA o 

Leggi del CENTRO di gravita : i . Se i 
Centri di gravité di due Corpi A e B , ( Tav. 
MtTcan. fig. 13. n0.2. ) /aran congiunti per 
la linea: retía A B , /e diflanze BC e C A del 
Centro comune digravithC r ¿¿«Centri par-
ticolari di gravita B ed A r fono reciprocamen
te come i pefi A e B * Vedi quefto dimoñra-
to fotto 1' articolo BILANCIA . 

Quindi , fe ía gravita de'corpi A eB fo
no c g u a l i i l Centro comune di gravita C , 
fara ^el mezzo della linea retta A B .• I tr 
oltre , poiché A : B : : B C : A C ; ne fe-
gue che A - A C : B . B C-, donde appare r 
che le potenze di corpi equiponderann, de-
vono üimarfi dal facium della maífa, mol-
tiplicata neíla diftanza dal Centro di gravita; 
Wqu&lfaíüum comunemente é chiamato Mo-
rnentum de'pefi. Vedi MOMENTO. 

In oltre , poiché A : B : : B C : A C r 
A - f B : A : : B C - f A C : B C . Adunque i l 
Centro comune di gravita, C , di due cor
p i , troverafií , fe i l faSium di un pefo A , 
moltiplicato nella diftanza de' feparati Cen
tri di gravita A B , fia dívifo per la fomma 
de' pefi A e B . Supponiamo , v: g. A ~ 12 , 
B ~ 4 , A B ~ 24 ; dunque , B C ~ 24 • 
1 2 : 1 6 = 1 8 . Se i l pefo A fia dato, e data 
la diílanza de' Centri particolari di gravita 
A B , infierne col Centro comune di gravita 
C , i ! pefo di BtroveraOTirrrad A . A C : B C ; 
cioé , dividendo i l momento del dato pefo 
per la diftanza del pelo cercato, dal común 
centro di gravita . Supponiamo, A = 12 , 
B C = i 8 , A C = 5 y allor B r = . ó . 1 2 . 1 ^ 

2. Per determinare il Centro comune dt 
gravita di diverfi dati corpi a , b ^ c, d y 
( fig. 13. ) nella linea retta A B . Tróva te 
i l Centro comune di gravita dei due corpi 
a 5c ¿ , cui fupponete in F ; concepite unr 
pefo ¿7 - f - ¿ , applicato in F ; e nella linea F E , 
tróvate i l centro comune de'pefi a-f-b & c, 
cui fupponete in G . Finalmente, in B G , 
fupponete un pefo a-j-b-^-c applicato ai due 
a ¿ SÍ c j e tróvate i l Centro comune da 
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gravité tra quefto ed i l peíb d , cuí fuppo-
nete in H i queft 'H íara i l Centro comune 
ÁI gravita de'corpí « , ¿ i c, d . E neila 
íkffa maniera potretc i l Centro comune di 
gravita di ogni maggior numero di corpi 
r i tro vare . 

3. Due peftD edE, ( . ñg. 14- ) ejfendofof 
pefi fuer del lar Centro ¡comune di gravith in 
C , determinare qual di ejfi preponderi, e quan-
*to. Moltiplicate cadauno nella fuá diftanza 
dal Centro di íbfpenfione ; quei lato su cui 
\\ fatlum o prodotto é piü grande, prepon-
dere ra 4 e la differenza tra Ti due , fara la 
quantita, delta quale egü prepondera . 

Quindi é , che i momenti de' pefi D ed E , 
fofpefi fuori del Centro di gravita, fono in 
una ragione comporta dei pefi D ed E , e 
delle ditlanze dal punto di fofpenfione . 
Quindi puré i l momentum di un pefo fof-
pefo nel punto C , non avera alcun effst-
to riguardo al reílo D E . 

,4. Per determinare la preponderazione , ove 
diverfi corpi a , < b , c ,d , ( fig. 1 5. ) fieno fof
pefi fuori del común Centro di gravita in C , 
Moltiplicate i pefi c e d nelie ior diftanze 
•dal punto di fofpenfione C E ed E B ; la 
íomma fara i l momentum de ' lo rope í i , o la 
loro ponderazione verfo la dritta : appreífo 
moltiplicate i pefi a c b nelle loro ditlanze, 
A G & C D , la fomma fara la ponderazio-
ne verfo la finiftra : fottraendo adunque 1' 
una da i í ' a i í ra , i l rimanente faralá prepon
derazione ricercata. 

•5. Ejfendo qualunque numero d i pefi, a , b , 
c , d , fofpefi fuori del común Centro di gra
vita in C 1 e preponderando verfo la dritta y 
determinare i l punto F , da donde la fomma di 
tut t i i pefi ejjendo fofpefa , la preponderazio
ne abbla a continuare la ¡hffa come nella pri
ma lor fituazione. 

Tróvate i l momentum, dove i pefi c c d 
preponderarlo verfo la drit ta; poiché i l mo
mentum della fomma de'pefi da fofpendcrfi 
in F , gli ha da eííere eguaie , i l momentum 
or ora trovato , fara i \ fatlum d i C F nella 
fomma de1 pefi: queí lo , perianto, eííendo 
divifo per la íomma de'pefi , i l quozieate fa
ra la diftanza C F , a cui la fomma de'pcíi 
na da fofpenderfi, acciocché la prepondera
zione continui ¡a fteífa come prima. 

6. Per trovare i l Centro di gravita in un 
parallelogrammo , e in un paralellopipedo . 
Tírate le diagonali A D ed E G ( Fig, 1^.) 
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parimenti C B e d H F ; perb che ciafcun 
diagonale, A D & C B , divide i l paralle
logrammo A C D B in due partí eguali, cia-
feuna pafifa per i l Centro di gravité ; con-
feguenteraente , i l punto d1 interfezionc I , 
é i l Centro di gravita del parallelogrammo. 
I n fimil guifa perb, che c i l p i a n o C B F H 
e i ' altro A D G E , drvidono i l parallelopi-
pedo in due parti eguali, ciafeuno paflfa per 
i l fuo Centro di gravita; cosí che la comu
ne interfezione I K , é i l diámetro di gravi
t a , i l di cui mezzo é \\ Centro. 

Nella guifa fteíTa fi pub i l Centro di gra
vité trovare ne' prismi e ne' c ihndr i ; eflfendo 
egli i l punto medio della linea r e t í a , che 
unifee i Centri di gravita delle lor bafí oppofte, 

7. Ne'poligoni regoiari, i l Centro di gra
vita é 1' iíkffo col Centro del parallelogram
mo circoferitto. 

8. Per trovare i l Centro d i gravith di unco-
no e di una pirámide. W Centro di gravita di 
un cono , é nel fuo aífe A C , ( fig. 17. ) 
Se dunque A P ~ Vpzzzdx, i l pefo nel 
medefimo 'cono é p r x z d x : 2 ^ l ; e perb 
i l fuo momentum p r x * d x , 2a2. Quindi 
la fomma dei momenti p r x * : S a* ; che 
divifa per la fomma de' pefi p r x ? : 6 a* ^ 
da la diftanza del Centro di gravita della 
porzione A M N , dal vértice A = ó a* 
p r x 4 : 8 a * p r x 3 = j - x = ± A P ; Laondc, 
i l Centro di gravita deü' intero cono , é 
diñante dal vértice , -f- di A C , E nell* 
ifteffa maniera é trovara la diñanza del 
Centro di gravita dal vértice della pirámi
de f A C . 

9. Per determinare i l Centro di gravité in 
un triangolo B A C ( Fig. 8. ) Tíra te la linea 
retta A D , bifecante la bafe B C in D ; ef-
fendo che A B A D r = A D A C , ciafcüno 
pub effere divifo nel medefimo numero di 
piccoli pefi, applicsíi nella íleíTa maniera su 
cadaun lato alTaflfe comune A D : cosí che 
i¡ Centro di gravita del A B A C , fara in 
A D . Per determinare i l punto precifo in 
qocílo , fia A 0 = * , B C r - ¿ , p — x , 
M N ~ y ; allor farU 

A P : M N : : A D : B C 
x : y a : b 

Quindi ,/=r¿>Af: . Tírate A E = r r per-
pendicolare a B C ; allor A D : A E : : A P , 
A Q ; e percib, AQr=: c x • a , e Q<?—cdx:a, 
Donde , i l momentum y x d x = cbx* 
dx : ¿?x , ed f / x d xzzzcb x i : 3 a 1 U qual 

fom-
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fomma divifa per 1' área del t r íangolo 
A M N cbx*". 2 a7- , da la diíknza del 
Centro di gravita dal vértice És<* abx^-. 
3 abx* z z j x . Se dunque per x , íbíbtui-
fcafi a, la diñanza del centro^di gravita del 
A , dal vértice, fara trovara -f-^. 

10. In quanto al Centro di gravita; in una 
Parábola, (Fig. 19.) la fuá diftanza dal ver-
tice A , é trovata eífere lo fpazio A F . l a 
una paraboloide cubica, la diftanza delCfw-
tro dal vértice é = : y A P . In una parabo
loide biquadratica, |- A P . In una parabo
loide furdefolida , ^ A P . Nel i ' citerior 
parábola A S T , i l Centro di gravita é nel-
la diftanza A L . Nella paraboloide cubica, 
Y KQ_, I n una paraboloide biquadratica , 
~ A Q • I n una paraboloide furdefolidale 
f A Q . 

11. 1/ Centro di gravité neW arco di un cif' 
cola, é diftante dal Centro dell'arco di una 
linea , la quale é una terza proporzionale al 
quadrante ed al radio. In un fettore di un 
circolo , la didanza del Centro di gravita dal 
Centro del circolo, éaila dííUnza átiCentro 
di gravita dell 'arco, come due a tre. 

In quanto al Centro d i gravita de feguen-
t i , linee, conoidi paraboliche, sferoidi, tron
cáis , &c. come effendo cafi piíi operofi, e 
nel medefirao tempo fuor de'l' ordinario 
ufo, noi ce ne rapportiamo a Wolfio , ed 
a l t r i . 

12. Per determinare i l Centro di gravita 
in qualunque corpa meccanicamente. Mette
te i l dato corpo H I , (F ig . 20.) fopra una 
corda eftcfa , o ful labbro di un prisma 
triangolare F G , recandoio per quedo e per 
quel verfo , finché le parti quinci e qum-
di ílieno in equilibrio ; i l piano , i l di cui 
lato é K L , paflfa per lo Centro di gravita. 
Bilanciatelo o líbratelo di nuovo su i'iftef-
fa corda, folamente mu tan do la fuá íicua-
zione; allor la corda, od i l lato M N paf-
fera per lo Centro di gravité ; cosí che T 
interfezione delle due linee M N , e K L , 
determina i l punto O nella fuperfizie del 
corpo, che ricercavafi. 

L'iñeífa cofa fi pubfare con por i l corpo 
fopra una tavola orizontale ( tanto da preffo 
all 'orlo quanto mai fi pub , fenza che cada ) 
in due pofizioni, per i l iungo , e per i¡ lar
go : T interfezion comune delle due linee 
contigue aiTorlo, fara i l (\xo Centro di gra
v i t a . Ovvero, cib fipubfar, collocaado i l 
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corpo fulla punta di uno fliio &c. finché re
di in equilibrio . Con quedo método , Bo-
relli trovo i l Centro di gravita in un corpo 
umano, e lo ftabill, tra le naciche e la pti
be , cosí che tutta la gravita del corpo ivi é 
raccolta, dove la natura ha podi i genita-
l i : con un chiaro cenno della fapienza del 
Creatore, nel fituare i l membrutn virile i.ti 
quel luogo , che di íutti gli altri é i l piu 
conveniente e cómodo per l'opra della co- • 
pulazione. 

13., " Ogni figura, fia fuperfiziale o foli-
„ da , generala dal moto di una linea , o di 
„ una figura, é eguale al facium della ma-
„ gnitudine generante , moltipíicata nella 
„ via del fuo Centro di gravita, o nella l i -
„ nea che i l fuo centro di gravita deferive " . 
Vedine la dimodrazione , fotto l 'Art icolo 
CENTRO BARYCO Método. 

I I bel teorema precedente, confiderafí co
me una delle piu nobili feoperte geometri-
che fatte neli' ultimo Secólo; ed é i l fonda-
mento del methodus centro baryea . Pappo, 
per verita , ne diede il primo cenno , ha Iun
go tempo; raa fu il Gefuita Guldino quegli 
che lo porto alia maturita . Leibnitz modra, 
che il teorema reggera , fe 1' alie , o i l Cen
tro , venga continuamente cambiato nel tem
po del moto generante : I corollarj ne fono 
in gran numero , e non fe ne pub fare qul 
un minuto divifamento. 

l i CENTRO di urí Iperbola, é un punto nel 
mezzo dell 'a í íe determuiato o transverfo. 
VeJi IPERBOLA, CTRANSVERSO ^ííje. 

11 CENTRO di meto, é un punto, attor-
no a cui uno o piíi corpi gravi , che han-
no un centro comune di gravita, fí rivolgo-
no j v. gr. fe i pefi P e Q ( Tav. Mcccani-
ca , fig. 21.) fi rivolgono intorno al punto 
N , cosí che quando P difeende , Q. alcen-
da, N dicefi edere i l Centro di moto. Vedi 
MOTO . 

Ev dimodrato nella Meccanica, che la di
danza I N , del centro di gravita di ogni par-
ticolar pefo , dal común centro di gravita, 
o dal centro di moto N , é perpendicolare 
alia linea di direzione I /» . 

I I CENTRO d1 O/ci 11 azione, ¿ un punto ia 
c u i , fe fia raccolta I'intera gravita di un pén
dulo compodo, le diverfe oícillazioni faran-
no cfFettuate nel medefimo tempo come pri
ma. Vedi OSCILLAZÍONE. 

Quindi , la fuá di danza dal punto di fof-
pen-
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penfione, é eguale alia iunghez7.a di un pén
dulo feniplice, le cui oícillazioni fono ifo-
crone con quelle del comporto. Vedi PÉN
DULO . 

Leggi delCEKTKO d i Ofdllazione. i . Se 
diverfi pefi D F H B , ( Tav. Meccanica , fig. 
22.) la cui gravita fupponefi raccolta ne pun-
t i D F H B , coñantemente ritengono la mcde-
ftma dijianza tra loro ed i l punto di fofpen-
ftone A , ed i l péndulo coi) compoflo, efegui-
fce le fue ofcillazioni imorno ad A ; la dijian-
z.a del centro d' ofcillazione O j dal punto di 
fofpenftone O A , averajfi col moltiplicare i 
diverfi pefi ne' quadrati delle diflanze, e di-
videre /' aggregato per la ¡omrna dei momen-
t i del loro pe/o . 

2. Per determinare i l Centro df ofcillazio-
in una linea retta A B , ( f ig . 23. ) Sia 

A B r ^ ^ z , A D = x , allor fara V infinita
mente piccola particella D V z = : d x , i l mo-
mentum del fuo pefo x d x ^ confeguente-
rnente la diftanza del Centro d'ofcillazione 
nella parte A D dal punto di fofpenfione 
h — f x i d x : f x d x - ^ ^ x ^ : - x l — -~ x . 
Se dunque per x fia foftituito a, la diílan-
z a del Centro di ofcillazione nella linea ret
ía A B ~ - j ¿ 7 . I n queíla maniera é trova-
to i l Centro d'ofcillazione d ' u n a catenuz-
2a, o fíl di ferro, che ofcilla intorno ad 
uno de' fuoi eftrerai. 

3. Per determinare i l Centro d? ofcillazio
ne del rettangolo K l Y i S ( f ig . 19.) fofpe
fo nel punto d i mezzo A , del lato R I , 
ed ofcillctnte circa i l fuo ajfe R I . Sia R I ™ 
S U — a , A Pz= x ; allor fara Vp =z d x ; 
e all'elemento dell'área ; coufeguentemen-
te un pefo ~ a d x > cd al fuo momentum 
a x d x .hzonáz f a x 7 - d x : f a x d xzzz^ a x*'. 
~ a x7- ™ f AT , indefinitamente efpnme la 
diftanza del Centro d'ofcillazione , dall'aífe 
d' ofcillazione nel fegmento R C D I . Se dun
que per x fia foftituita T altitudine di tutto 
i l rettangolo R S ó , averemo la diílanza 
del Centro d'ofcillazione d a l l ' a í T e r r f Á . 

Quanto al Centro d\ofcillazione in un t r i -
angola equicrure ASH , ofcillante circa i l fuo 
afle R l } parallelo alia fuá bafeSH; la'iua 
dsíUnza dal vértice A , c trovata = | 1'al-
titudine del triangolo . 

. un triangolo equicrure S H A ofcillante 
c i r c a la fuá bafe S H , la fuá difianza dal 
veruce A é trovata = i A E l'altitudine 
del triangolo. 

Tomo I L 
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Quanto al Centro di ofcillazioone in un t r i 

angolo equicrure S A H , fof pefo per un filo in-
flejfibile vuoto di gravi té , A h , ed ofcillante 
circa i l loo aííc parallelo alia fuá bafe S H ; 
la fuá diílanza dal vértice é trovata = - 1 * 
alíitudine del triangolo. 

Quanto ¿w'Ceníri d? ofcillazione d i parába
le , e curve della medefima fpezie > ofcillant! 
intorno al loro aífe paraldlo alie loro bafi, 
trovanfi eííere come fegue. 

Nella parábola Apoiloniana , la diílanza 
del Centro dall'aífe , ~ f A E . 

I n una paraboloide cubica , la difianza 
del Centro d' ofcillazione dall' aífe;— ^ A E . 

I n una paraboloide biquadratica , la di-
ftanza del Centro daH'afie, = f— A E . 

Nelle figure folide e piane agitate late
ralmente , cioé intorno all ' aífe d' ofcilla
zione , perpendicolare al piano della figu
ra , 1'inveftigazione del Centro di ofcillazio
ne é alquanto difficile ; a cagion che , tut-
te le parti del pefo , per la loro ineguale 
difianza dal punto di fofpenfione , non íi 
movono con la medefima velocita j ficco-
me é flato moílrato da Huigens , nel fuo 
Oro/. Ofcill. 

Egli t rovo, in quéílo cafo , che" la d i -
fianza del Centro d'ofcillazione dall'aífe i n 
un circolo, é ~ del diámetro : in un ret
tangolo fof pefo per uno de' fuoi angoli , — 
della diagonale ; in una parábola , fofpefa 
per i l fuo vér t ice , ~ del fuo aífe, e ~ del 
parámetro; fofpefa da un punto nel mez
zo della bafe, f dell' aííe , e f del pará
metro i nel fettore di un circolo, ~ d'una 
linea retta che é al raggio come 1'arco al
ia futtenfa: in un cono f dell'affe , ed ^ 
della terza proporzionale airaflfe , ed un 
femidiametro della bafe: in una sfera, fof
pefa da un punto nella fuperfizie del 
diámetro : nella medefima fofpefa daj un 
punto fuori della sfera ( come é comune-
mente i l cafo ne' penduli ) -f- di una ter
za proporzionale a due quantita compofie 
del femidiametro e lunghezza del filo , c 
del femidiametro ficflb : in un cilindro § 
deH'altitudine; ed - linea retta, che é ai 
femidiametro della bafe, come quello é all* 
altezza. 

CENTRO íí/" Percujfione, in un corpoche 
fi raove, é quel punto , in cui la percuí-
fíone é piíi grande , in cui tutta la forza 
percuziente del corpo fupponfi eífer raccol-

Z z t a ; 
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t a ; o circa cui Tirapeto delle partí e bilan-
ciato cía ogni lato. Vedi PERCUSSIONE . 

Leg^i del CENTRO 0 , Percuffione . i . i l 
Cernía di Percuffione é i'iÜeíío coi Centro di 
ofciliazione , oveil corpo percuziente fi r i -
volga attorno di un punto fiíTo, ed é deter-
mínato nella ííeífa marácra , cioé confíde-
rando 1'impeto deiíe partí come tanti pefi 
applicati nd un.i reíta linea infleffibile, vuo-
ta di gráviík , cioé con diuidere la fomraa 
de'prodotíi dtgl ' impeti delie partí , molti-
plicate per íe loro diñanze dal punto di fof-
penfione, per la fomma degF impeti . Quel-
J!O percib, che fi é detto di fopra de! Centro 
d' efeiliazicne i mil í t í ra ancora Centro di 
percujjlone , qualor i l corpo percuziente fi 
move aííorno di un punto fiífo. 

2. / /Centro di Percujjlone e f ifieffo col 
Centro di gravi té , fe íutte le parti del cor
po percuziente fon pórtate con un moto pa-
lallelo , o con la medeíima celeritk : imps-
iccché i momenti ( momenta) fono i pro
dotíi ( faéla ) dei peííneüe celerita. Laon-
c'.c, raolíiplicare corpi equiponderanti per la 
medefima velocita, é la íleífa cofa che pren
dere equimultipli ', ma gli equimultipli di 
corpi equiponderanti, equiponderano eglino 
üe í i i ; percib , momenti (momenta) equi
valen ti fono difpofti interno al Centro di gra
v i t ó : in confeguenza i l Centro di perculfio-
ne in queüo cafo, coincide con quello di 
gravita j e queilo che fi é moflrato di uno, 
tiene anche nell' altro . Vedi CENTRO di 
C r á v n a . 

CENTRO di Converfione , nella Meccani
ca , é un termine prima ufato da M . Pa-
rent. La fuá fignificazione é concepita co
s í : fe un baftone fi getta fopra un'acqua 
í lagnante , e fi ticn per un filo attaccato-
v i , cosí che il filo ferapre faccia T iüeíTo 
angolo col baftone; fttnpre , v. g. un an-
golo r e t í o ; i l bañone troveraífi girare fo
pra Uño de1 fuoi punti , che fara immobi-
k ; i l qual punto é chiamato i l Centro di 
Gonverfwne: Per maggior facilita , i l filo fi 
pub conspire attaccato ad un'efiremita del 
baftone. 

Qucft' effVtto nafce dalla refiftenza del flui
do , e dalia maniera con cui íi divide: im-
perocché , «mmt giniamoci i l primo momen
to di irai 'orje; certo é , che quivi la refi-
íienz? delle parti dei fluido che hanno a mu-
tarfidi luogo, ofmoverfi, tende avolgereil 
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baftone in torno al punto a cui i l filo é attac* 
cato, come fopra un Centro : cosí che nel 
prefeníe efempio , i l baftone defcrivcrebbe 
preciíamente i l quadrantc di un circolo : do-
po di che, i l fluido non feguiterebbe piu a 
portare i l baftone per lungo, ma in un mo
to particolare , in cosí fatta maniera, che 
reftremita libera del baftone, e le parti ad 
efia vicine, deferiverebbono archi piu gran-
di 'di circoli , che i l rimanente, ed avereb-
bono velocita maggiore. La refiftenza per 
tanto del fluido, che tende ad imprimere un 
moto circolare ful baftone, intornodel pun
to a cui é attaccato i l filo, tende ad impri
mere maggiore velocita su le parti che fono 
attacco aii'altra eftremita ; ovvero , lo che 
é rifteífa cofa, quelle parti richiedono mag
gior velocita , per fuperare la refiftenza del 
fluido : cosí che i l baftone non avera quel 
moto circolare attorno del punto a cui i l fi
lo é attaccato : ovvero , la refiftenza del 
fluido é maggiore verfo í'eftremo libero del 
baftone, e fempre minore verfo i'altro eftre
mo . Ora, tutte le colonne , o fila d' ac-
qua, che refiftono alia bacchetta, debbono 
fupporfi dell' iftefla lunghezza, o dcll' ifteífa 
mafia. Si pub dunque trovare fopra di efia 
bacchetta un tal punto, che, prendendo un 
gran numero di cotefte fila su quella par
ce che meno refifte, ed un minor numero 
da quella, dove piu elleno refiftono , fieví 
per eífere un' cfatta compenfazione , c 1c 
forze fien eguali da ambedue le part i : que-
fto punto é quello ch' é i l Centro di con* 
verftone , E pero che i l raedefimo razioci-
nio ha luogo in tut t i i moti di trazione 
fatti nell' ifteífa maniera , quefto Centro é 
fempre i l medefimo punto. 

La gran quiftione, che di qua nafce, fi 
é , faper precifamente in qual punto ÍICÉTÍ-
tro di converfione fi t r o v i . M . Parení V ha 
determinato, con gran quantita di calco-
l i . Se i l baftone tirato per un capo, é una 
dritta linea divifa in venti par t i , contan
do dal filo ; egli trova che \\ Centro di Con
verfione fara a un dipreífo fulla i3za. Se 
non é una linea, ma una fuperfízie o un 
folido , vi fata qualchc carabiamento nel
la íituazion del Centro di converfione , a 
mi fu ra della fuperfízie del folido. 

Se in luogo di un coruo nuotante in un 
fluido, ne íupponiamo uno pofto fopra un 
piano afpro ed ineguale , la refiftenza di 

que-
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quefto piano al moto del corpo, farli íem-
pre diviía neila raedefiraa maniera , c de-
terminera rifteffo Centro di Convcrfíone. 
Qaefta refíílenza é prcciíaraente , cib che 
chiamafi sfregamento, che tanto pregiudica 
agli effeíti delle macchine . Vedi FREGA-
MENTO . 

CENTRO di un Parallelogrammo , o Po-
Ij'gono, é i l punto in cui s' interfecano le 
tre diagonali. Vedi PARALLELOGRAMMO, 
o POLÍGONO. 

CENTRO di una Sfera , é un punto da 
cui time le linee tírate alia fuperfme, fo
no eguali. Vedi SFERA. 

I I Centro del Semicircolo per la cui r ivo-
luzione é generata la sfera, é altresi quel-
lo delía sfera. Vedi SEMICIRCOLO. 

Hermete Trismegifto definiíce Dio una 
sfera intcllettuale , cujus Centrum ubique , 
nullibi circumferentia. Vedi D i o . 

C E N T R O B A R Y C O método , nelle Mec-
caniche, é un método di mi fu ra re , o di 
determinare la quantit^ d' una fuperfizie , 
o di un foüdo, col confiderarlo come for
mato dal moto , e mohiplicandoio ia vía 
del fuo Centro di gravita. 

La doctrina n5^ cora pre fa nel feguente 
Teorema, co' fu o i Corol.'ar;. 

Ogni figura , fia fupofiziale , o/olida , ge
nerata dal moto di una linea a di una figura f 
¿egualealfaclum oprodotto della magnitud'me 
generante moltiplicata nel fuo Centro di gra
vita , o nella linea che i l fuo Centro di gra-
vith defenve. Vedi CENTRO di Grav i t é . 

Dimoflr. Imperoccbé íupponiamo i l pefo 
della intera magnitudine generante raccoi-
to nel centro di gravita; Hintero pefo pro-
dotto dal fuo moto, fara eguale al faflum 
o prodotto del pefo moífo, nel Centro di 
gravita. Ma quando le linee e figure ven-
gon confiderate come corp: omogenei pe-
ían t i , i loro peñ fono com: le loro maf-
fe: e percib il pefo moíío é la magnitudine ge
nerante ; ed i l pefo prodotto, quella gene-
rata. La figura generala, dunque , é egua
le al faélum della magnitudine , moltipli
cata nel fuo Centro di gravita. Q. E. D . 

Coro//, i . Poiché un parallelogrammo 
A B C D , ( Tav. Meccan. ñg .26 . ) é de-
icnUo ' fe la retta linea A B precede fecon-
do la direzione di u n ' a l t r a A C , con un mo
to iempre paralleio a fe üeífo ; e la vía del 
L m r a di gravita é e¿uale alia lincarst-
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ta E F , pcrpendicolare a C D , cioé all'alti-
tudine del parallelogrammo: la fuá área é egua
le al fadum, o prodotto della bafe C D , o 
alia linea deferibente , nell1 altitudine E F . 
Vedi PARALLELOGRAMMO. 

Coro//. 2. Nella medefima maniera appa-
re , che la folidita di tut t i i corpi deferitti 
per raezxo di un piano difeendente fecondo 
la direzioi.e di una linea retía A C , haíTi , 
col moltiplicare i l deferivente piano peri'al-
t i tudine. Vedi PRISMA, e CILINDRO. 

Cor olí. 3. Poiché un circolo é deferitto » 
fe i l raggio C L (F ig .27 . ) fí rivolge in
terno ad un Centro C , ed i l Centro di gra
vita del raggio C L , é nel mezzo F ; la 
vía del Centro di gravita é una periferia 
di un circolo X , defentta da un raggio fub-
duplo: confeguentemente Tarea del circo
lo é eguale al faílum o prodotto del rag
gio C L , nella periferia defentta dal rag
gio fubduplo C F . Vedi CIRCOLO. 

Corcll.q. Se un rettangolo A B C D , ( T a v . 
Mee canica , fíg. 28. ) íi rivolge iníorno al fuo 
affe A D , i l rettangolo deferivera ua ci l in
dro , e i l lato B C l a fuperfizie di un ci l in
dro. Ma i l Centro di gravita della linea ret
ía B C , é nel mezzo F ; ed i l Centro di gra
vita del piano generante nel mezzo G , del
la linea retta E F . La via di queüo ultimo » 
dunque , é la periferia di un circolo deferit-
ta da! raggio F G ; quelia del p r imo, la pe
riferia d' un circolo deferitta dal raggio E F . 
Laonde , la fuperfizie del cilindro é i l fa-
chim dell' altitudine B C , nella periferia di 
un circolo deferitto dal raggio E F , o la ba
fe. E la fohdita del cilindro , é i l faclum 
del rettangolo generante A B C D , nella 
periferia di un circolo deferitto dal raggio 
E G , che é fubduplo di E F , o del ísmi-
diametro del cilindro. 

Supponiamo v. g. V altitudine del piano 
deferivente, e pero del cilindro B C = a'y 
tí femidiametro della bafe D C ZZ r , allor 
fara E G rir: ~ r : e fupponendo la ragione 
del femidiametro alia periferia— 1 : m ; la 
periferia deferitta da! raggio ~ r zzz- m a r . 
Percib, moltiplicando ~ m r per 1'área del 
rettangolo ACzzzar , la folidit^ del cilin
dro fara zzz-mar2 * Ma ar^ — ^ r . m r . 
a. P área del circolo defcnttodel raggio D G . 
K dunque evidente, che i l cilindro é egua
le al fa£lum o prodotto della bafe nell' al
t e r a . Vedi CILINDRO. 
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Coro//. 5. I n fimil guifa, poichc il Cen

tro di gravita della linea r e t t a A B , (Ta"/. 
Meccanicay fíg. 17.) é nel mezzo M , e la 
fuperfizie di un cono é deícri t ta , fe i l trr-
angoío A B C fi rivolge intorno al fuo af» 
fe; fe P M = - | - C ; la fuperfizie del cono 
fara cguaíe al fadum o prodotto del fuo 
lato A B , neüa periferia defcritta dal rag-
gio P M , o dal fudduplo del femidiametro 
celia bafe B C . 

Supponiamo, v .g . B C r r r r , A B ¿r; 
la ragione del raggio alia periferia 1 : m ; i l 
i o n fara P M = - j r , e la periferia defcritta 
da queflo raggio = : ~ m r . Laonde , molti-
plicando ± m r nel lato del cono A B , i l pro
dotto é la fuperfizie di ^ a m r . Ma ~ a m r 
é ancora i l faélum ái ~ a, ed mr : dunque 
la fuperfizie del cono é i l prodotto deila pe
riferia, in mezzo i l lato. Vedi CONO. 

Coroll.6. Se i l triangolo A C B , ( Tav. 
Meccan. fig. 29. ) fi rivolge intorno ad un af-
fe , defcrive un cono; rnafeCB é biflecaío 
in D , e fia tirata una linca retía A D , ed 
A O = : A D , i ! Cc7?n-odi Gravita fara in O. 
La folidira del cono, adunque, é egualeal 
faftum del triangolo C A B nella periferia 
defcritta dal raggio P O ; ma A D : A O : : BD: 
O P ; ed A O — I A D , e D B ~ | C B . 
Dunque O P z i f D B = - í - C B . 

Supponiamo t;. ̂ . C B r r r , A B = ^ ; la 
ragione del raggio alia periferia 1 : w . A l 
io r fara OV ~ — r la periferia defcritta di 
quefto raggio ~ mr ^ i l triangolo A C B rrr 
~ »•; € percib la folidita del cono — mr arzzz 
~ a m rz . Ma — amr2 zzzr . m r ~ a. Ovvero 
l i faclum della bafe del cono relia terza par
te deir akitudine. Vedi TRIANGOLO. 

Quefi'elegante Teorema , che fí pub met
iere fra le principali invenzioni in geome
tría dtl.r ultimo fe col o, fu oíTervato gia da 
jungo tempo da Pappo \ ma ilGefuita Gul-
áino fu i ! primo che lo mi fe nel fuo pleno 
Jume, e ne cfibl V ufo in varj efempj. D i -
verfi altri Geometri, dietro Guldmo e Pap
po, parimenti fe ne fervono nel mifurar fo-
l i d i , e fuperfizie generare da una rotazione 
intorno ad un affe fiiTo; fpezialmente prima 
deir ultima invenzione del calcólo intégrale: 
e pub ancora aver luogo in alcuni cafi, do-
ve i l calcólo intégrale foffe piu difficile. M , 
Lcibniíz ha oífervato , che i l método regge-
ra , ancorché l'affe o i l centro fia continúa
me ute inutato tkr&ms i l moto genewtivo. 
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C E N T R U M , in geometría , meccani-

ca &c. Vedi CENTRO . 
CENTRUM Phonicum, nell'acullica , é i l 

luogo, dove colui che parla fia negli echi 
polilillabici, ed articolati. Vedi Eco . 

CENTRUM Phonocampticum , é i l luogo, 
o I1 oggetto che ritorna o rimanda la vo-
ce in eco. Vedi Eco . 

CENTRUM Tendinofum , ne l l 'Anatomía , 
é un punto o centro , in cui le code de 
mufeoli del diaframma fi adunano. Quefi;0 
centro é perforato verfo la parte defira, per 
ia vena cava; verfo la finifira , all' indie-
t ro : La fuá parte carnofa da paffaggio alT 
cfofago. I I tronco difeendente della graná' 
arteria, i l dutto torácico, e la vena azygos, 
paífano tra i fuoi due proceíli inferior!. Ve
di DIAFRAMMA. 

C E N T U M V I R A T O , appreffo i Roma-
n i , una corte , o un Tribunale comporto di 
cenío Toga t i , o giudici , deílinaíi a deci-
dere privati litigj ira i l popólo. 

C E N T U R I A , una cofa divifa, od ordi-
nata in cento parti. Vedi KUNDRED. 

Nel tempo, in cui i l popólo Romano fi 
adunava per crear m a g i f i m i , per flabilir leg-
g i , o deliberare di pubblici affari , eglino 
( cioé i l popólo ) eran diviíi in Ccnturic ; 
ed 0(finché i lor voti piu fácilmente fi rac-
coglieíTero , voíavano per Cemmte: cib fa-
cevafi nei Campo Marzio; e quefie adunan-
ze , eran quindi chiamate Comitia Centuriata, 

Le coorti Romane erano diilribuite in De
curie , comándate da Dccurioni ; e le Ccn
turic , da Centurioni. Ogni coorte era com
porta di fe i Centurie, ed una legions di fef-
íanta . Vedi GOORTE . 

CENTURIA, o un fecnlo in Cronología , é 
ufato da alcuni per di notar lo fpazio di cent' 
anni . La Storia della Chiefa fi computa prin
cipalmente a Cannrie) o fecoli, comincian-
do dall' Incarnazione de! Nortro Salvatcre. 

In querto fenfo, diciamo, la prima CeTi-
turia, od il fecondo fecolo; i Conciij del
la terza Centuria &c. Vedi CONCILIO, PA-
DRI , &C. 

CENTURIE di Magdeburgo , famofa Sro-
ria Ecdcfiaftica, divifa in íredici Ccnturic, 
che contengono 1300 anni; terminando nel 
129S. compilara da diverfi dotti Proteüan-
t i di Magdeburgo. 

TI capo de1 Centuriatort, fu Mattia Fiaccic* 
Il lkico-, Dietfi chsBironio abbia intraprcíi 

i íuoi 
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I fu o i Annali , per oppürfi ai Centuriatori 
di Magdeburgo. 

G E N T U R I O N E , CENTURIO , appreffo 
i Romam , un ufinale nella Fanteria , íl 
qualc comandava una Centuria , o a ce Oto 
uomini . Vedi CENTURIA . 

l i primo Ccnturione delia prima Coorte di 
ciafeuna Legionc, era chiamato Prim'tpilus , 
Primoptluí ^ o Primipili Cemurto : egli non 
era fotto i l comanda di alcun Tr ibuno, co
me l'erano gli altri ; ed avea quattro Ccn-
turie fotto ia fuá direzione . Egli guardava 
i l veffillo, e i'aquila della Legione . Vedi 
PRIMIPILUS . 

CEPHAL/EA . Vedi Cefalalgia. 
CEPI corpus, in Legge , é una nfpoíla 

che fa i l Seriffo, ad un' int ímazione detta 
Capias, o ad altri procelli a fimii fine deíli-
nat i ; la quale da ad intendere , ch' egli ha 
apprefo i l corpo della Parte citata, rea &c. 
Vedi RISPOSTA , c RETURN. 

CERA , é una materia melle , gialliccia , 
di cui le api forman celle, per riporvi i l lo
ro me lé . Vedi MELÉ, CELLA , &c. 

hzCera non é 1'eferemento di quedo k -
borioíb infetto, come fí fon immaginati gli 
antichi , e dietro loro , mol ti de' moderni. 
Pi opriamente ella é un fugo, che t ra fu da o 
cola dalle íogüe delle piante, e H attacca al
ia loro fuperñcie, da donde fi divelle e fuc-
cia dall 'api, colle loro aípre e ruvide cofeie , 
per fabbricare i loro aiveari con eífo. Prin
cipalmente é prefo dalla lavanda , e da! ros
marino ; dalla quad ultima pianta , ognuno 
pub raccogiier cera; c con l'ajuto di un mi-
crofeopio , la cera puoífi chiaramente vedere 
attaccata alie foglie della pianta . Cosí che 
la cera non é una folianza anímale , ma ve-
getablle. 

í Naturaiiíli generalmente hanno credu-
to che la cera foííe raccolta dal fiore ; alcu-
ni , dalle foglie o dai petali di eífo; a ' í n , 
dag'i apici ; ma Boerhaave afFerma, ch' el
la é un fugo pceuliare delle foglie della pian-
ta j e non íomrniniftrato dai fiori, i quali 
fol danno miele. 

^ i mide é formato di una materia liquida , 
fucciata ijel corpo; e par che folamente ar-
ri.vi a'la fuá perfezione , nelle viícerc del 
piccolo anímale ; laddove la cera , cííendo 
una foihnza dura , raccoglie folamente co' 
pjedi dinanzi escolle grinze; di ia trafpor-
taíi aik gambe di me¿¿o, e di la alia me-

día giuntura delle gambe di dietro, dove vi 
é una piccola cavita, fimiie a quella di uti 
cucchiaio, per riceverlo; edove raccoglieíi 
in mucchio , della figura e mole di lentic-
chie. 

L'ape giunta aU'alveare col fuo caricodí 
Cera, trova qualche difficolta nello fcaricar-
fi di una materia cosí tenace. Molte volte , 
cífendo incapace di metteria giíi , chiama 
ajuto, mercé di un raovimento particolare 
delle gambe e dei l 'a l i ; con che, un buoti 
numero delle fue compagne le corrono addoííq 
per foccorreria , e ciafeuna colle fue man-
dibule ne leva o porta via una piccola quan-
tita della cera ; fuccedendo via via dell' al-
t r e , fiaché le lor compagne caricate fiena 
totalmente alleggerit?. Vedi MELÉ. 

La cera fa un capo confiderahiliíTimo nel 
commercio , la confumazione di eífa , per le 
diverfe parti dell' Europa, éffe do incredibi-
le. Ve ne fono di due fpezie , bianca , e 
gialla; la gialla é la cera nativa , appünta 
come viene fuori daH'aiveare, dopo averne 
fpremuto i l m e l é , &c. ia bianca é la me-
defima cera, purifícate fo!tanto, lavata, ed 
efpofta aH'aria. La preparazione di ciafeu
na fi fa nel modo che fegue. 

CERA Gialla. Per procacciar la cera da-
gii alveari per ufo, dopo di averne fe pata
to i l melé , nella maniera deferitta fotto 
Particolo MELÉ ; fi mette tutta ia mate
ria che reíla in una grande c a id al?. , con 
quantita fufficieníe d'acqua; dove , ad un 
fuoco modérate , fi iiquefa , e poi fi cola pee 
un panno l ino , con uno fpremitoio: avan-
ti che fi raíFreddi, fi fchiuma con una cuc-
chiaia, o con un pezzo di legno bagnato, 
e gittaíi , finché é ancor calda , in alcune 
forme di legno, di ierra , o di m e t a ü o , aven-
dolé prima unte con melé , o l io , odaequa, 
per impedir che i a cera ci fi attacchi. Alcu-
n i , per purificarla , fi fervono del Vitr iolo 
Romano , o della Copparofa ; ma i l vero 
fecreto é liquefaría , fchiumarla & c . propria-
mente, fenza altri ingredienti . La miglio-
re é queila che ha un color vivo e carleo, 
un odor grato , che é fragüe , e che non 
fi attacca ai denti quando fi maftica. Ella 
viene alie volte falfincara con refina, o pe-
ce colórala, di rocon , o turmeric. 

Per raezzo della Chimica, da la cera un 
olio bianco denfo , íomig'iante al butiro; 
donde i Chimici lo Q\\\z.vamobutiro di cera. 

Da 
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Da qucfl' ©lio fi é cavato un fecortdo» ebia-
ro come I'acqua j e Tuno c 1' alero fono ec-
ccllenti perlegonfíagiotii cagionate dal fred-
do fulic mani &c. Le fecce che reftano nel fac-
co , dopoaverne fprému-ta la cera, vengono 
adoprate da' Cbirurghi , e da' manifcalchi , 
con profitto , nelle ftorciture . 

CERA bianca .. S'imbianca la Cera, con 
yidurre quella che é giaila primieramente in 
piccoü bocconi, o grani, fonderla , e git-
tarla , írnché é calda, in acqiua fredda % o 
alargarla in foítili foglie o pelli » Vedi 
BIANCO. 

Quefta cera cosí granúlala y o fchiaccia-
ta j fi efpone all'aria, íbpra pan ni l ini , do-
ve fe nc fía notte e giorno, avendo egual
iñen te bifogno di Solé e di rugiada. Pofcia 
fi fonde , e fi granifee tutta di nuovo pia 
volte-, fempre lafciandola all'aria , per in-
tervalli ^ dopo ch ' é flata liquefatta.. 

Quando i 1 Solé e la rugiada l'hanno a lun-
go andar perfettameníe bianchita, liquefaíü 
per T ultima volta , in una gran caidaia , 
fuor dalla quale figitta, con una cucchiaia , 
fopra una tavola, coperta, di piccole cavi-
íadi , di una forma delle pafle , o de'pañi 
di cera bianca, che fi venduno dagliSpszia-
l i i ; avendo prima bagnatc cotefle forme coa 
acqua frefea c dolce , acciocché la cera fi 
poífa farne ufeire piu fácilmente . Alia fi
ne efpongonfi queñi panni áli' aria per due 
giorni e due no t t i , affin di tenderla piu tra-
íparentc e piu fecca . 

Queíla cera fi adopra nel far torcie, can-
dele, cd altri. lavori di cera . Vedi CAN
DELA , &c. 

Ella é anco un ingrediente negli empia-
fíri, ne'cerati, e diverfe mantechiglie, ed 
unguenti per la pelle. Vedi CERATO&C, 

La Cera giaila é refa mórbida e dolce 
eon la trementina; ma ancor riíienc i l fu o 
natural colore. La Cera roífa , con vermi-
glio od altra materia. Si pub far verde col 
verde ra me, e ñera colla carta bruciata , e 
col negrofumo &c. Ale un i viaggiatori ci 
parlano di una cera ñera naturale j afficuran-
doci che v i fon delle peechie , nelle Indie 
Orientali cd Occidentali, che fanno un me
lé preziofo, inchiufo in ceile nere. D i que-
fia Cera gl ' Indiani fan que' piccoli vafi , 
dove raccolgono W loro bal tamo di Tolu . 

CERA Vergine , Propolis, é una forta di cera 
ro ir, ce i a, onde le peechie u'ano turare gil fere-
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p o l i , od i buchi deU'alveare. Ella viene ap-
plicata, appunto come íi traggc fuor dali' 
alveare, fenza alcun'arte, o preparazione, 
&c . Ella é la cera la piu tenace, e fi tien 
per buona per l i nervi. Vedi PROPOLIS, e 
VERGINE. 

CERA da f i g i l l i , od'rSpagna, é u n a c o m -
pofizione di gomma lacea, liquefatta e pre-
parata con refina e geífo , e colorita di roífo 
con cinabbro raacinato. Vedi LACCA . 

Cándele di CERA . Vedi l'articolo CAN
DELA . 

L a v o r i d i CERA . Non dobbiam qui tra
ía fe iar di mentovare 1' invenzione di M. Be-
noit , uomo celebre a Farigi , per le fue fi
gure di cera . Eífendoegli per profefíione pit-
tore, trovo i l fecreto di formare modelli o 
forme ful le faccie delle períbne vive, anche 
le piu beíle e le piu delicate , fenza alcun 
pericolo ne della lor fanisa , né del colori-
to : nelle quai forme gittava raafchere di 
aera', a c u i , co'fuoi colori , ed occhi di ve-
tro copiati dalla natura, dava una fpezie di 
vita : a talché , quand'crano vefiite ne' pro-
prj ab i t i , ave a no tanta raífomiglianza, ch" 
era difEcile diñinguere tra la copia e l 'ori-
ginale . 

CERA da innsjlo, é una compofizione che 
ferve a legare o fiífare un polioncello , o ger-
moglio e ramo tenero nella fenditura del tron
co . Vedi INNESTARE . In vece di cera da 
innejli, i giardinieri paefani Scc. fi fervono. 
di creta , che pongono o diftendono fopra 
un pez-zo-di pannolino , e si laíengono umi-
da; e per impediré, che non iícrepoli col 
calore del Solé , vi légano fopra del mofeo. , 
Ma la cera ufata ordinariamente, é una ce
ra compofia di una lira e mezza di pece, un 
quarto di lira di cera y ed un'oncia d'olio d i 
mandorle , liquefacto il tuteo e mefcolato af-
fíeme ; con la giunta , nella primavera o nelT 
Autunno, di una moderara quantita di tre
mentina . Vedi MUMMIA 

Negl'innefti a fenditura, in quclli a lín-
gua , ed in queili per avvicinamento , M . 
Mor t imer , loda la creta temperata, o la ce
ra ; ma per i ' inneílo su la corteccia, creta , 
e fimo equino, 

C E R A T I O , nella Chimica , é la prepa-
razione di una arteria , che ha per ifeopo 
di rendere cífa materia idónea a liqugfarfij, 
mentre di per sé non lo era. 

Quefio fi fa frequsatemente, per ottenere 
clauft 
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che certe materie penetrino nev tnctaiii , o 
ín altri corpi foi idi . 

C E R A G I U M , vedi WAX SCOT. 
CER A T O , *CERATUM, Cirotto, nelk 

Medicina , é una fpezie di ungüento , o l i 
nimento, fattod'oüo c di cera, ufato eflet-
nameníe in diverfc malattie, fopra tutto in 
quelle della cute. Vedi UNGÜENTO. 

* Prende ilnome del fuo ingrediente prin-
d p a k , ctiZ la cera * 

fuá confiñenia é piu denfa che quelia i.a 
di un linimento; queft'ultimo avendo i ' or
dinario due onciedicera in duedio l io ; ma 
i 1 Ccrato quattro di cera in due di olio . Ve
di LINIMENTO : é petb piu tenue che i'era-
piaílro . Vedi EMPÍASTRO. 

V i fono Cerati di varié fpezie , refrigs-
rant i , flomacbici &c» Cerato difolfo , d i San-
talo , Cerato refiringente , Cerato divino &C. 
- Ve n ' é un particchre, chiamato i l Ce
rato refrigerante di Galeno , fatto di cera bian-
ca, e d'oicum rofat. omphacin. 

C E R A T O G L O S S U M , * K e / ^ j - x a ^ f , 
nelP Anatomía , é un paio di raufcoli della 
l ingua, cosí defcritto daCowpero: " I I Ce-
), ratoglojjum ha una larga carnofa origina-
„ zione, neüa parte fuperiore dell'os hyoi-
3, des, lateralmente, donde aícende alia fuá 
„ inferzione neila radice della lingua . Que-
„ flo operando col fuo compagno , tira la l i n -
5, gua in bocea direttamente: fe fojamente 
„ uno di eíTi opera, ra o ve la lingua da un 
„ lato. 

* La vece e derivaía dal Greco y.spcts, cor
no , e yxcaozct, lingua '•> la fuá forma 
fomigliando un poco ad un corno. 

C E K C H I A T O , CÉRCELE», neU'Araldi-
ca , una Croce CERCHIATA ; é una croce, 
che aprendofi nelle eilremira, gira o fi vol-
ge per ambedue i verfi come le coma di un 
m o n t o n e . 

C E R C I N E . Vedi CIRCOLO. 
C E R D O N I A N I , Eretici antichi, i qua-

11 íoítenevano la maggior parte degli errori 
¿iSimón Mago, di Saturnino, e de 'Mani-
c h d . VediMANICHEO, e GNÓSTICO. 

Prefero i l nome loro da Cerdone, i l ca
po, Siró di nazione, i l quale venne a Ro
ma al tetnpo diPapalgino ; e vi abbiurb i 
luoi errori , nna icio inapparenza; imperoc-
cné fu in appreífo convinto di perfiftervi, e 
percio fcacciato fuor della Chiefa di nuovo. 

Cerdone poneva due Principj, F uno buo-
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n o , Taltro cattivo: queft 'ultimo, fecondo 
l u i , era flato creatore del Mondo, e quel 
Dio che apparve fotto ia Legge antica. I I 
pr imo, cui egli chiamava ignoto ^ fu i l padre 
di Gesu Cr i f l o ; che folamentc s'incarno , 
fecondo che egli infegnava, in apparenza, 
e non naequed'una Vergine, né paü la mor-
te fe non fe in apparenza. Negava ia Rifur-
rezione, e rigettava tutt i i Libri del Teña» 
mentó Vecchio, come vegnenti da un prin
cipio malo. Marcíone fuo difeepolo , gli fuc-
cedette ne' fuoi errori. Vedi MARCIONITI • 

C E R E A L I A , ncir antichita , fefte di Ce-
rere, inflituite da Triptolemo figliuolo di 
Celeo Re di Eieufine ne i rA t t i ca , per gra-
titudine delF eífer egli flato ammaeñrato da 
Cerere , chefucreduta fuá nutrice , neü' as-
te di coltivare i l grano, e di fare i l pane . 

V i erano due fefte diqueña fpezie in A te
ñe , Tuna chiamata E/É^T^war, l 'altra 77;a-
mophoria. Vedi 1'articoio ELEUSINIA . 

Quello in che quefte feííe convenivano, 
e che era comune a tutte le Cm?¿T//W, crap 
che fi celebravano con grande religione e pu-
riía ; cosí che era ftimata una grande pollu-
zione, r i n g e r i r f i , in que'giorni, nell'opra 
coniugale. Vedi ASTINENZ A . 

Non era in quefte fefte onorata Cerere Co
la , ma vi fi onorava anche Bacco. Le vic
time offerte, erano porci, a cagion dclgua-
ílo che facevano ne' prodotti della t é r r a : Se 
v i fi oíFeriíTe vino, o no , fi difputa grande
mente fra 'Crit ici . Planto e Macrobio pac 
che foftengano la parte negativa : Catone c 
Virgi l io la pofitiva . Macrobio dice , per 
verita, che non fi oíferiva vino a Cerere; 
ma del mulfum, ch' era una compofizione d i 
v ino, e di melé , bolliti affieme : e che i l 
facrifizio fatto a ' z i . di Decembre a quella 
Dea, eadErcole, era una troia pregnante, 
infierne con delle focaccie, e del Mulfum , e 
che quefto é quello che intende Virgi l io per 
M i t i Bacco . Vedi SALMASIO , LAMBÍ-
NO , &c. 

Le Fefte Ccrcali paííarono da' Greci ai Ro-
mani , che le celebravano per otto giorní 
fucctdlvamente; cominciando, come i piu 
vogliono, i l di quinto delle Idi d' Apr i le . 
Le donne fole erano intereífate, ed avean 
parte nella loro celcbrazione , tutte veftite 
di blanco ; gli uomini , parimenti veftiti 
di blanco , non erano fe non fpettatori . 
Non mangiavan oiente, finché non era tra

monta-
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ítiontato i lSole, in mernoria di Cerere, la 
quale nelT andaré in traccia di fuá fíglia , non 
piglib nñoro né cibo fe non la fera.. 

Dopo la battaglia diCanne, la difolazio-
nc fu s i grande in Roma , che non v' erano 
donne, per poter celebrare la Feíla , perocché 
crano tutte in lu t to ; di maniera che furono 
in quell'anno ornmeííe. j 

C E R E B E L L U M , o CEREBELLO , nell 
Ana tomía , é la parte diretana del cervello. 
Vedi Tav. Ana t . ( ofteol. ) fig. 5. lir. ce 
Vedi puré 1'articolo CERVELLO . 

I I Cerebellum é riputato una fpezie di 
piccolo cervello da per s é , come addita la 
parola fteíTa , che é un diminutivo di Ce-
re brum . 

Egli é fituato nella parte di dietro e pih 
baña del cranio, di fotto alia parte diretana 
del cervello: é aperto, e comunica col cere
bro nel fondo; ma su la cima ne é feparato 
mercé d'una doppiatura deüa pia mater. La 
fuá figura raífomiglia un poco ad una palla 
piatta , piu largo che lungo. 

La fuá foíhnza é piü dura , piü fecca, e 
piíi folida che quella del cervello, ma dell' 
iñeífa natura e fpezie; cffendo compoña co
me efla di una parte corticale e glandulofa, 
c d' una meduliare : i rami di queft' ultima , 
quando fon aperti, raffomigliano a quei di 
un albero, inconírandofi nel mezzo, e for
mando una fpezie di tronco, o ftelo, che 
corre per mezzo da una banda all ' aitra. I I 
fuo colore é gialliccio, quello del cervello 
é piu bianco. 

La fuá fuperfizie é ineguale, e foderata , 
ma non tanto come queila del cerebrum; 
apparendo piíi todo come laminata , e a 
guifa di piccole conchiglie ; i pezzi di 
mezzo cffendo i piu grandi e piu profon-
d i , tra le lamine , vi fono le duplicature 
della pia mater. Le parti dinanzi e di die
tro del cerebellum fono termínate da apofifi ; 
chiaraate Vermiformes, dalla fomigiianza che 
banno co'vermi: egli é congiunto colla me-
dulla oblongata per due proceíTi, chiamati 
dal Wil l is Pedunculi. Vedi PEDUNCULI . 

Ol t requc íH, vi fono due o tre altri pro-
cefli medullari, che paffando attraverfo della 
mcdulla oblongata formano un arco, chia-
mato dal fuo feopritore, Pons Varolii. Vedi 
PONS Varolii. 

I vafi fanguigni del Cerebellum fono V 
iñeíTo che quélli del Cerebrum ; ed 11 fuo 
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ufos I'idefTo; cioé feparare íl fugo nerve© 
dal fangue, e trafportarlo per le diverfe par
t i del corpo. 

I I Dottor Wil l i s diüingue nuliadimeno tra 
le funzioni del Cerebrum, e quelle del Ce
rebellum; i l pr imo, fecondo l u i , é i i prin
cipio de'movimenti e delle azioni volonta-
rie ; ed i l fecondo i l principio de'movimen
t i &c. involontarj; cioé quello deüa refpi-
razione , i l moto del cuore , &c. Vedi 
MOTO . 

Viene comunemente a (Te r i to , che una fe-
rita o nelcortex, o nella midolla del Cere
bello fia mor ía le , e nel cervello no, poiché 
da eíTo fe ne íono tolte via parti intere fenza 
nocumento. La v e r i t a é , che abbiam degli 
efempj di gente viva, non fulamente fenza 
cerebrum, ma ancora fenza cerebellum. Ve
di CERVELLO. 

C E R E B R U M , inNotomia , i l cervello, 
propriamente cosí chiamato, per contradi-
ííinguerlo dal Cerebellum . Vedi CERVEL
LO . 

C E R I M O N I A * , un aggregato di diver
fe azioni , formalita , e cireoílanze , che 
ferve a rendere una cofa piü magnifica e 
folenne. 

* La parola viene dal Latino Caeremo-
nia , quajl Cereris munia , per i l gran 
numero di cerimonie úfate nel fare i fa-
crificj a Cerere: od a cagione che le pr i 
me cerimonie religiofe furono quelle di Ce-
rere ; di qua Cicerone chiama Cererem 
antiquifíimam , religiofiffimam princi-
pem omnium facrorum, quseapudom-
nes gentes fiunt. Valerio Maffimo la di-
riva da Csere , e munia; Cxxe fu una 
piccola Ci t th , vicino a Roma , dove i 
Komani facean delle offene a g l i D i i , con 
ardore e riverenza non ordinaria , a mo
tivo del timore che avevan de'Galli, i qua-
l i aliara erano fotto Roma . A l t r i la de-
ducono da Cerus parola antica Latina, 
che fignifxca fanto o facra : alcuni dal gre
co XcupeiV, rallegrarfí. 

C E R 1 N T I A N I , Eretici antichi, iquali 
negarono la Divinira di Gesu Criíto . Pre-
fero i l loro nome daCerinto, un de' primí 
Erefiarchi nella Chiefa , contemporáneo di 
S. Giovanni. Vedi EBIOMTI . 

Cerinto fu undifenfore zelante della Cir-
concifione, non men che iNazareni, egli 
Ebionit i . S. Epifanio dice, ch 'egü fu ü ca* 

po 
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po di una fazione , forta in Gerufalemme 
centro S.Pietro, per ragionj di aicuni in-
ciieoncifi , co'quali queli' Appoíioio ave va 
xr.angiato. Egli credea che G. C. fofle un 
mero uomo, nato di Giufeppe e di M a r í a ; 
ma. che nel fuo battefimo , una virtu ce
le Üe era íopra di iui difcefa in forma di 
colomba , coi di cui.mezzo egli fu confe-
crato dallo Spirito Santo , e fatto Crifto . 
Col mezzo di qLicita celeüe virtü adunque 
Cgli opero tanti miracoli , al dir di Ce ñu
to ; la quale , íiccome egli i'avea ricevuta 
dal Cielo, abbandonollo dopo la fuá Paífione, 
e ritornb al luogo dond' era venuta : cosí che 
Gesu da lui chiaraaco un puro uomo , real
mente moví, e riforfe di nuovo; ma Cr i -
flo, ch'era da Gesudiñinto , non paü nulla . 

Aicuni Auton attribuifcono i l isbro delT 
Apocaliffe a Cerinto; aggiugnendo, che lo 
miíe fuora fotto i l nome di S. Giovanni , 
per megiio autonzzare i fuoi fogni, in tor
co al regno di Crifto nelia Carne ; ed é 
anche cetto ch' egli pubbücb alcune opere 
di tal natura , fotto titolo d' Apocalijji . 
Vedi APOCALÍSSE. 

S. Epifanio ofiíerva , che quando un Cerin-
ttano moriva fenza battefimo, fi battezza-
va un'altra períona in fuá vece. 

Egüno ricevean 1' Evangelio di S. Maí-
t c o , per convalidare la lor domina dciia 
Circoncifione , coll' argomento della Cir-
concifione di Crifto ; ma ne ometttvano 
la genealogía . Difapprovavano le Piftole 
S. Paolo, perché queft' Apollólo tenca che 
la Circoncifione foffe abolita. 

C E R O M A , originalmente dinotava una 
miüura d'oiio o di cera, con cui gli an-
tichi lottatori fi firofinavano, non folo per 
far piu fdrucciolevoií le lor membra, e nro
ño capaci d'eííere afferrate , ma piü pie-
ghevoli ancora, e atte all'efercizio . Vedi 
ATLETA &c. 

C E R O T O . Vedi CERATO . 
C E R T I F I C A Z I O N E , atteüazione , o 

teftirnonianza data in i fcr i t to , per atiesa
re od afficurare la veri ta di una cofa ad 
una Corte di Giuftizia , o fimile. Vedi 
1 ESTIMONIALE . 

C E R T E Z Z A , o CERTITUDINE , é pro-
pnamente^ una qualita delgiudizio , che in-
chiude un'adefione della mente alia propo-
íiz¡one che fi afFcrma \ ovvero la forza con 
cui v i aderiamo. Vedi VERITA , &c. 

Tomo I L 

GER 3ó> 
La Csrtezza é dell' ifteíTa natura che P 

evidenza, o i'argomento e la prova , da 
cui ella nafce: 1" evidenza , o la prova é 
nelle cofe che la mente vede c coníidera , 
cioé nelie idee . La Censzza é nel giudi-
zio che ta la mente di cotefte idee . Ve
di EVIDENZA, ed ASSENSO . 

Gli Scolaftici diíliuguono due fpczie di 
Cmezza: i'una di [pecitlaziom , che nafee 
dall' evidenza della cofa; l ' altra d' adefw 
ne, che nafce dalia fuá importanza: queíl' 
ultima viene applicata alie materia di fe-
de. Vedi A DESIGNE. 

In oltrc le Scuolc difHnguono tre akre 
fpczie di Certezza j in riguardo alie tre dif-
ferenti fpezie di evidenza, donde nafeono. 

CERTEZZA Metafiftca, é quella che ñatee 
da un'evidenza metafifica: tal é quella che 
ha un geómetra della verita di quefta pro-
pofízione : " Che i tre angoíi di un trian-
„ goío fono eguali a due retei, 

CERTEZZA Fifica, é quella che nafce da 
un' evidenza fifica : come é quella che ha 
un uomo, che íievi del fuoco nella fuá ma
no , allorché lo vede rifplcndere in fiam-
ma, e io lente arderé , e bruciare . 

CERTEZZA moraie, é quella fondata fopra 
evidenza, o prova moraie: tal é quella che 
ha uno, ü' aver vinta o perduta una cau-
fa , quando i i fuo procuratore , ed i fuoi 
scnici glie ne mandano efpreífa contezza , 
od una copia del giudizio, &c. 

La Certezza moraie, equivale beoe fpef-
fo alia Certezza metafifica. Casi , un reo 
che odc la fentenza letta piu volte , non 
dubita o della fuá condanna , o della fuá 
efecuzione; ma pur qui egli non ha nien-
íe piu che una Certezza moraie; iraperoc-
ché non fi pub diré ch' egli abbia Certezza me
tafifica , né Certezza fifica , fe non fe per 
quello riguarda Ja lettura deíla fentenza, c 
Fazione dell'efecutorc , o carnefice, quan
do lo mette nello fue forze e nel fuo pofieíTo . 

Neüe Tranfaziom Filofoficie 9 abbiarao 
una calcolazione algeLr: ica della moral cer
tezza , provegnente dalla teilmonianza uma-
pa in tu t t i i Caíi , fía immediata o media
ta , concorrentc, órale , o feritta. 

L ' Auíore f¿ ved ere, che fe la relazionc 
psffa per le m?.ni di diveríi r e k t o r i , avantí 
che giunga, portando ognuno \ di Certez
za , dopo 12 trasmiíuoni far a fo'arocnte 
come ~ j od unadubbiez¿a e fcomeíia egua-

A a a l e , 
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le, fe fia vera o no: fe la propomone di 
Certezza é fiífata a 7-3-7) e^a ^riveY^ a"a 
meta dopo la 70ma mano 5 fe a f|-ST j do-
po la d95ma mano. 

In quanto alie prove concorrenti od uni-
voche, fe due relatori hanno ciafcuno ~ di 
certezra , daranno ambedue una ficurezza 
di f | , o di 3 5 a 1 ; fe t re , di : e la 
co-atteftazione di 10 darebbe i ~ f cer
tezza; quella di un 20mo , ^ | f f f | . E g ! i 
mofira, inoltre , che fe vi iaranno (ei par-
ticolarita , o circoñanze in una narrazio-
ne, tutte egualmente confiderablli ; e che 
colui al quale vien data la relazione , ab-
bia ~ di Certezza per Tintero; vi fara 35 
ad 1 contro i l fallar di qualcuna. 

Egli fi avanza a computare la certezza 
de Ha tradizione, si órale come fcritta , nel 
tuteo , ed in parte *, fuccefílvamente tras-
mtífa , ed eziandio co-atteftata per via di 
varié fucceffioni di t rasmettentí . Vedi TRA
DIZIONE . 

C E R T - M O N E Y , head Momy, dinaro 0 
tributo espítale e comune, che fi paga ogní 
anno dagli abitantí di diverfi caüelli o luo-
ghi di feudo , ai Signori di eííi ; e qual-
che volta alia Centuria (Hundred) ch' é 
una fpezie di Comunit i i , pro Ceno letac, per 
tener una certa corte o giudicatura, chia-
mata 0/ the leet > de' cenfi &c. Quefto t r i 
buto, nelle Cartc e Storie antiche, é ap-
punto chiamato Certum Leta. 

CERTOSA , Chartreufe , Monafierio fa-
moío di Cartufiani ; cosí chiamato dal no-
me di un ripido e montuofo fito, in uno fpa-
ven tofo d cierto , cinque leghc diñante da 
Grenoble ; dove S. Brunone ritiratofi dal 
mondo, fondo i'ordiue de'Certofini , Ve
di CERTOSINI . 

íl nome di Certofa é dipoi paífato a tut
te le cafe deH'crdine ; e quella vicina a 
Grenoble , vien ora diílinta col titolo di 
Grande Certofa* 

Quella di Londra , corrottamente deíta 
Charter-houfe , é di prefente convertita in 
un Collegio, chiamato, dal fuo Fondaío-
re, Suttoris kofpital, ToCpitale di Sutton ; 
dotato in prima di 4000.1. per anno; ac-
crefeiute poi fino a ¿000* 

Queíi' Oípitale confiftc in buon numero di 
gentiluomini , di foldati, e di mercanti de-
caduti , ottanta de' quali fono abbondante-
mente mantenuti di v i t t o , di cafa, d i v e f i i , 
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di medicine, 8cc. vivendo a maniera di col
legio infierne; e confiíle puredigiovani, e 
fcolari , 44. de'quali vengono ammacfirati , 
e proveduti del ncccflsno; e quei che fono a 
propofito per í' Univeifita , cola fi mandano / 
con una efibizione di 20.1. per anno, per ot-
to anni; gli altri fi mettono ne 'meñ ie r i . 
^ Per la íopraintendenza di queñ 'ofp i ta le , 
vi fono fedici governatori ^generalmente del-
la prima qualita ; fupple«sdofí i luoghi va-
caníi mercé 1' elezione de' governatori che 
redaño . Gli ufiziali ordinarj fono, un Mae-
ílro , un Predicatore , un Cancelliere , un Te-
foriere, un MaeQro di ícuola, &c. 

C E R T O S I N I , ordine di Religiofi , o Mo-
naci, iníHtuíto da S. Brunone , verfo i 'ann» 
1086. notabile per i ' auílerita della lor re
gola, che li obbliga ad una perpetua foii-
tudine, ad un' aRinenza teta! dalla carne , an
che in occafionedi malattia ; e adun filenzio 
aííoiuto, falvoché in certi datitempl. Vedi 
ORDINE, MONÁSTICO, MONACO, &C. 

Le loro Cafe per lo pia íürono tabbri-
cate in luoghi ermi e deferti ; la loro di-
fciplina é fevera , i l loro veñito ruvido e 
groíío i 

OiTervafi che la pie ta .monauica fi é tut-
tavia meglio confervata in quefto, che irt 
alcun ai tro Ordine . M . I 'Abhé de h Trap-
pe, fi iludía nondimeno di f ir vedere, che 
i Certofini non vivono fecondo l1 auílerita 
comandara dagli antichi flatuti di Guigo, 
lor primo Genérale . Dom Malíon , ora Ge
nérale deil' ordine, rifponde alT Abate; e mo
fira che quello che egli chiama Statuti , o 
Coíiiíuzioni 'di Guigo , non é realmente 
altro che le confuecudini compílate da F. Gui
go ; che queile non fon diventate leggi fe 
non un lungo tempo dopo6 

C E R V A , e CEP VO . Vedi CACCIA ; ve
di puré gli articoh HIND , e HART , ter-
mini riftretti nella loro, fignificazione ad 
ufi della caccia Inglefe e deile fue Leggi , 
in propofito di queíli animali. 

C E R V E L L O , in un fenfo genérale , é 
quella maífa grande, rnolle , btanchiccia , 
inchiufa nel cranio ; dove tutti gli organi 
del fenfo terminano, e dove fi fuppone che 
I ' anima principalmente rifieda. Vedi Tav. 
Anatom. iOjleol.) fig. 4. ¡ir. a. a, a. d. d. d. 
fig. 5. l i t . a. a. b.b^ Vedi puré CRANIO J 
CAPO , &c. 

I I 'Cervello é ciroondato da due rntuiog'» 
o mem-
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o membrane» chiamate dura , e pía maír r . 
Vedi MENINGI, DURA &c. 

La fuá figura é la ücíTa che queüa delle of-
fa che lo contengono, cioé ritondetta, ob
longa, e piatta ne' l a t í : egli é diviíbin tre 
psríi principali, c ioé , i l Cerebrum, o Cer-
vello cosí rigorofaraente detto , i l Cerebel-
¡urn, e la medulli oblongata: le due ultime 
delle quali, vedi fotto i lor proprj art icoli , 
CEREBELLO, e MEDULLA-. 

I I CERVELLO , in fenlo piu proprio , é 
quella parte grande globulofa, ch' empie V 
interno anteriora e fuperiore del cranio . 
Vedi CRANIO . 

Una duplicatura o plegatura della dura 
mater, ch amata f a h dalla fuá figura, lo 
divide in due parti cguali , dette emisferi , 
i l drhto ed i l finí jiro \ benché la figura del 
Cervello molto fi dilunghi da quella di una 
síera . Egli é ancor feparato da] cerebello per 
vía di un'akra doppiatura della ifteffa dura 
niaücr . 

Egli confia di due fpezie di foíhnza , V 
una cincrizia , color di cenere , mol le ed 
umida, ch'effendo refteriore, é ancor det-
ta Conexa o parte conicale del Cervello: la 
groffezza di eífa é círca mezzo poliice, ben
ché a cagione de' feni e delle future nel Cer
vello y apparifca di piu . L ' alera , o fia la 
foflanza interna, é blanca, piu foiida , e-
gualmente che piu fecca, del cor t íce , ed é 
chiamata medullare, e talor la p&rtefibrofa, 
per contradirtinzione dali'altra , che é pur 
chiamata la parte glandulofa. 

I I Cortice, fecondo Malpighi , é formato 
da' rami minuti delie arterie carotidi, e verte-
b ra l i ; ch' tífendo teílute infierne nella pia ma
ter, mandano da ciafcun punto di eíTa, come 
da u n a b a í e , de'piccioli r ami , che fendo at-
torcigüati affieme in forma di una glándula , 
inchíudono ia medulla, ordinariamente fin 
alia groffezza di mezzo poliice ; raa in alcuni 
luoghi fanno feni piíi profondi , e vi s' in-
ternano quafi cunicoli. Quefti rami vi fan 
dentro delle circonvoluzioni, íimili ag í ' In -
teftini; ciafeuna delle quali puo cífere rifol-
ta m altre fimili, ma minori che le prime . 

Quefta parte adunque , vogliono parec-
> che da glandulofa ; ovvero un aggre-

gato di^glandule minute innumerabili, con-
tigue i una all' altra , deftinate per la fe-
crezicne degli fpiriti animaü dal fangue , 
cola portato dalle carotidi &c. Oucíle elan-
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dule, offerva Malp ighi , che di per sé fono 
oval i , ma per la lora mutua corapreffione 
di ventano angolari; e corrono quefte ondeg-
giando Tuna nell 'altra: diverfe di quede j 
connefle, ne forman altre raaggiorii e que
fte di nuevo s'unifeono o infenfeono in al
tre, dall' aggregato delle quali fon forra a t i 
de ' tubi , de'quali é comporto i l vértice efte-
riore. Quefte piccole glandule confiano dei 
rami delle arterie, che apportano i l fangue 
delle vene che coraincianoo n afeo no alie lo
ro eflreraita, e che di nuovo i l riportano ; 
dei tubi fecretorj , fecernenti gli fpiriti ani-
ma l i , e de'dulti eferetorj per fcaricarli nel
la medulla; benché quefti fpiriti fieno tanto 
minuti , che non gli abbia mai veduti an
cora niuno. Vedi CORTICALE . 

L ' interna o medullar parte del cervello , 
confifte d' infinitamente fottiü fibre, forgen-
t i da meaomi e raioutiíTimi ramio filamen-
t i delle glandule del cortice; fíceome diftín-
tamente vedonfi nel cerebello , benché apps-
na fíen vifibili nel cerebro : quefte nasvono 
i l fluido feparato e fottiüzzato , dalle glan
dule dsl cortice; e col mezzo de' n u v i , che 
non fono altro piu che produzioni di quefta 
parte, lo dillribuifcono per tutto i l corpa. 
Qul pero fono tra loro divifi gli A u t o r i ; i 
p i i i , coa Malp ighi , facendo la foílaoza del 
cortice glanduiofa , come di íbpra ; a ' t r i , cont 
Ruifchio e Leewenhoeckio, neganp che v i 
fia niente di fiqiile a glándula io effa; e noa 
amraettnno altro che piccole 0 7 ^ ^ , oricet-
tacoletti e colatoj, che lateraimeotc m ;ttori 
foce nclT arterie, e di ia riceventi un fugo 
gia.feparato dal fangue, e transmetíendolo 
a'la medulla. Quefta doterina, pare che 04 
i l rifultato delie miezioni anatoraiche ^ e del
le olíervazioai microfcopiche ; ma I5 altra | 
perché fembra la piu coerente all' ec j o 
rnia della natura nell'altre cofe , é geae-
raímente feguitata . 

l i Cortice copre tutta la foñanza medul
lare e del cervello e del cerebello; cosí che 
dovunque finifee la foftanza corticale , iví 
la medullare comincia ; e cío neile appep 
d i c i , ne'ventricoli, negl' interftizj, e a«' f.-
ni della medulla , egualmeate cheoella tu -
perfizie efterna . Sorgendo adunqut, q&ált 
che cofa di medullare da cía le un punío del 
cortice, dove prima comincia o palee , e' 
debbe eííer cftremamtnte finoefotnle: ma 
clfcndo accoppiato ed unito con altre psríi 

A a a 2 del-



372 GER 
áella mcdefíma fpezie, a grado a grado if-
pcfijfce; ed alia fine divenendo fenfibüe , 
coftituifce !a meduHa ccrebri, ií corpus ca!-
lofum , la meduila oblongata , e ie fue cm-
ra i i íbalarri de' nervi opt ic i , !a meduila 
cerebclli , e Ja fuá produzionc nclía meduila 
eblongata; che, con quefíe aggiunte , for
ma queíli che 1'Anatómico chiama corpora 
pyramidalia & olivaria, ed é poí eftcfa ncl
ía midol'a fpina'e. E dalla ñeíTa medullare 
íoflanza s] neí cranio , come nei ricettaco-
í o , o nella €affetía formara mercé P unione 
delle vertebre, nafcono o puliulano tutti i 
nervi . Vedi-ÑERVO , vedi puré CORPUS j 
PYR A MÍDALE , &€. Benché íe fíbrille pri-
raarie, od i primi filamenti , quando fono 
Uniíi , pal ano formar un corpo od una maf« 
ía comparta; tuttavolia Boerhaave moftra, 
che fono realmente difíinei e feparati i ' uno 
dair al tro i che n afcendo e provegnendo CO
SÍ da ciafeuna parte del cortice , e renden-
do quafi a! centro della sfera , eglino for-
raano*da prima la meduila; che altri , rr-
flettati di lat e raccoítr di íonra , forma no ii! 
corpus cali o fu rn e le gambe del la meduila 
eblongata; che Je fimili fíbrille nafcenti dai 
eerebello, fí unifeono con le gla dctte;. i l 
íifultato della qual congiunzsone , é la me
dalla fpinalis. Ed ulíiniameníe , che le fí
brille fimili 5, forgenti dai cortice,, continúa
te dentro Ja cavita della meduila, fi unifeo-
MO coa effej, e v i aggíunguno wuova confi-
ñ e n m v 

Wi qua vedfamo la ragíotíe de!1a msffa, 
della figura, e della poílí.ione del cortice del 
tewello, egualmente che V ufo e la necefil-
^ delle cavitadi chiama te ventricóH del béP-
vello : di quefi-i ventricoli, ve ne foaqtrat-
t r o ; uno in ciafcun emisfero, feparati per 
mezm á'it una fottile e trafparcnte foftanza, 
che corre tat*' a- dilungo dalla fornix fotto 
i l corpus callafunj, e che vien diitinta col 
nome di feptum- Imidum : quefti due fono 
chiamaíi i ventricoli Interali. 11 íerzo é foir
lo la fbrmx,. e chiama íi rima: i l quarto tra 
i l certbelium, e la lueduiia- oblongata'. 

Dai íutío- i l fin qui dcuo , appar fuor 
ái ogni dubbio, che Je íibre del eervello fo
no eanali efífemamente minuti , che rice-
vono un umorc , infinitamente H psu fot-
file , 'ú> piu fluido , ií piu mobile , e fo-
lido di qualunqu-e altro che fia in tutto ií 
corpo ; oreparato e fessrnuto per mszza 
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del!* artifíziofs firuttura del cortice, foíptn-
to in queñi tubuli per la forza del cuore , 
e da ogni fuá parte raccolto nella medidla 
oblongata. E queílo é quel fugo odumore» 
che a'cuni chiamano fpir i t i animali , ai td 
ií fugo nérveo ; i l grande ifirurnento della 
feníazione , del moto mnfcolare > &c. Vedi 
SPIRITI, MUSCOLQ , MüSCOLARE , SEN-
SAZIONE , &c. 

Nello tfpa2Ío tra i due emisíeri del eer
vello , fotto la falce, o piuttbftó fotto i 1 fe-
no longiíudinale della dura triater , vi é una 
foílanza blanca di una teíiura piu compatta 
che i l reüo della meduila de! eervello: e per 
quefla ragione, chiamata eorpus callofum » 
che corre lungo tutto i l tratto dtlla falce » 
e riceve da ciafcan lato le termina?foni del
la meduila' , interfpería tra i diverfi circui-
t i tortuofr del cortice ; e che da alcuni íí 
crede che gli fía una fpezie di bafe o forte-
gno. La maaiera onde queílo é formato y 
íi é ni o fi ra ta di fopra ; aggiungeremo fola-
mente , che per fuá occaíume , alcuni Au-
fiori, per efempio M . Aílruc , in vece di due 
foltanze, cioé i ! cortice e la meduila, d i -
vidono i-l cerveliv in tre; vale a d i ré , la pi»' 
alta e fu-periore , o cherixh > che coíliíuifce: 
i l cortice ; la mezzaoa , che é piu bianca e 
piu denla della prima, e pero chiamata la 
callo/a y e ia piu balfa , o intima , ch' eííets-
do framifehiata ira i radii , o le ftric del
la' biauca e della cinerizia íbfianza, eichia-
caa la parte Jkiata. Aíhuc aggiugtie, che 
i l fluido feparato mtl covtke , é traportar-
&o m ñtít'úlc innuraerabili8 minuíe cave 
m^dullari, della íleíTa natura che la foftan-
za cal i o la, e ad elía ctm-tigue. Que ík ra en
saña- o caüofa parte, offerva egii, che non-
é diíünía per ale un a apparenza di fibre , ma 
é uniforme j omogenea , tladica, e non dif-
fimííe dalla raidoiia del foghero : per la qual 
ragione, egli penXa poteríi eongetturare pro-
báfcilanente che eoníifta di celle innumera-
b i l i , comuaicíütifi l ' una i ' alíra, divife mer
cé i'imerpofizione di pareti o coionne mem
brana «.c-c , fleffibili y elaftkhe ,. vibrative ; 
che e líen do móndate dagli fp i r i t i , e di con
tinuo eípüíie alie lora feofle ^ cofiituifeono 
le íibre del eervello, 

Ora i l fluido che fi fecerne , feorrendo 
ugualmentc da ciafcun punió della foílanza 
cmerizia nella callofa r debbe equabilraenia 
r-icpjpire e diílendere le «elk e perché niua 
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luogo fia fenza la fuá porzione , é flato 
proveduto di una ftretta e rigorofa comu-
nicázicne , non folamcnte mercé dell' aper-
ture deüe cclle Tuna n d r a l t r a , ma anco
ra mercé ía Oruttura del cervelto \ le par
tí íuperiori comunicando colie di fotto , 
per me¿zo del feptum lucidum ; le la te ra
l i colle laterali, per mezzo deüa commif-
fura lata; finalmente, le parti dinanzi col
le parti di dietro, per tnezzo dei crura , 
brachia, e radici delia íornix. Quefte celle , 
continua Aftruc , eíTendo riempiute , gl i 
fpirui procedersnno ed avanzeranno nelle 
contigue ftrie della foilanza meduliare ? 
che pullulando dal cortice, compongono la 
parte flriata del cervdlo, e qaeíte ílrie re-
fe piíi angalle e p u tenui, e paíTando fuor 
pella fuperfizie del cervcllo, coiíituifcono i 
drimi principj dei nervi , &c . 

Le altre parti del cervdlo fono la fornix, 
o la volta , ch' é una produzione del a me-
duüa : la quale, nella fuá t i l remita, attac-
co a! cerebello, fporge o mvnda fuor due 
proceiTi o gambe, mercé la cui unione for
ma íi una fpezie di a r c ó l e perb chiamato 
fornix , che feparail ter?o vcntricolo da! due 
fuperiori. Nei fondo della furnix vi fon due 
buchi y per mezzo de'quali ti terxo vcntri
colo ha comunicazione cogli altri ; que! di-
nanzi é chiamato vu lva , e quel di dietro 
anus. I I terzo ven tricólo, o runa ch 'é nel
la medulla oblongaía , ha parimeníi due aper-
turc; Tuna, 1' onfí/.io dell' infundibulum t 
o imhuto, ch* é un canale che fi gíunge fía 
alia glándula pituitaria; 1' a!tro é un dut to , 
per cui ¡1 terzo ventricolo comunica col quar
to nella medulla oblongaía , fotto i l cercbel-
lum . Quefto quarto ventricolo ha ia forma 
di una peona, donde viene fpeífo chiama
to cal imat feriptorius. Vedi CALAMUS . 

Ne' ventricoü iaterali fi trovano il plcxus 
ehorcicks, ch" é un aduna mentó di vene e 
di arteric minute;, e quattro erainenzs, la 
prima i con ora f l r i a t a , le altrc i thalami 
•nervarum epticorum * Vedi CORPORA , THA
L A M I , &c. 

Air entrata del canale che íí íknde dal 
terzo ventricolo fin al quarto , é fiíuata la 
glándula pin*ale; cosí chiamata dalla figu
ra u una pina , a cui fo mi gli a : quefía glán
dula , crede i l Cartefío che fía la fede deli' 
arama . Ved! PINEALE , o CON A R ION . Die
tro ia glándula pineale fono quaítro emi-
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neoze , due piíi elévate e piu grandi, chía-
mate nates ; e due piíi piccole e piu baífe, 
chiamate tefles. Vedi MEDULLA Oblongata^ 
a cui tutte queffe parti propriamente ap-
partengono . Vedi puré ciafeuna parte fot
to i l fuo proprio capo, NATES , TESTES, 
&.c. 

I vaíl de! cervdlo y fono nervi , arterie , 
c vene . Col rivoltare in su i l cervcllo v 
vedonfi diílintamente le origini. de* ner
v i procedenti da eíío : egüno fono i n n ú m e 
ro dieci paia , cioé , gli oifattorj, gli optici y 
i raotori degli occhi, i pathetici ; i l quin
to paio cd il feño paio , detti puré guflato-
r í a ; i nervi auditor;, i l par vagum; edi l 
nono e décimo paio. Vedi ÑERVO. 

I vafi fanguígni del cervdlo, fono le due 
caroíidi interne, e le arterie vertebrali. Le 
ptime, pervadendo la dura mater, eomuni-
cano colle cervicali, e indi procedendo , 
ra and ano un ramo al plcxus choroides; fin
ché arrivando alia pía mater , e facendovi 
díverfí g i r i , e circónvoluzioní , terminano 
alia fine nelle piccole glandule che coílitui-
feono i l cortice. Le arterie vertebrali, paf-
fando la dura mater, van lungo i l lato di 
fotto della medulla oblongata , finché dan
do dei ra mi alie arterie fpinali, fi congiun-
gono in un ramo chiamato 1' arteria cerví-
cale, che comunica con le carotidi per due 
rami ,\ come prima . Le vene del ccrvello 
non feorrono lungo i latí delíe arterie , co
me nefie altre parti del corpo, ma fpunta
ño dalle loro ellremita nei cortice, donde 
fi fcaricano nei feni della dura mater. Ve
di CAROTIDI, CERVICALI&C. 

Della gran maffa del cervello, fi pub af-
fcguare queda ragione j ed é , che a caufa 
della fottigliezza e fínezza eílrema degli fpi-
r i t i an ímai i , e della lentczza con cuidebbe 
compierfi la lor fecrezionc ; oltre la gran 
quantita che fe ne riceíca nei fupplire alie 
funzíoni animal i ; doveavi per neccíTita ef-
fere un infinito numero di glandule per fe-
pararli e prepararli. Colla feorta delf ideífo 
principio , noi ved:amo perché i l cervello 
fia raolto piu groífo negli uominí che negli 
altri animali; ed in altri animáis , perché r 
ecteris p a r í bar ^ fia generalrncnre piu grofib» 
in quetli che difeuoprono maggior fagacia, 
v . g. nelle feimmie ; a cagion , che un pro-
ved i mentó ed un affluíío confíderabile di fpr-
r i t i animali dcbbsfi impiegare nelle bifogns 
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cTella cogitazlone della memoria &c. Oííer-
van perb glj Anatomici , che ne'pazzí i l 
cervello é piu piccolo (crtteris paribus) che 
negii uomini di fenno : lo che alcuni fpie-
gano, col fupporre appunto che cib fía la 
caufa della pazzia ; abbifognando un 
ciente provedimento di fpiriti , per ragio-
nar forte e giuftoi altri ne rendon ragione t 
dali' economía della natura , la quale ha 
proporzionato la fufficienza o la copia de-
gli fpiriti al difpendio che n' é richiefto. 

Dalla teüura , dalla difpofizione ^ e dal 
tono delle fibre del cervello, ordinariamen
te i Filofofi prendono la fpiegazion de' fe-
nomeni della fenfazione e delT iraraaginazio-
ne . V . SENSAZIONE ^ ed IMMAGINAZIONE . 
I I Dr. Aftruc va pju innanzi , c coli' analo
gía tra le fibre del cervello, e quelle degli 
iftrumenti muficali, fcioglie i fenomeni del 
giudizio, e del difcorfo , ed i difctti e le 
perfezioni d' entrambi . Mette per aííioma , 
che ogni idea femplice é prodotta mercé 1' 
ofcillazione d' una determinaía fibra ; ed ogni 
idea compulla dalle vibrazioni co-tempora-
rie di di veríe fibre: che i l maggiore o mi-
nor grado d'evidenza fegue dalla maggiore o 
minor forza, onde la fibra ofcilla . D i qua 
fi avanza a rooflrare r che i'afFerraazione o 
la ntgazione di ogni propoíizione T confifle 
neli' eguale o inegual numero di vibrazio
n i , che le fibre moventiíi , rappreíentative 
delle due paríi della propofizione, fan nel 
medefimo tempo; cioé , fe le vibrazioni del
la fibra che da 1'idea del foggcíto, e quel
le della fibra che da !' idea dell' attributo 
d'una propoíizione, fono ifocrone, o farm' 
un numero eguale di vibrazioni nel medefi
mo tempo, no i íiatn determinati all'aíftr-
mazione della propofizione : fe heterocrane, 
o fe le vibrazioni fono in tgual i , I 'anima 
fara determinaía alia negazione , &c. D i 
qua rifultano fibre confonantt, di í fonanti , 
ed armoniche &c. L ' evidenza e ceitezza 
di un giudizio , fia affermativo o negati
v o , ei ia deduce dalla maggiore o mmor 
confonanza o diflTooanza deUe fibre del fog-
getto e del!'attributo , o predicato ; ed un 
giudizio retto , o faífb, dal n-aturale, o dal 
depravato tono delle fibre del Cervello. 

Quindi ci prende motivo di cfl'crvare che 
le fibre del cervello, per la lor analogía coa 
quelle degl'ifirumemi muficali, poíTonoeííe-
re pervertite od altérate «i di verle guifs; cioé 
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coll' eííer refe troppo fecche o troppo umi-
de, troppo rigide e tefe, o rroppolafchej 
tkc. I n una frenefia, egli crede che le fibre 
fieno tioppo fecche, e troppo ftefe dal calor 
del fangue &c. In una m a n í a , quefle fibre 
ei le fuppone troppo rigide , ed infierne trop
po fecche e difiele . In un letargo fono trop
po ammorbidite dalla flemma; neíla fcera-
piaggine, o ftupidita, elleno fono ora trop
po m o l l i , ora troppo dure. Finalmente egli 
íh raa , che neíla melancolía, per la ripetu-
ta fuccdfiva vibrazione, che 1' attenta me-
ditazion di una cofa induce, due o piti fi
bre, le quali di per sé efibifeono idee dif-
fimilari ed inegualí , fono ( rimanendo fane 
le altre partí ) fenlibilmente recate a un iío-
cronssmo : di maniera che l'aniraa giudicando 
bene in altri cont i , pur nondimeno in queíl' 
uno fa un giudizio falfo . Vedi GIUDIZIO 

I I Cervello non appar afíolutamente ne-
ceífario alia vita anímale: Ahbiam diveríl 
efempj appreíío gli Autori , di bambini par-
t o n t i v iv í , e íopravivuti dopo ¡a lor nafei-
ta per qualche tempo, íenza cervello, e v i 
fono de' caíi anatomici, di animali fopravi-
vutl allz perdita del cervello. Della prima 
fpezie abbíamo una üoria da Parigi, di un 
bambino venuto a luce nella fuá maturita , 
e fopravivuto quattro giorni non folamente 
fenza i l cervello , ma ancor fenza tefia: in 
luogo deii' uno e dell' al tro , vi era una mafia 
di carne íimiie al frgato . M . Denys da 
un altro efempío, di un fanciullo nato nel 
l ó / j , che, eccettuatane la teíía ,- era ben for
mato, ma fenza cervello, fenza cerebellum , 
o medalla oblongata : non avea cavita per 
contener la Vifcera del cervello, i l cranio, 
fe cosí fi putea chumarlo , eflendo folido: 
né queíti era tampoco in alcuna guifa con-
neíío alie vertebre i cosí che la midolla neí
la fpina non avea comunicazione colla te-
fia," i nervi optici terminavano nelT oflb du
ro e folido. M . le Duc reca un terzo eíem-
pio, nel 1695. della diffalta del cerebrum, 
del cerebellum, della medalla oblongata, e 
fin della midolla fpinaie; la cavita che do-
vea contenerli eflendo efiremamentc avval-
lata , e píen a di una foüanza ñera e lívida , 
come fangue congélalo : egli aggiugne, che 
queflo era i l terzo foggetto di tale fpezie, 
ch' era occorfo alia fuá oífervazione . I I Dr. 
Prefion per veritadice, che M . duVerney 
vi trovo una midolla fpinale , beaché di moi-

to 
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lo minor coníifiema che all' ordinario: v i 
poté pero diíiingucre tutte lequaí t ro ívini-
che, e ie due fuñanze; cioé la corticale e 
la fibrofa , come ncl ccrvello. In una paro
l a , egh credé quefto tííere i l cervello iieílo , 
non raen che queüo nel cranic; anzi viep-
piü tale, eííendo piü necelTario alia vita , e 
piü fenfibile , che o i¡ cervello, oüccrcbcí -
l u m ; una ferita, od una corapriifiouc nel 
prima cíTéndo Temprc morule ; non cosí 
ne l l 'u l t imo; {kceme apparc dalle íperien-
ze di M . de Verncy, e di M . Chirac ; ü pri
mo de'quali cavo fuori \\ cerveilo ed i l ce-
rebeilo di un colombo , íi quale cib non otUn-
te rimafe i n v i t a , cerco l í c ibo , aveafenfo, 
cd cfeguia 1c ordinarie funzioni deliavita: i l 
fecondo traífe fuora i ! tervello ól un cañe , che 
ron oflante viíTe ; ed eii rattone il cerebello , 
m o r í ; ma fcfEando ne' polmoni , offervb, 
che íi tenca V anímale in vita , e si ve lo man-
íenne dopo la perdita dei cerebellum . Aven-
do feparato la medalla obiongata di un altro 
cañe dalla fpinal midolla; e nmovendola in
fierne col eervello e col cerebellum, tenne i l 
cañe v i v o , col íüffur n- ' polmoni. A che 
fi pub aggiugnere mol ti efempj dati dal 
Boyle , non (olamentc d' animali viví do
po Ja feparazione della tefla dalbufto, ma 
anche della copulazione ed impregnazione 
di alcuni infet t i , in tftli cireoílanze ; don
de appare , che la fpinal midolla é fuffi-
cicnte, nell 'uopo, peile funzioni della fen-
fazione per i l moto, per la ícerezione de-
gli fpiriti animali &c. 

Traccc del CERVELLO . Vedi TRACCIA . 
C E R V I C A L I ; * Nervi , fono fette paia 

di Nervi , ce si chiamati , perché hanno la 
loro origine nella Cervice , o nel Coiío . Ve
di Tzv.Anat . (Oi teol . ) fig. 6. l i t . d d . Ve
di anco r a m e ó l o ÑERVO . 

* Sonó coi) chiamati dal Latino Cerv ix , 
eolio. Vedi CERVIX. 

11 primo paio fpunta ira le vertebre pri
ma e feconda del eolio ; e ^ al contrario 
del reflo, efeono , e fi avanzano davanti, 
e di dietro i laddove gli altri fei eícono e 
fi fporgono lateralmente dalle giunture del-
le vertebre , per particolari perforazioni i 
quefto primo pajo fen va ai mufeoli della 
tefta e delT orecchia . I i fecondo paio , giu-
íla i l Willis , contribuifee i l principal ra-
mo per la formizionc de' nervi diafragma-
tici j che , fecondo Vieuííens , folamcntt 
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fpuníano dal qnarto e leño paio . L i tre 
vlunyi paia , nnendoíl coi due primi del 
Dorio , o del Tornee, fanno i nervi bra-
c h u ü . T u t t i i neryj cervicali mandano ín-
numtrabili rami ai mofeoli, e ali'altre par
tí delía leí la , del eolio, e degli omeri . 

Vafi CFRVICAI.I , appredo gli Anatomi-
c i , dinotan le arterie , ie vene , &c. che 
paífano per le vertebre e pe' mufeoli del 
coilo, su ^1 cranio. Vedi VASE, 

CERVICALES D.-fccnJemej •, fono un paio 
di mufeoli , tntagoniOi ai facrolumbari ; 
venendo dalia terza quarta , quinta , e fe-
fia vertebra dej eolio, 

Moltiífimi Autori , contano quefti mu
feoli , benché imprc-priamente , per una pro-
duzione e parte del facro-lumbaris . Vedi 
SACROLUMB ARIS . 

C E R V I X , CERVICE , nell 'Anatomía , 
propiiamente dinota la parte di dietro del 
eolio ; come diílinta dalla parte dinanzi , 
che é chiamata Jugulum, o la gola . Ve
di COLEO. 

CERVIX utejrt , cervice delT ú t e r o , é i l 
eolio deila matnce, o quel canale e paffag-
gio oblongo, tra gli prifizj interno ed eíler-
no, e che riceve ed inchiude i l pene a mo
do di una guaina , donde é anche Vagina 
ch amato. Vedi UTERUS , e VAGINA. 

La Cervix Uteri, nelle donzelle , é aíTai 
anguila , falvoché nel tempo de' meflrui ; 
neppur quafi tanto larga , che ammetta la 
penna di un5oca; la fuá efiremita interio
re é chiamata 1' Ofculum Internum ,* ch' é 
otturato con una fpezie di materia gluri-
nofa , ch' eíce delle giandu'e circonvicine. 
Vedi MATRICE . 

C E R U M E N , un umore eferementizio 
den ío , viícofo, amaro, feparato nel fangue 
per via di appropriate glandule, nel raeatus 
auditorius, o ncl paífaggio eflerno dell' orec-
chia. 

E' chiamato ancora Cerumen aurium : m 
Inglefe Ear-wax, cera dell' orecchia. Ve
di ORECCHIA. 

C E R V O G I A , cerevifia, in lingua In 
glefe ALS' , bevanda popolare, fatta di gra
no macinato per ufo di far la birra , detto 
malt. Vedi M A L T , e BEVANDA . 

I I método di far la cervogia, chegl ' In -
glefi chiamano breiving^ h i l feguente . Ef-
fendoíi boliita una quantita d' acqua , la-
íciafi rafreddare , finché raltezza o i l col

mo 
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mo deir evaporaiione abbía ceffato; ed al-
lora tanta fe nc verfa in una quantita di 
malt o grano macinato a tal uopo , nella 
tina in cui fi fa la mifcea , quanto bafta 
per renderlo d' ana confiíienza atta a po-
ter eífer fubito ben rivoitato egirato. Do-
po di efíere ñata cosí per un quarto d' ora, 
una feconda quantita d'acqua vi fi aggiu-
gne, e fi raggira come prima. Finalmentp 
g!i fí aggiugne la plena c intera quantita 
d'acqua, ed in quella proporzione , onde 
fi vuol che i l liquore piu forte , o debele 
riefea . Queña pgrte dell'operaiione é chia-
mata dagl' Inglefí mashing , miíiurare . h 
queíla maniera i l tutto fe ne fta per due 
o tre ore j piü o mene , ftcondo la forza 
del mofto, o la differenza del ttrapoo del-
la fíagione che corre i e poi íi cava fuori 
in un recipiente ; e la detta mifcea fi r i -
pete per un fecondo mofio , nella íltíTa 
guifa di prima ; fulamente i ' acqua debb' 
cilere piü frcdda; e non fi dee lafeiar ña-
re piu della meta del tempo. 

I due Imofti fi devono allora mifehia-
re ; aggiuntavt la voluta e deñinata quan
t i ta di luppoli , ed i i liquore efattamente 
coperto fi fa a gentil calare boüire in una 
caldaia lo fpazio di un'ora o due ; pofeia 
veríato nel recipiente , cd i luppoli fe ne 
fpremono. Quando é raffredato, vi fi ap-
plica i l l ievito, cosí detto , e lafciafi fer
mentare, 'finché fia opportuno a ñravafarlo . 

In quanto alia cervogia o birra leggiera ; 
fi fa tre volte 1' optrazione della mifcea 
C mashing ) , con l1 acqua quafi fredda , e 
non lafciafi ñare piü di tre quarti d' ora, 
ponendovi i luppoli , e facendola bollire a 
diferezione. Nella birra doppia , i due l i -
quori rifultanti dalle due prime mifcee , 
debbono adoprarfi come liquore per la ter-
za mifcea o preparazione di nuovo malt . 
Per la Cervogia fina, al liquore cosí mi-
flurato, o preparato, fi aggiugne della fec-
cia di zucchero, o melazzo. 

I n vece di lievito , alcuni ufano fapone 
di cartiglía, altri fior di fariña , ed ova ; 
altri un olio efifenziale di orzo ; altri una 
quinteííen za di malt , altri di v i n o , ed al
t r i i l fale panar iñus . Vedi LIEVITO. 

Per quello che riguarda la proprieta de' 
liquori ccsi preparad . Vedi MALT l i -
quor, 

La Cervogia, ale in Inglefe, ¿ principal-
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mente difiinta dalla birra , ch ' é un kUih 
liquor potabüe fatto co' medefimi ingre-
dienti per la quantita di luppoli che vi fi 
mettono; la quale é maggiore nella birra, 
e pero la rende un liquore piü amaro , e 
piü opportuno a confervarfi . Vedi BIRRA, 
LUPPOLI , &c . 

Quei del mefliere di far birra diñinguo-
no palé o fine ale, broun ale, cervogia fi
na , dilicata , cervogia feúra &c. Le loro 
diverfe propricta vcgganfi fotto i ' articolo 
yíkVV-Uqum* 

11 Zythum, e Curmi, raentovati da Tá
ci to, come bevanda degli antichi Tcdcfchi, 
CTedonfi da Mattiolo corrifpondere alia no-
ñra Cervogia , ed alia nofira birra . Vedi 
ZYTHUM , &c. 

Cervogia , o Cerevifia é anche una deno-
minazione data a di?eríl liquori medicati, 
o bevande dietetiche, delíe quali la Cervo
gia é la bafe, od i l veicolo. 

1 vini , le Cervogie , le acque medicatc 
fanno un ampio articolo nelle noñre Of-
ficine, o Difpenfator; . Tal i fono la cere-
vifia oxydorica per l i occhi; la cerevifia 
antiarthritica , con tro la getta ; la cerevi
fia cephalica , per la t eña ; la cerevifia epi
léptica , &c . 

Una CERVOGIA particolare, chiamata da
gl' Ingleíi Gill-ale, preparafi con infondere 
le foglie [ecche dell'eiiera terreñre neí ?Wf , 
o fia i l liquore di grano &c. per uopo di 
far la birra ; i l qual liquore con cib im
pregna dclle virtü di quedo fempiiee ; e 
peto viene riputato añerfívo, e vulnerario; 
buono ne' mali del pe t ío , e contro le oÜru-
zioni delle vifeere. 

La CERVOGIA purgante del Dr. Butleu, 
é preparata col po! y podio, colla fena, col
la faifa pariglia , co' fe mi d 'anici , colla 
codear ía , coil' agrimonia e capelvenere , 
mtí íe in un face© , e fofpefe in una bot-
ticella di cervogia. 

N o i troviamo puré in alcuni Difpenfa-
torj i l firoppo di Cervogia fatto col far bo!-
lir queño liquor* fino a una certa confi-
fienza ; ufato contro le ofiruzioni de'reni, 
contro i l flúor albo &c. 

CERUSSA , o CERUSA , o biacca , é 
una calce di piombo blanco, che fi adopra 
nella pittura , e ne' cosmetici ; fatto col 
calcinare quefto metallo , nel vapor dell' 
aceto. Vedi CALCINAZIQNE , 

La 
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La Cemjfa fí fa di fottili lamine « o la

dre di piombo, falte su in ro to l i , e si col-
locate che ricevano ed imbevano i fu mi del l ' 
aceto, contenuto in un vaíb poíto fopra un 
moderato fuoco. Vedi PÍOMBO . 

Le lamine fono, con quertomezzo, con-
vertite in una ruggine bianca ; che fi racco-
giie, e fi macina con acqua , per fórmame 
piccoli pañi , o Oiacciate . Cardano moftra 
la maniera di faie della Ccruffa di fíagno 
e di orina. Vedi BIANCO Fiombo. 

La Cemffa ía un bel color bianco , ed é 
molto in ufo apprtíío i pictori, si ne' co
lorí a ol io, come nc' colori a acqua . Fa 
ella í' ingredanite principale ne! beiletto che 
ufano le Dame per coloriríi la pelle. Pre-
fa internamente , é un pericolofo veleoo ; 
e difpiega prtíio la fuá malignita nel di 
fuon ; giuüando i l fiaro, e i den ti , e af-
irettandu i l venir dcllc rughc, e gli altri 
finíomi della vécehiezza. 

La miglior Cerufla, é uucila di Venezia ; 
ma queíía é r a r a : queila che priucipaimente 
s1 adopra, é o íngieíe o Olanüefc , le quali 
due han piü di treta in sé , che piombo ¿¡an
co 1'ultima perb é la raígliore delle duc . 
Fallppio parla d' una Cerujfa minerale , ma 
ogni aitro fuor d i l u í , crede che fia fattizia . 

CESARE, CESAR , apprdfo i Romani, 
fu termine iungotempom uío per i'erede de-
üinato , o prefuntivo deli' Impero ; come , Re 
de Romani , in oggi fi ufa per queilo del 
Germano Impero. Vedi EREDE, 

COSÍ Coüaozo Cloro, c Galerio, furono 
proclamati Cf/rfn da Dioclcziano eMaffimia-
no; Licinio da Galerio j Coilantino ¡1 Gran
de da Coílanzo^ Coílantino i ! giovinc , Co-
ftanzo e Cortante , dal loro padre CoÜantino ; 
Giunio Gallo e Gluliano da Codanzo. 

I Cejar i erano una fpezie d1 aggmnti o 
o'aííociati deli'Impero , Participes Imperii . 
Portavano i l manto Impenaie, la porpora e 
i l diadema, c marciavano con altri contra-
fegni deila fovrana dignita. Venivano crea-

j come gl' Imperador!, colf indoífare la 
veña di porpora . 
% La dignita di Cefare reftb la feconda dell 'Im-
pero , ün allorché Altffio Comneno avendo 
creato Niceforo Mclilftno Cefare per contrat-
to i ed eífendo neceífario conferiré qualche piíi 
fubhme dignj^al fuo frateilo Ifaacio , creollo 
Sebaítocratore, con U precedenza fopra Me-

iQmo 11, 
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l i í íeno, ordinando che in tutte le acciama-
z i o n i , &c . Ifaacio Scbafíocratore foífe nomi-
nato il feconda, e Mcliífeno Cefare il terzo . 

I I titolo di Cefare cbbe la fuá origine dal 
cognome , o íopranome del primo Impera-
torc, C. Julius Cáfar , che per decreto del 
Senato dovettero tutt i i facceden t i Impe-
ratori portare . Sotto i l fuo fucceíTore , 1* 
appeliazionc Augufio venendo appropriata 
agi 'Imperatori, per far compÜmento a co-
teito Principe , i l titolo di Cefare fu dato 
aila feconda perfona dell' Impero , benché 
tuuavia fi cnntinuaíTe a darlo alia prima: 
e di qua é nata la differenia tra Coefar 
ufato da s é , tCnefar con l 'aggíunta d' I m -
perator Auguftus. 

Gü Autori fono divifi quanto al l 'or igi
ne della parola defar, cognome della gen
te Giul ia: A lcun i , dopo Servio, la diriva-
no da Ctefariet, zazzera ; perché i l primo 
che lo portb, era diftinto per la fuá bella 
teña di capelli , che dié occafione al t i to
l o . La píü comune opinione é , che la pa
rola Cxfar ) venga a cafo matris ulero ¿ per
ché T útero di fuá madre fu aperto, affine 
di metter lui al mondo . 

A l t r i la dinvano di qua, cioé che il pri
mo che portb tal nome, uceife un Elefan
te in battaglia, a cafo Elefante , che nella 
lingua Mauritana é chiamato Cafar . Bir-
cherodio fofiieoe queft'opinione , coll' au-
torita d' una medaglia antica , su cui fi ve
de un elefante colla parola Cafar. 

C E S A R I A N A Sezione , o Taglio, o par' 
to CESARIANO , é 1'operazione di eürarrc 
i ! Feto dalia matrice , o vivo o morto , 
con un' incifíone per mezzo all ' addome 
nel l ' ú te ro . Vedi PARTO &c, 

Denominati eziandio talor parto o nafet-
mento C? far i ano , Putas Cxlareus ; dai Gre-
ci v̂ poToyLOTo'x.'ia t o yct<rpopc¿<pict . Vedi N A -
SCITA , UTERO tkc. 

A ppar dalT efperienza , che le ferite ne mu-
feoli dell' epigaÜnum , o Peritonseum , e quel-
le nella matrice, non fono mortali , di mo
do ehe il ventre della madre C pub bene fpef-
fo aprire per dar paífaggío alia creatura . Ma 
non é perb fenza un gran pcricolo ; per la 
qual caufa, queft' operazione di rado fi pra-
t íca , eccetto che nelledonne di frefeo mor-
te. Quei che vengono al mondo in quefta 
maniera, fono chiamati Cíe/dr^/, sCafonest 

B b b a es-
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a caeíb matris útero ; come furono C. G. Ce-
fare , Scipione Africano, Manl io , e i l no-
fíro Eduardo V I . 

C E S S A V I T , unordine pubblko in fcrit-
to che ha luogo in diverfi cafi, fopra quc-
íío fondamento genérale , che colui contro 
i l quale é pórtalo , ha per duc anni ceííato 
o trafeurato di compiere quelT efercizio o 
fervizio , o di sborfar quella rendita , ch' 
egü é obbligato per i l fondo che tiene; 
e- che non ha nc'fuoi beni o terre fufficien-
t¡ effetti da fequeftraríí. 

i U n Ceffavit ha fol luogo qc' cafi di fer-
vigio , tíi rendita annuale , e fimile ; non 
gia ne' cafi d'omaggio. Le forme e le fpe-
zie de' Ceffavit fono varic ; come Ceffavit 
de Cantaria) Ceffavit de feodifirma , Ceffa
vi t per bienninm . Vedi CESSOR . 

CESSIONE, in un fenfo légale , é u n a t -
t o , co« cui una perfona ced« , e trasmette 
ad un' altra perfona , un diritto che appar-
teneva a sé . 

Ceffime é un termine genérale, lecuifpc-
2Íe fono, Abbandono , Traslazione, Subro-
¿azione , Sunender : quali vedi. 

CESSIONE particolarmente é termine ufa-
to nella Legge civile per una volcntaria e 
légale rifegnazionc o rilafcio degli effetti di 
una perfona a' fuoi creditori, per evitare i ' 
incarceramento. Vedi FALLIMENTO. 

Queftrt ha vigore ed ufo tuitavia nella Fran
cia, e in altri paefi , e fi fa in virtu di letterc 
patenti accordate in favore de'poveri ed ono-
rati . La ceffione portava feco un tempo la 
marca d'infamia, e obbligava la perfona a 
portare una beretta verde; a Lucca una di 
color di narancio; i l trafeurar ció , era un 
pregiudicarc ai privilegj deila Ceffione , e 
perderli . La mira o i l difegno di tai mar
che, originariamente era , dar ad iatende-
re , che i l Cefflonario ( in fenfo Inglcfe di 
fal l i to) era diventato povero perlafuapro-
pria follia . Vedi BERETTA . 

I Giureconfulti Italiani deferivono la ce-
rimoaia áeWa Cejfione, e dicono che ella con-
íifte nel colpire o battere tre volte le nati-
che nude contro una pietra chiamata Lapif 
vituperii, alia prefenza del giudice . Antica-
mentc confifteva in cederé e confegnare le 
cinture e le chiavi in corte, o al Tnbuna-
l e , ufando gli antichi di portare alie lor cin-
toíe i priiicipali utenfili; onde fi guadagna-
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vano i l vitto ; come lo ferivano i l fuo cá-
lamajo, i l mercante i l fuo facco, o borfa, 
&c. Vedi FALLIMENTO. 

La forma di Ceffione appreffo gli antichi 
Romani e Galli era la feguente. Jl Cefflo
nario , raccoglieva della polvere nella fuá 
man finiftra , dai quattro angoli della ca
fa, e fermatofi fu la foglia , e tenendo V 
impoña colla man drit ta, fi gittava la pol
vere dietro alie fpalle ; quindi ípogüandoíi 
fino alia camifeia , e lafciando la fuá ciñ
ióla , e le fue borfe ; faltaya con un ba-
fione fopra una fiepe; facencfo con cib co-
nofeere ch' cgli non avea trálafeiato men
te , e che quando falto , tutto quello che 
valeva qualche cofa fopra di lui , erafene 
ándalo aii ' aria . 

QueíF era la Ceffione y in affar crimínale ; 
ne' cafi c i v i l i , baíiava metiere una feopa , 
una baccheita , od un filo di paglia fulla por
ta . Queft' era chiamata Chrenecruda per dur-
pillum &feflucam . Vedi INVESTITURA . 

CESSIONE, nella Legge Ecclefiaíbca , é 
una maniera di render vacante, o di vuota-
re un beneficio EcclcfiaÜico . Vedi VACAN
TE , e BENEFÍZIO . 

La Ceffione é una fpezie implícita di r i 
fegnazionc , che s ' intí-nde, qualor una per
fona fa qualche a l to , o .fi prende qualche 
aífunio, che é incompatíbile col ten tre i l 
benefizio, di cui egíi é in poíTeOTij . Vedi 
RESIGNAZÍONE. 

Per lo Siatuto, fe un cherico ha un be
nefízio di VÚQX álüA.per annum ^ e ne pren
de un aitro, di qualfivoglJa valore, con cu
ra d'anime, e íenza difpenfa , i l primo é 
ipfo fa&o vacante , e queita ípezie di vuo-
tamento é detta Ceffione. 

Quello che fi chsama Ceffione in altri be-
nefizj, é chiamato Creazion*. in riguardo ad 
un Vefcovato; imperecché fe un beneficia-
to vien fallo Vefcovo, i l fuo benefizio di
ce fi ê fere vacante per creazione. 

C É S i l O N A R I O , Ceffionary , in In 
gle fe , Fall i to. Vedi FALLIMENTO, e CES
SIONE . 

CESSOR , in Legge , uno che procra-
fiina , & é delinquente nel fuo dovere , e 
che con ctb incorre nel pericolo o danoo 
della Legge , ed é efpoílo ail'intimazione 
giudiziaria , detta Ceffavit . Vedi CESSA-
V I T , 

CES-
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C E S T U I , termine Francefe, che Icttc-

ralmente fignificae¿/;, o l u i ; frequenternen-
te ufato ne' noftri aotichi fcriíti legali. 

C E S T U i g u i T r u / l y é colui che ha ierre in 
confegna &c. comrnsííe e raccomandate a 
l u i , per vantaggio di un altro. 

CESTUI qui Vie , uno a cui fono flate ac-
cordate in vita alcune terre, o Fattoric. 

CESTUI $w Üfe , coiui , per lo cui ufo 
un altro uomo viene infeudato di terre , 
e poderí. 

CESTUS, o CÍESTUS * , appo gli antichi 
poeti , fu un bel cinto ricamato , che fi 
portava da Venere, dotato deiia facolta d' 
incantarc , e di conciliare amore . Vedi 
CINTURA . 

* La parola e anche fcritta Ceftum , e 
Ceüon : Viene dal Greco KÍ?OÍ j una ciñ
ióla od altra cofa ricamata , o lavora-
ta coW ago : donde anco Inceñus ; ter
mine ufato da prima per ogni malizia 
nel disfare i l cingolo & c . ma oggidt r i -
jlretto a quella che fi fa tra perfone con-
giume. Vedi INCESTO. 

^ CESTUS , CESTÜS , era in oltre un brac-
cialetto o guanto di euojo , guernito di piom-
bo , che fi ufava ne' corabattimenti, od efer-
cizj degli antichi atleti . Vedi ATLETI . Fu 
cosí detto a dedendo, col pire , percuotere . l i 
Calepino dice , che i l ceño degii atleti era 
una fpczie di raazza o clava , con palle di 
piombo da eíía pendenti, e fofpefe con co
legie di cuojo: ma egü va crrato 5 effendo 
fojamente una coregia di cuojo fermata con 
chiodi di piombo o di ferro i e parte é\ eíía 
attorcigliata intorno alia mano ed al brac-
cio , per ovviare a rottura o dislocamento. 

C E S U R A , cafara, nella pocfia antica, 
é quando neilo fcandere un verfo, una pa
rola é divifa, cosí che una parte pare tron-
cata , e s' attiene a un piede differente dal 
r c ñ o , e. g. 

C E T Z'T9 . 
Mentí \ r i no ¡ ü num \ quam msh \ dada 

pro/u n t . 
dovc le fiilabe r / , //*, quam e men fono Cs-
fure. 

CESURA , piíi propriamente dinota una 
certa grata divifione delle parole tra i pie-
di di un verfo; per cui , i ' ultima filiaba 
di una parola diventa la prima di un piede. 

Come in — arma virumque cano Troja 
qui primuí ab oris. 

dove le fiilabe no, e fono Cefurtf. * 
CESURA nella moderna pocfia, dinota una 

paufa, od un refpiro, verfo i l mezzo di un 
lungo verfo Aleífandrino; con che la voce 
e la pronuncia vengono ajutate, ed i l ver
fo quafi divifo in due Eraiftichj. 

Ne' verfi Aleífandrini ( ufati da* Poeti 
Inglefi ) di 12 , o 13 fiilabe , la Cefura 
debbe íerapre eíícre fulla fefta, ne' verfi d i 
10 fulla quarta; ed in quei di 12 su la fe-
fia : I verfi di otto fiilabe non debbono 
avere alcuna Cefura. Vedi VERSO. 

C E T A C E O * , nella Storia Naturale , h 
n termine applicato a tut t i i peíci grandi 

di mare , ed alie beftie che raíTomigjiano 
alia balena. Vedi PESCE e BALENA . 

* La parola e formata dal Latino Cetus, 
b aleño. 

1\ Corno comuneinente chiaraato i l Cor-
no deW Un i corno, trovad e fie re i l dente d'ua 
pdceCetaceo nel Mar gelato , dato N a r v a l . 
Vedi UNICORNO . 

C E T E R A , Vedi CITHAHA. 
C E T U S , nell' Aírronomia , la balena , 

una grande coñeliazione dell' emisfero M c -
ridionale, fotto i Pefci , e appreffo i'acqaa 
d'.Acquario. Vedi COSTELL AZIONE . 

Le flelle nella Coftellazioae Cetus , nel 
Catalogo di Tolomeo fono ventidue , i t i 
quel di Ticone 21. nell'Heveliano 22. nel 
Britannico 78. Eccole qul dietro cnutaera-
tc collc lor latitüdini ¿ce 

N m t 
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Nomí e fituazienk delk 
Stelk. 

D i qucüc tn triangolo prcced. j Meá. 
la coda , da Tolomeo pofte r-
tra le informi di Acqua- 1 Sett. 

^ Mer. 

C E T 

no 

Scucntr» neir eñremifa della coda 

Í O . 

Lucida , e merid. dtlla coda 
Sett. di quellepreced. nd- Q 

la radice della coda f Meriá» 
Sett. del feguentc lato del • 

Merid, acl medeírmo Izto 

Freccd». nclla poñcr. parte del c©rpo 

Suffcgu'. nella poíL parte dj^l corpe 
30. 

35. 
Med. di 5. neí mez^o del corpo 
Contig. alia fett. nel corpo 
Sett. del raezza del corpa 

Merid. nel mezzo del co i r^ 

^Longitudii ie. Latitudine. 

X 

Y 

18 30 40 
19 2^ 37 
22 28-40 
21 57 12 
21 12 12 

2<$ 35 O 
22 56 22 

1 45 5° 
0 59 3 l 
3 18 26 

4 1? 2ó 
28 I J 2 

1 33 31 
0 54 3o 
2 37 o 

7 25 18 
4 40 40 
4 2 32 
4 37 39 
8 18 33 

6 49 9 
6 58 49 
7 23 22 
7 25 42 
8 20 10 

9 4» 3 
9 42 4 

» é 55 59 
11 55 6 
" 53 

9 3pó 3<5. 
10 34 17 
7 21 44 

11 17 50 
11 45 30 

13 35 4^ 
17 o 46 
17 36 47 
^3 33 32 
15 8 3,2 

14 14 15 
IÓ 14 22 
10 5 O 
15 I Ó 3 
l8 45 54 

10 o 41 
13 27 15 

2 42 O 
6 36 23 
6 47 28 

4 15 16 
20 4<5 52 
14 7 45 
ló 18 39 
14 44 14 

ó 17 50 
13 24 8 
15 53 5o 
I Ó LÓ I I 
IO- 4O; I O 

15 3§ 59 
15 34 29 
»g 41 10 
i ó ó 23 
15 ó 47 

13 24 58 
14 37 59 
14 41 38 
15 35 44 
15 4Ó 30 

21 5° 7 
20 32 40 
28 37 56 
23- 41 24 
23 33 5Ó 

24 57 32 
20 30 12 
2-0 21 19 
32 3 28 
3 ° 47 52 

M 
ó 

4 5 
ó 
5 
5 

4 3 
ó 

ó 7 
ó 

ó 5 

; 6 
• 3 

5 
0 
5-

ó 
ó-
ó 
3 
6 

6 
5 
ó 
6 
3 
5 
ó 

ló 5 
ó 
ó 

4̂ 3 
5 
3 
ó 
ó 



C E T C E T 381 

Nonti e fituazioni delle 
Stellc. 

Un ' altra, e piu a mezzodl 

45-

Preced. nella criíla 

Nuova nel c j i lo del Cetus 
50. 

Nclla parte di dietro della teña 

Preced. rnerid. nel • del petto 
55-

Sufíegu. di dae nella criíla 

Merid. prec. nel • del petto 

60. 
D i rincontro alie ciglia 

Prec. nella bocea di rincontro alia guancia 

Sett. di quelle feguenti nel quadr. 
del petto ) 

Nel mezzo della bocea 
Quella di rincontro alia fronte 
Merid. di quelle che feguitano nel 

quadr. del petto ) 
70. 

Quella di rincontro alie naricí 
Stella lucida ¿ella maícella 

75' 

I n forma fegu. la lucida della mafesík 

^Longitudine. 
ero 

X 
ii3 

Y 

V 
Y 
M 
Y 

Y 

Y 

3 55 
4 i 5 

24 22 4 4 
24 21 32 
24 56 2 

25 28 16 
29 42 33 
25 45 20 
25 20 13 
27 11 15 

28 59 42 
28 36 4 

3 2 33 
28 37 36 
25 22 10 

3 7 35 
21 37 o 
o 59 19 

25 46 2 
29 13 38 

4 3 9 
0 55 37 

29 34 34 
1 32 55 
3 H 26 

29 
3 
5 
7 

o 15 
18 59 
7 3 

34 5 ° 
Y z9 24 53 

27 4 4 30 
10 45 ó 

9 59 15 
10 5 8 
11 2 13 

12 31 35 
13 57 58 
14 30 25 

Latitudine 

13 32 34 
31 2 29 
" 39 53 
12 9 13 
14 29 13 

14 8 3 
4 17 15 

14 5 ° 5 
18 58 51 
15 56 38 

13 0 56 
14 14 1 
3 34 25 

16 15 12 
25 15 50 

5 53 7 
34 14 5 
15 12 15 
28 32 48 
21 50 36 

9 12 2Ó 
17 49 1 
21 55 4 4 
l7 52 43 
I 4 29 57 

26 o 25 
^ 5 35 39 
12 26 

5 35 33 
28 16 22 

32 4<$ 20 
7 49 i2 

12 36 59 
12 22 55 
18 25 42 

18 33 42 
14 29 21 

K 
3 

ó 
4 5 

6 
7 
7 

6 7 
4 

2 3 

ó 

4 

4 

5 ^ 
4 
6 

4 5 
ó 
6 
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6 
3 
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4 3 
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C H A L A S T I C H E medicine*, fono quel-

le che hanno la facolta di rilalTare le par t i ; 
quando , a cagion della loro üraovdmaria 
tenfione, o gonfiatura , adducono dolore. 

* La parola viene dal Greco ^«xa» , r i~ 
laíío . 

D i queÜa fpezie fono i l but t i ro , e molti 
olj &c . Vedi EMOLLIENTE. 

C H A L A Z A , tra i Natural iñi , una fpe
zie di filetío od appicagnolo bianco nocchio-
fo , a ciafcuna eñremita di un ovo, formato 
d'uri pleíTo delle fibre delle membrane, on
de fon conneífi affierae i l roíío ed i l bianco 
di un ovo. Vedi O v o . 

I I fuo ufo, fecondo 1'Harveo, é l ' e ere 
quafi i poli di quefto microcosmo , e la 
conneííionc di time le membrane attorce e 
annodate afíleme ; con che i liquori non 
folamente fon confervati , ognun nel fuo 
luogo , ma anco nella fuá dovuta pofizione 
in riguardo al refto. 

M . Dcrrham aggiugne, che fervono pari-
meñti a raantenere íuperiore una e lafteíía 
parte di un ovo , acciocché la materia dell' 
ovo non fi fconvo'ga , o traporti per ogni 
verfo ; lo che fáffi col feguente meccanif-
mo : le Chalaza fono ípecificamente piu 
pefanti che i bianchi, ne' quati flüttuano ; 
ed eífendo abbracciate o attaccate alia men-
brana del tuorlo , un poco fuor deü' aíTe , 
fon cagionc che un lato del tuorlo fia piu 
peíante che l ' a l t r o . Eífendo i l tuorlo cosí 
dalle Chalare retto e foftenuto in mezzo 
ai due bianchi, per la fuá propria parte pe
íante é tenuto fempre fuperiore dall' iilcf-
fo lato : i l qual lato piu alto o fuperiore 
i l Sig. Derrhara medefímo s' immagina cf-
fere quelio, ove giace la Cicatricula. Vedi 
CICATRICULA . 

C H A L C A N T H U M , Xa \x*vZos > Piftef-
fo che '1 Vi t r iuo lo . Vedi VETRIUOLO . 

Alcuni hanno anche adoprata corrotta-
raente la voce Chalcantum per colcothar, o 
vetriolo rubificato. Vedi COLCOTHAR. 

C H A L C E D O N I O \ Vedi CALCEDO
NIA . 

C H A L C I D I C U M , o CHALCEDONIUM*, 
nell' Architettura antica , era una grande 
e magnifica Sala, appartenente ad u n T r i -
bunale, o ad una Corte di giuítizia. 

* Fejia dice) ebe ha prefo i l fuo nome dal
la Chth di Chaléis 5 ma non ne da la 
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ragionc. FU andró vuol , ebe foffe la Cor
te , o /"/ tribunale, dove fi repolavano gU 
affari della Maneta o della Zecca ; cosí 
chiamata da •yjt.Kmi, rame , e S'ixu , Giu-
fiizia . ¿lltri diceno, che in tal luogo f i 
batteva la moneta ; c dirivano la voce 
da ^OÍXXOS , od OUOÍ , cafa. 

In V i t r u v i o , fi adopera queíía voce per 
1' uditorio ds una bafilica : in altri ferittori 
antichi, per una fala, o un appartamento 
dove i Gentili s'immaginavano che man-
giaffero i loro D e i . Vedi BASÍLICA. 

C H A L C I T 1 S , é una fpezie di minerale 
vitriolico , rofficcio, come V ottone, friabi-
l e , ed avente alcune vene gialle rifplenden-
t i dentro di sé 5 chiamato altramente Col
cothar . Vedi COLCOTHAR, C VETRIOLO. 

Ha ¡1 güilo del vetriolo, fí liquefa foío 
in un crogioío, e fi difeioglie fácilmente in 
liquori acquei. V i fono altri due minerali , 
detti M i f t , cSorj/j aííai fomiglianti al Chai-
chis, I n f a t t i , gli antichi l i confondevano ; 
e non folameníe i l M i í i , e i l S o r y , ma an
che 1̂  melanteria i o piuttofio, immagina-
vano una trafmutazion fucceíTiea dei detti 
quattro minerali, che principiava dal chal-
ci t is , diventava mi í i , poi melanteria, c fi
nalmente fory , ove fi fiííava . 

I moderni le fan quattro materie difiin-
te : quantunque la principal diíferenza tra 
eíTe , credefi che fila nella varia tenuita 
della lor foftanza . 

Alcuni dicono , che i l miíi é formato 
ful Chalcitis y come i l verderame ful rame, 
eífendo propriamente la fuá ruggine; eche 
i l chalcitis é formato alia fleífa maniera 
ful fory í 

QueíVé certo, che tutt i fi trovanonelíc 
miniere del rame : ma i Droghifii moder
ni poco fanno degli a l t r i , e fol delchalcitif 
rendono qualche c o n t ó . 

Egli é portato dalla Germania : é moho 
cauftico, ed efearotico. I l fuo ufo prinei-
pale é nella compofizione della teriaca Ve-
neta: in luogo fuo bene fpeíTo fi foftituifee 
i l chalcanthum rubificato, o i l verderame, 
o i l calamitis. 

C H A L C O G R A P H I A , V arte d' inta-
gliare in rame e bronzo. Vedi INTAGLIA-
RE. 

C H A L D E O , o CHALDAICO , Linguag-
gio, qucllo che fi parla dai Caldei, o dal 

popo-



C H A 
popólo della Caldca . Vedi L i N G U A G -
GIO . 

I I Caldeo é un dialetto dell 'Ebreo. Ve
di EBREO . 

Parafrafi CHALDEA , io üile rabbinico é 
chiamata Targum . Vedi TARGUM . 

V i fono tre Parafrafi Caldee nella Poli-
glotta di Walton : quella d'Onkelos ^ quel-
la di Jonathan figiiuolo d ' U z i e i , e quella 
di Gerufalemrae . Vedi PARAFRASI, PO-
LVGLOTTA , e PENTATEUCO. 

C H A L D R O N , mi fu ra di cofe fecche I n -
glcfe, deíiinata principalmente per lo car-
bone, e che contiene 36. í!ai ( busheis) col-
mi , giufta lo ftaio figillato , che confer-
vafi in Guild hall , a Londra . Vedi M i -
SURA . 

l i Cbaldron , ha da pefare due'mila lire . 
A bordo de' Vafcelli ventiuna diqueftemi-
fure di carbone s accordano per giuüa quo-
ta . Vedi CARBONE . 

C H A L L E N G E , nella Legge loglefe , é 
una ecceiione fatta ai Giura t i , ( J u r o r s ) o 
Giudici cosí detti , i quali fono rimeíTi a 
pronunziar fentenza su qualche l i t igio o 
giudizio crimínale. Vedi JUROR . 

CHALLENGE to the j u r ó n , fi fa o al cor-
po iníero di tai giudici, o a qualche capo 
o perfona fra eíí i : ( i termini legali Ingle/i 
fono to the array, or to the po l i . ) la pri
ma eccezione , cioé to the array , é quan-
do fi rigetta i l numero intero , come unito-
e Icelto con parzialita. La feconda, to the 
po l i , é quando fi ía eccezione controqual-
cheduno in particolarcj come perfona non 
indifferente. 

Challenge to thejurors, é divifa parimen-
te in Challen ge, od eccezione principal* , 
z Challenge per caufe, cioé per qualche Cau-
fa o ragione . 

Challenge principal, altramente chiamata 
Perentoria, é quella che fi accordadalla leg
ge fenza allcgazion di caufa, o fenza ulte-
riore cíame : cosí un prigionicre, aecufato di 
fellonia , pub perentoriamente rigettare o 
far eccezione a venti giudici , uno dopo 1' al-
t ro , non allegando altra caufa, fe non la fuá 
difapprovazione; e quefti cosí eecettuati fi 
metton da parte, e fe ne fcclgon di nuovi 
in loro vece . l o cafo di deliítof di lefa mae-

non veniva un tempo accordata 1 'm^-
zione perentoria ; naa per loStat. 7. di G i u l . I I I . 
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é libero di far eccezione perentoria [ p tem' 
ptorily to challenge) a tremacinque. 

Pur egli fembra che vi fia d fférenza fra 
Challenge principal , c challenge peremptory > 
1'ultima eíTendo folamente ¡n roaterie c r imi -
na l i , e fenza alcuna caufa al legáis ; la p r i 
ma per lo piü ne'cafi civih , e fenza aífe» 
gnare alcuna caufa come trovata vera, ac-
cordafi dalla Legge i v. gr. fe Tuna delle 
partí allega, che uno de' Giurati i jurorsy 
é i l figiiuolo, ¡ i f ratcHo, i leugino, o agen
te e fattore dcll'altra , i'eccezione é buo-
na. Panmente nell' azione o caufa delia mor-
te d'un uamo , o in qualunque a'tra azio
ne reale o perfonale , dove il debito , o i 
danni afeendono a quaranta fcellnt , é buo-
na o valida eccezione contro un giurato 
addurre, ch' egli non pub fpendere quaran-
ta fcellmi per anno di feudo libero. 

Challenge upon reafon orcaufe, i'eccezioa 
con ragione o caufa, é quando la parte al
lega qualche eccezione che baíii , dopo 
averne riconofcmta la venta v. gr. fe i l fi
giiuolo del giurato ha prefa per moghe la 
figíia della parte avveríana . Vedi JURY -

C H A L Y B E A T O , acciajato , in Medici
na, é que! che partecipa della natura deli ' 
acciajo, o del ferro, o cib ch' é imprcgna-
to delle particelle di queíli mctallí . Vedi 
FERRO, vedi ancoMARs, CACCIAJO. 

I Chalybeati o pe ra no principalmente co
me aiTorbeoti , e deoílruenti . I I Ferro, per 
oííervazionc del Lemcrl , é una raiílura di 
follanza oleofa con una materia metallica, 
ma i 'ol io é i l predominante nella miftura : 
e tra le parti miífe vi fono de' larghi po-
r i . Quindi , i l ferro diventa fácilmente dif-
íbJvibile; ed i l fuoolio fácilmente íl fvÍn
cola e fi fprigiona : ma quando una volta 
l 'ol io é feparato dalla pura fe rruginofa o me
tallica parte, niun diífolvente fa eíFctto ve-
runo ful caput mortuum. 

Di quk rilevaíi Taífurdita della común 
pratica, di calcinare i l ferro fino a tal fc-
gno , che fi converta in quel che i Chimi-
ci chiamano Crocus , QueÜa operazione dee 
per neceffita portar via tut ta , ola maggior 
parte della oleofa fofianza, e non lafeiar 
altro che 1'indiíTolubile caput mortuum. I I 
qual olio cosí feparato, dovea propriamen-
te eífere feparato dal calor dcllo fiomaco , 
c perb, fecondo i lLemer i , avcrebbe pórta

lo 
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to nel fangue un nuovo fugo fpíritofo, fa-
lutare: egli offerva parimenti, che i l ferro 
opera come afíbrbente , attefa la grandezza 
de' fuoi por i , ed i i cómodo che hanno tut-
te le fpezie de'fali anche i groíTieri, d ' in-
íinuarvifi, si che anche gli acidi fcorbutici 
v i fon aíforbiti. I n ol tre, non baña che 
gli acidi peccanti entrino nel ferro; ma en-
trandovi, efpellono eziandio ed eíprimono 
quel fugo falutare, che pur fi mette in mo
t o , e difponíi ad effere evacuato mercé i l 
calor naturale . Cosí i l ferro é doppiamen-
te vantaggiofo, e per l 'olio ch 'egü fom-
miniftra al fangue, e per l i fali dai quali 
lo libera . L ' azione delle particelle d' un Cha-
libeato, per la loro elafticita, infiem col 
crollo, momcntum, che danno al fangue per 
la lor ponderofita , lo rende non fol prefe-
ribilé a moltiffimi altri deoñruenti , ma an
cora idóneo ed opportuno in altri cafi; fpc-
zialmente dove vi é della viícidita ne' fughi; 
dove i i fangue é depaupéralo , o di laica e 
debol foftanza, e dove la circolazione é lán
guida; come nelle affezioni ipocondriache, 
neli' etifie, in cafi relativi a quelli . Vedi 
DEOSTRUENTE, e ASSORBCNTE . 

C H A M , o K H A N , é i l titolo dato a' 
Principi Sovrani della Tartana. 

* La parola nel perftano fignifica potente 
Signore , nella lingua Schiavona , Impe-
ratore . Spérlingio nella fuá Dtffertazto-
ne fopra i l termine JDanefe di Maefla , 
Koning , Re ; crcde , che i l Cham Tár
taro poffa bcn da que lio di r ivar j l ; ed ag-
giugm, che nel Nord diceno Kan , Kon-
nen , Konge, Konning , &c. 

I l termine Cham é applicato eziandio , ap-
preífo i Períiani, ai Signori grandi della cor
te , ed ai Governatori delle Provincie. 

C H A M A D E , * nella Guerra , é un ccr-
to tocco del tamburro, o della tromba, che 
daffi al nimico come per fegno, che fi vuol 
fargli fapere qualche propofizione, da farfi 
al Comandante ; o per capitolare, operaver 
licenza di íeppellire i mort i loro , perfareuna 
tregua &c . 

* Mcnagio diriva la parda dalf Italiano 
chiamata , da clamare, gridare . 

C H A O L O G I A , 1' iftoria o la deferizio-
ne del Chaos. Vedi CAOS . 

Orfeo, nella fuá Chaologia ^ efponele dif-
ferenti alterazioni, fecrezioni, e divcrle for-
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me, per le quali é paila ta la materia, fin
ché diventb abitabile; lo che vien a diré 
10 ñe0b , che cib che chiamafi con altrono-
me Cosmología. Vedi MONDO» 

I l Dottor Buinet ci da anch'egli una Chao-' 
logia, nella fuá Theoria Telluris. Rappre-
lenta egli i l Chaos, com'era da principio, 
intero, indivifo, ed univerfalmente rozzo e 
diffbrme , ovvero i l tohu bohu di Mosé , quin-
di moílra come venne ad eííer divifo nelle fus 
riípettive regioni; come la materia omoge-
nea fi raccohe a parte e fi divife da ogni 
principio contrario; e per ultimo , come s' in
duró , e divenne un globo folido abitabile. 
Vedi "ELEMENTO , TERRA , &c. 

CHAOS . Vedi CAOS . 
C H A P E A U , in un fenfo genérale. Ve

di I ' articolo CAPPELLQ . 
CÜAPEA U , é parola ufata, qualche vol-

ta per dinotare la berretta, o la piccola 
corona ornata di ermellina, che Aporta dai 
Duchi &c. 

I l cimiere íi porta ful Chapean ; e queíli fe-
para i l cimiere e la cotta d'arme , effendouna 
regola , che niun cimiere tocchi immediata
mente lo feudo . Vedi CIMIERE , e CRESTA . 

C H A P P A R * , un comiere del RediPer-
fia , che porta difpacci dalla Corte alie Pro
vincie, e dalle Provincie alia Corte. Vedi 
CORRIERE . 

* La parola diriva dai Perjlano , c ftpni-
fica corriere. 

M . Tavernier dice, che le Poíle non fon 1 
ílabiiite e rcgolate nella Perfia come tra n o i : 
quando la Corte fpedice un Chappar, i l Ca-
vallerizzo del Soñ gli da un fol Cavallo, 
perquanto lungo abbia ad eífereilfuo viag-
gio, ed un uomo che gli corre dietro: quando 
11 fuo cavallo é flanco, ei prende quello 
del primo uomo a Cavallo, ch' egli incon-
t ra , i l quale non ardifee di negarglielo, e 
manda i l fuo a cafa per V uomo che io fe-
gue. . . . - ' 

Quanto al padrone del nuovo Cavallo che 
egli ha pre ío , gli tocca a correré, o alme
no a mandar dietro al Chappar, per riave-
re i l fuo Cavallo, quando i l Corriere Per-
íiano fa fmontare un altro Cavaliere, per 
cambiare. 

C H A R A G , é i l tributo, che i Criftiani 
e gli Ebrei pagano al Gran Signore. Con-
fifté in dieci, dodici, o quindici franchi per 

anno j 
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armo, fecoiado ibeni dellaperfona. GIí uo-
mini cominciano & pagarlo neU'eta di nove 
0 di fedici anni; le donne ne íbnodifpenfa-
te , come anco i pret i , i rabbini, ed i monaci. 

C H A R I E N T J S M U S , nella Rettorica , 
é una figura, mercé la quale fí mitiga o fi 
addolcifce un' efpreffione arguta e pungen
te , con uno ftherzo. Vedi SARCASMO. 

C H A R I S T I A , unafeftadifamiglia, che 
1 Romani ceicbravano i l giorno undécimo 
dellc Calende di Marzo, cioé ai 19. di Feb-
braio, in onore della Dea Concordia . 

* La parola viene dal greco 1 gra' 
^ia , favore ; q. d. giorno di rironciliazio-
ne t o d i metiere in grazia. Fu parimen-
t i chiamato dies chara.' cognationis . Vi-
generio fopra T i t . Ltvio, lo chiama jour 
de bonnc cherc, giorno di aliegria^ gior
no di banchetto. 

Le fe fie Chariflia furono inftituite per r i 
me t tere la pace e Tamicizia nellc famigÜe 
imbrogliate , odivife per difparerj &c. Con-
fiüevano in un gran banchetto, che 11 facea 
in ogm famiglia, acui non venivano am-
meffi forartien, ma fol parenti e congiunti. 
L'ailegrezza e la liberta che i l pranzo in-
fpirava, furono coníideratc come i ! piu op-
portuno mezzo a riumre gli animi divifi \ a 
che pur contribuivano i buoni ufizj di tan-
t i amici. 

C H A R I S T I C A K 1 0 , Commcndatario, o 
Donatario, una perfona, acui fi da i lgodi-
mento delle rendite di un Monaílero , di 
un ofpitale o di ua benefizio- Vedi COM> 
MENDA. 

I Charijlicarj, tra i Greci , erano una fpe-
zie di dcnatarj, o comraendatarj, che go-
deano tuíte le rendite degli ofpitali e mona-
ílerj , fenza réndeme contó ad alcuno. 

L ' origine di queft' abuío fi rapporta agí' 
Ico noel a (H , particolarmente a Coftantíno 
Copronimo, i l dichiarato ntmico de' Mona
ci -> i Monaíierj de'quali trasferi nelie niani 
di gente eftranea. 

Ne'tempi poíteriori , gl'Imperador! ed i 
Patriarchi ne diedero molti a perfone di quali-
la , non per maniera di dono , affinché ne 
raccoglieíTero qualche temporale vantaggio; 
ma perché l i riíloraíTero, l i abbelliííero, e 
l i protegeífero. 

Alia fine l'avarizia vi s'introduffe, ed i 
Monafterj in buon flato furono altrui dona-
t i , fpezialmcnte i ricchi e pingui j ed alia 
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fine tutti furon ceduti i benefiz;, ed i mo
naíierj , fenza diftinzione di ricchezza o di 
poverta, siquelli degli uomini , come quei 
delle donne; e cib a ' la ic i , e a gente ma
ritata . 

M . Coutelier, ne'fuoi Monumenta Eccle* 
fí£ Gracee , ci da la forma di quefte Do-
nazioni, che fi accordavano in v i t a , c qual
che volta per due vite . Vedi ABB ATE, &C. 

C H A R T A , primariamente fignifica una 
forte di carta fatta della pianta j P ^ / m r , o 
Biblus . Vedi CARTA ; vedi puré CHARTER . 

CHARTA Emporética , in Farmacia &c» 
una fpezie di Carta fatta aífai molie e poro-
fa , che fi «fa per filtrare con efia . Vedi 
F l L T R AZIONE , &C. 

CHARTA, ne'nofiri Regirtri antichi é i ' 
ifteíío che Charter , o contratto , ed atto ferit-
to . Vedi CHARTER . 

CARTA Magna , la gran Carta , é uo. 
iñrumento antico, i l quale contiene diver-
fi privilegj, e liberta accordate aliaGhiefa 
ed alloStato da Edoardo i l ConfeíTore; in 
fierne con altre relative alie Leggi feudali dt 
Guglielmo Conquiftatore, accordate da Ar-
r i g o l . tutte, e da' Principi che fuccedettero 
piü di trenta volte conferraate . Vedi MAGNA. 
Charta. 

CHARTA Pardonationis fe defendendo , é 
la forma di perdono, per avere uccifo unt 
alíro uomo in fuá propria difefa . Vedi 
MANSLAUGTER . 

CHARTA Pardonationis Vtlagarta , é la 
forma di perdono di un Uomo profentto, 
Vedi OUTLAWRY, 

CHARTA ftmplex é un femplice atto ferk-
to &c. Vedi DEFD . 

C H A R T E R , * CHARTA, un iftrumen-
t o , od una pro va feritta , íotto i l figillo d i 
un Principe, di un Signore , di una Chiefa, 
di un Capuolo o di una Comunita. 

* La parola Charter viene dal Latino char
ta , anticamente ufato, per un atto aw 
ientko o pubblico, per una donazione , 
per un contratto , e f imi l i ; dal Greco 

"Xotpws, carta grof i fa , o cartoue, ÍU cui 
gli atti pubblici fi. folevano ferivere. 

Bra£lon dice , che le donaziom fi fan ta-
lora in Cañe , Charters , in perpetuam re¿ 
memoriam. Edaggiugnc, chedtquefle, al
tre fono regie , altre di perfone privatc . 

Delle regie 1 alcunc fono pr ívate , alcmie 
comuni, altre univerfali-

C c c Del-
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De He Carte pr ívate , alcune fono de puro 

feoffamentQ, altre de condhionali feoffamento y 
altre di ricognizione pura, o condizionale, 
altre di confermazione &c. 

CHARTER of theForefti équclla in cui !e 
leggi della Forefia, o del bofco fono com-
prefe e ftabilite, infierna colla Chana ma
gna . Vedi FOREST . 

Great CHARTER, Magna Chana . Vedi 
MAGNA Chana. 

C H A R T E K S cf íhe K h g , fono quelle 
neiie quali un Re fa una conceffione o do
na un privilegio a qualche períona oComu-
n i t a ; v, g. a charter of exemption ^ patente 
di eftmione, come, che una períona non 
fia arrolata nella compagnia di Giurati , 
fkc. 

CHARTER ofPardon^ équclla conlaqua-
le vien perdónalo un delitto di fellonia, od 
altro delitto contro la corona e dignita dei 
Re . Vedi PARDON. 

CnAKTTíK-Houfe . Vedi l ' articolo CER-
TOSA . 

CHARTER-LAND, in legge , é quella térra 
che uno poííiede o tiene per patente, oChar-
ter, cioé con prova in ifertto ; altramente 
detta Freehold. Vedi FREEHOL©. 

I Saífoni la chiamarono Bockland ; che 
Lambard traduce , tena ex fcrtpto . 

PoíTedevafi a migliori patti che laFolk-
land , o fia térra fine jeripto : la prima cííendo 
hereditaria y libera & immunis ; cilpoffcíío-
re della feconda al contrario, cenfumpenfi-
tabat annunm atque cfficiorum quadam fervi-
tute erat chligatus . Vedi FOLKLAND. 

C H A R T E R P A R T Y , Vedi NOLEGGIA-
TO . 

C H A R T I S Reddendií , un atto o procla
ma, che milita contro colui , che ha carte 
« monumentí e t i tol i feritti di terre feuda-
l i , coníegnati alia fuá cuñodia , echenega 
di efibirli e rimctterli al proprietario. 

C H A R T O P H Y L A X , * unMiniftro del
la Chiefa di Coftantinopoli a cui era com-
meíTa la cuílodia degli archivj . Vedi AR-
CHIVIO . 

* La párela e farmata da x^pw > e <pu-
KotTTa , cufiodio ; e fignifica Charter-
Keeper, Cufiode de* pubblici fer i t t i . 

Codinochiama i l granChartophylax ^ giu-
dice di tutte le Caufe, e i l braccio dntto 
del Patriarca. Aggiugne, ch'egli era i l de-

, pofitano o cuñode di tutte 1c Carte rdative 
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a'diriít i Ecclcfiaílici , ch'egli prefíedeva fo-
pra le Caufe matrimoniali , ed era giudice di 
tutto i l clero. A lui apparteneva di Hende
ré tutte le fentenze e decifioni del Patriar
ca, che le íettoferiveva e íigillava j preíle-
deva nel gran Confeglio del Patriarca, pren-
dea cognizione di tutte le materie e caufe 
ecclcfiaíliche e c i v i l i , o tra i l clero, o ira i 
monaci, ed i l popólo. 

T u t t i i Vefcovi gil davano i l luogo, ben-
ché egli fofle folamente diácono; c nell'uo-
po, facea Je funzioni de'Preti; aveva fotto 
di sé dodici notarj. 

I I Chartophylax era ad un dipreíío 1' iftef-
fo , a Cortantinopeli , che i l Chartulario a 
Roma. Vedi CHARTULARIO . 

I n realta v i furono due minifiri che por-
tavano queflo t i to lo ; Tuno per la corte, T 
altro per i l Patriarca j i l primo chiaraato 
parimenti Regijlrator, e i 'altro Scriniarius; 
ma tut t i e due íono per lo piíi confufi artie-
me. Leundavio, ed altri confondono Char-
tcphylax con Chartulario. 

C H A R T R E U S E . Vedi CERTOSA. 
C H A R T U L A R I O , chartularius , tiíolo 

dato ad un antico ufiziale nella Chiefa Lati
na, che avea la cura deile Carte , e de'mo-
numenti feritti , concernenti alie cofe pub-
bliche. Vedi ARCHIVIO. 

UChartulario prefiedeva ne'giudizjEcclc-
fiaftici, in luogo del Papa . 

Nella Chiefa Greca , i l Chartulario era chía-
mato Chartophylax ; ma i l fuo ufizío ivi era 
piíi confiderabile ; ed alcuni anche diftinguo* 
no il Chartulario dal Chartophylax nella Chie
fa Greca. Vedi CHARTOPHYLAX. 

CHASE , o CHACE, é un luogo ermo, 
c r i t i ra to, per tenervi beflie felvatiche , dai-
n i , cervi &c. di fpezie mezzana ira una fo-
refta ed un parco; efifendo comunemente me-
no che una forefla, e non in poííeffo di tan-
t i privilegj ; v. gr. fenza Corti dette d' at-
tachmen y fvnanimote, e fedi di giuüizia ( / « -
Jiice f e a t ) . Vedi FOREST. 

Tuitavolta la fuá ampiezza é maggiore ; e 
le beflie felvatiche, c le caceiagioni vi fo
no piíi numerofe e piu varié, con un mag-
gior numero di cufiodi, che in un parco. 
Vedi PARCO. 

Crorapton o í í e m , che una forefla non pub 
effere nelle maní di un fuddito, cheíubito 
non perda i l fuo nome, tá iv tnú Chafen per
ché tutte quelle Cort i perdono la loro na

ta ra , 
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t u n , quando vcngono nelle raanidiun fud-
di to , e niuno, fe non i l R e , pub fare un 
Lord capo giuíHziere ambulante di unaFo-
reüa . Vedi JUSTICE . 

Nonoftante 1'ifteíTo autore aggiugne, che 
unaForefta puo effere accordata ad un fud-
di to , in cosí ampia maniera, che iv i pof-
fono eííervi deile Corti , o de'Tribunali , 
equivalenti alie fopradette, 

CHASE , in linguaggio di mare , é dar 
dietro ad un vafcello , che fi dice anco ¿l¿ir-
g l i la cacsift. 

Stern CHA SE , é quando i l vafcello che da 
la caccia , feguita l 'altro in puppa , diret-
tamente fu 11' ifteíTo punto della bufíoia . 

To lie tuith a ship's fore foot in a Chafe, 
effere, colla prora di un vafcello, oparalle-
lamente ad effo in una caccia; c'ioh naviga-
re , e tener la gita in poca diftanza da elfo , 
per poíer cosí attraverfarlo nel fuo viaggio, 
e impedirgli di traveríb i l fuo inoltramcnto. 

Diciamo che un vafcello ha agood chafe, 
una buona caccia, quando é cosí fabbricato 
nel dinanzi , e nel di dietro, che pub por
tar molti pézz i , per fervirfene e all 'innan-
z i , e al l ' indietro; per quefto talora dicefí , 
ch'egli ha a goodforward, o goodflern chafe ; 
buon cacciatore, o buon veliere per dar la 
caccia, forte in puppa, e in prora. 

C H A S M A , xotspv . Vedi HÍATUS , e 
GROTTA. 

C H A T E L E T , * anticamentc fignificava 
un piccoio caüel lo, o una piccola fortezza, 
ín cui i l Cajiellam o Governatore dimora-
va. Vedi CASTELLO. 

* La voce ¿ un diminutivo d i chateau , 
formato da caílcllum , diminutivo d i 
Caftrum; o da callelietura , diminuti
vo d i caftellum. 

A l prefente, 11 termine fi ufa per dinota
re alcune corti giuridiche , ftabilite in diver-
fe Citta della Francia : il grand chatelet a Pari-
gi x».^ é i l luogo , dove fi tiene la Prcfidiale, 
o la corte ordinaria della Ragione, del Prepo-
í̂ o di Parigi; che coníiflc di una Prefidiale , di 
una camera civile , di una camera crim nale , 
e di una camera di política . I I termine fignifi-
ca lo fteffb a Montpelier , a Orleans Scc. 

C H A T T E L S , * Catalía , termine Nor-
manno , fotto cui aoticamente eran compre-
fí tuít i i beni mobi l i ; gli rtabili eííendo chia-
ma t i , fief, o come noi diciamo fee. 

* Spelmano definifee , che C h a í t d s fono 
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bona qusecunque mobilía & immobí-
l i a ; proprie tamen ea bonorum pars, 
qux in animalibus confiftat, a quorum 
capitibus res ipfe , alias capita , alias 
capitalia diítse funt. 

CHATTELS, nel fenfo moderno della vo
ce, fono tutte le forte di beni, mobili o 
flabili, eccetto che quelli che han la natu
ra di poííeffione o feudo libero, o di pau
te di cffb . Vedi BENI . 

Sonó o perfonali 1 o reali. 
CHATTELS PfT/omz/, fono o quelli che ap-

partengono immediatamente alia perfona di 
un uomo , come i l fuo cavallo, la fuá fpa-
da &c. o quelle cofe, che eífendogli ingiu-
riofamente tolte , egli non ha altra ñrada 
di ricuperarle , che con un' azione perfo-
nale. Vedi PERSONALE. 

CHATTELS R e a l , fono o quelic cofe che 
non appartengono immediatamente alia per
fona , ma a qualche altra cofa, per modo di 
dipendenza ; come carte e t i to l i di terre $ 
pomi fopra un albero ¿kc. o quelle, che ne-
ceífariamente dirivano e ri ful taño ad un uo
mo da qualche cofa immobile; come un cea-
fo , una rendirá &c. Vedi RE ALE. 

C H A U N T R Y , anticamente era una Chie-
fa, o cappella , dotata di alcune terre , o 
fondi, o d' altra annua rendita, per i l man-
tenimento di uno o piu preti , che ogni 
giorno recitano o cantano la Meífa per le 
anime de' Donatori 5cc. 

Quindi CuKVtiTKY-Rents , fono éntrate 
págate alia Corona da' poffeíTori , o com-
pratori delle Chauntry lands, terre aíTegna-
íe per dote di Cappelle. 

C H A Z I N Z A R I A N I * , una fettadiEre-
t ici , che forfe nell' Armenia nel fettimo 
fecolo. 

* La voce % formata dalP Armeno chazus ; 
croce. Nel teflo greco di Nice foro , fono 
chiamati xcterO1"T ĉePl0t • 

Sonó anche detti Jiaurolatr¿e, che nel gre
co fignifica T ifteflfo che Chazinzariani in Ar
meno , cioé adoratori della Croce; eglíoo non 
adoravano che la croce fola . Per altro crano 
Neftoriani; ed ammettevaoo due perfone in 
Gesu Crifto. Niceforo, 1. x v i 11. c. 54. aferi-
ve altre fingolarita ad eí í i , particolarmente 
i l celebrare una fefta annua, in memoria di 
un cañe del loro falfo Profeta Sergio ; cui 
chiamavano artzibarfz.es. 

C H E C H E / / , una lifta , od un Libro 
C c c 2 che 
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che contiene i nomi di coloro che fervono, 
o fono íiipendiati da altre grandi perfone; 
come i fuoi fervidori domeftíci. 

Con alíro nome , é chiamato Checquer-
ro l l . Vedi ROLL . 

Clerk of the GHECK , nella famigiia del 
Re , écolui che ha la foprantendenza, con
tiene nel dovere, e tien^regiftro degü uo-
mini del!a guardia , e di tut t i i portinaj , 
o fcudicri , che appart^ngono alia real fa
migiia ; aceordando la loro aíTenza nel fer-
vizio , o frainuendo le paghe &c. Coiui pal-
r iment i , che o per sé , o per deputato , fa 
la raíTegna di qucíli che fían no in veglia al
ia Corte , ed a cui aípetta difporvi le fen-
tinelle. 35.H. v m . c. 12. 

CHECQUER . Vedi l ' articolo EXCHE
QUE R . 

C H E F . Vedi i ' articolo CHIEF. 
CHEB ü oeuvre. Vedi l'articolo MASTER-

PIECE . 
C H E L I D O N I U S , * nell' Iftoria Natu-

rale, é unapietra che fi trova negli ftoma-
ci dellc giovani rondinelle , molto Aitnata 
da alcunt per l 'epüepfia, o mal caduco. 

* La parola e formata dalgreco x ^ ^ ^ t 
birundo . 

C H E L O N I T E S , * unapietra che fi tro
va nelle tcftuggini Indíane, e che dicefi ab-
hh la facoita di refiftere al veleno. 

* La parola e formata dal greco xtKcoYif, 
tartaruga. 

Alcuni eoí'i'ondono la Chelonttes con le bu-
foniti t o pietre di botta. 

C H E Q , o Cherif t i l principe, odi l íbra-
mo Sacerdote alia Mecca , Pon te fice So v ra
no di tutti i MuíTulmani ; e riconofeiuto 
per tale da tutte le fette , nelle quali fono 
divi fi. 

I I gran Signóte , i Sofi , i Mogo l i , i Ka-
ni d e ' T a r t a r í &c . gli rnandano ogni ansio 
de'regali ; principalmente tapezzerie , per 
coprire con eíTe la tomba di Maometto, e 
far delle tende per sé : imperocché i l Cheq 
ha una tenda vicino alia Mofchca di Mec
ca , dove egii ahita durante i fettanta gior-
ni di devozione nel peüegrinaggio alia Mec
ca . La tapezzeria, e la tenda fi canibiano 
ogni anno, e de' pezzi di cffa fon* raanda-
íi ai Prmcipi , che ne fommiaiftrano di 
nuove , 

La fuá rendita é confiderabilifTima , e coa-
fiíle in regali faíti da' Ptiocipi Maomsttanij 
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e da' pellegrini, alia Mofchea di Mecca e di 
Medina. 

I I Cheq mantiene tutt i i pellegrini duran, 
te i fettanta giorni di devozione ; per lo qual 
mot ivo, ogni anno gli viene fomminirtrata 
una fomma coníiderabile di danaro. dal Gran 
Signore: per meglio e piü fácilmente otte-
ner c ib , ei gli fa credere, che vi fono co-
Oantemente , in quello fpazio di terapo , 
70000. Pellegrini: e che, fe queño numero 
mancaíTe , gli angeli in forma d'uoraini la 
compirebbono. 

C H E R I C O * , Clericus , parola antica-
mente ufatá per dinotare un uomo dotto, o 
uomo di leitere. 

* La parola viene dal Greco xxvp®', Cle-
rus, che propriamente fignifica forte , o 
eredita; perche la forte e la porzione de* 
Clerici od Eccleflafiici e di fervire a 
Dio . Percio Clerus fu voce ti [ata da 
principio per fignificar quelli , che aveart 
un aderimento e una deflinazion parti-
eolare al divino fervigio . X' origine delP 
efprejfione % dirivata dal V. Tefiamento, 
dove la Tribh di Levi e ehiamata da 
forte, /'eredita, zKíjp®'; e Dio recipr@' 
camente e chiamato la lor porzione ; a ca-
gion che qudla Tribii era confacrata al 
fervigio di Dio , e viveva de He offerte 
fatte al Signore, fenza alcun altro certa 
provedimento , come f avean gl i altri , 
Vedi CLERO. 

COSÍ , oíferva Paíquier , che gli uftziaíi 
de' Conti , ( Comités ) erano anticamente 
creati fotto i l titolo di Clerici de"1 Conti , 
Clerks of Accompts^ ed i Secretar; di Staío 
eran chiamati Cherici del Secretario. Cosí , 
Clericus domini regis r al terapo di Edoardo 1. 
traclucevafi in Inglefe, the K i n ¿ s Sccretary ̂  
ovvero Clerk of bis council , Secretaria del 
Re , Chenco del fuo confeglio . Vedi SE
CRETARIO. 

I I termine fa applicato indifferentemen-
te a tut t i quelli che facevano profeffione 
di dottrina , o che fa pe vano come s'adopra 
la penna , benche originalmente foffe appro-
pnato a gli Ecclefiaftici. 

Eflfendo che la nobilt l e le perfone de' 
gentiluomini venivano allevati ordinariamen
te negli efercizj dell 'armi, non reftava altíi 
che il Clero per coitivare le fetenze : di 
qua, come che i l Clero folo facea qualche 
profeífione di ¡estere % un uomo moko dot

to 
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ío era chiamato Gran Chenco, cd unoftu-
pido ignorante , a bad Clerk j un cattivo 
Cherico . 

Ronfard, nel fuo vecchio linguaggio , ufa 
la parola in genere feminino , Clergeffe , 
per dinotare una donna erudita . u M u s trop 
„ plur ejí h craindre une femme Clergeffs. t 

CHERÍCO ( nel genérale ) fi ufa per di
notar tutte le perfone di (Uto Ecclefiafti-
co, o che fono negli ordini íaeri 5 di qua-
lunque grado, dal Diácono fino al Prelato. 
Vedi ORDINI, DIÁCONO, VESCOVO , &c. 

Puré , nella fuá eílrema latitudine , la 
voce Clerico inchiude anche i Cantori, gli 
¿ícoliü, gli Eforcijii, e gli OJiiarii . Vedi 
CANTORE , &c. 

I Canoni fcomunicano chiunque mette 
le mani addoflTa a1 Cherici. Vedi ORDINI , 
ECCLESIASTICI , PRETE , &c. 

Un Concilio tenuto nell' Africa proibi , 
che alean Cherico foflfe detlinato o creato 
Tutore , o Curatore per teítamento . I I 
Concilio d' Elvira ingiunge la continenza ai 
Cherici, c\oé ai Vefcovi, ai Pre í i , ai Dia-
coni , fotto pena di eíTere fpogliati della 
loro clericatura. Vedi CELIBATO. 

CHERICO Acéfalo, nel fefto fe col o , era 
un norae dato a que' Cherici che ñ fepa-
ravano dal Vefcovo, ed eleggcvano di non 
piü vivere in comunita con lui ; per con-
tradiñinzione da 

CHERICO Canónico, che continuava a v i 
vere col Vefcovo, fecondo i Canoni. Ve
di CAKONE. 

Le aitre fignificazioni, e gli altri molto 
diverfi ufi deüa voce Cherico, o Clericus, 
in Inglefe Clerk , vegganíi fotto 1' articulo 
CLERK . 

C H E R M E S . Vedi KERMES. 
C H E R M I S f . Vedi CARMINO. 
CHERSONESO*, in Geografía , é una 

penifola, od un continente quali tatt1 in-
torno circondato dal mare , e che íolamen-

fi congiunge colla térra ferraa per un 
eolio (Iretto, o i í lmo. Vedi PENISOLA . 

* La parola e Greca ytpaavvaoi. 
Quello termine fi ufa da'- m iderni , pee 

condifeendere ali'antichita , prcffo cu i tutte le 
penifole chiarnavanfi con queíto nome : e pe-
rb que' luoghi ch' era no ailora con etTo difiin-
t i , ritengono I'ifteffo nome oggidi ; come 
la Cherfomfo del Peloponnefo , Cherfonefo di 
Tracia, Cherfonefo Cimbrica , Aurea &c . 
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C H E R U B * , OCHERUBINO, uno fpirito 

celefte, che nella Gerarchia, é pofio in or-
dine dopo i Serafini. Vedi GERARCHIA. 

* La parola % formata dair Ehreo Cherub 
3^3 , H cui plurale % Cherubim . 

I Cherubini fono dipinti roflfi, per figni-
ficare che fon infiammati deli' amore di 
D i o . Vedi SERAPH. 

C H E R U B I N é anche i l nome di un or-
dine militare antico nella Svezia , altramen-
te chiamato l'ordine di Seraphim. Fu i n -
ftiíuiío da Magno I V . nel 1334. ed abolí-
to da Cario I X . Prefe la fuá denominazio-
ne dalle figure d' oro de' Cherubini , ond' 
era comporto il coi la re deli'ordine. 

C H E V A G E * , o CHIEFAGE, fecondo Bra
món , fignifica un tributo esborfato per te-
fta; od una fpezie di moneta chiamata poli ' 
money, che fi pagava anticamente da quelli 
i quali poííedeano terre in villainage, cioé 
rural i , e per fervigj abbietti, o d 'a í t ragui -
f a, che fi pagava, dico, ai Signori per r í-
cognizione. Vedi POLL, CHIEF &C. 

* La parola e formata dal Francefe C h t f , 
tejia. 

Par che fiefi ufa ta altresi per una fomma 
di dinaro , annuaimente corrifpofta ad un 
uomo potente, per la fuá protezione, co
me ad un Chief, capo, o duce . 

Nel primo fenfo, oíTerva Coke , che v i 
é ancora una fpezie di Che va ge , i l qual 
fudi le nel Paefe di Galles, chiamato Ama-
byr ; pagato a! Principe di Galles per i l ma-
ritaggio delle fue figliuole ; anticamente da 
tutíi , ora fulamente da alcuni . Lambard 
ferive Chivage . 

Gl i Ebrei, mentre era loro permefib v i 
vere in ínghi l te rn , pagavano i l Chevage, 
o la moneta c a p i t a l e c i o é tre foldi per te-
fia , alia Pafqua . 

CHE V A L de Frife*, un grofib pszzo di 
legno forato, e traverfato da piuoü o pun
te di legno, ármate od appuntate con fer
ro , cinque o fei piedi lungo . Vedi Tav. 
Foríif Fig. 1 5. 

* I I termine e Francefe , e propriamente f i ' 
gnifica un cavallo della Frifta ( Fries~ 
land ) perché ¡prima inventato in quel 
paefe. Egli e puré chiamato Turnpike , 
o Tourniquet, Vedi TÜRNPÍKE. 

I I fuo ufo é per difendere un paífo , chiu-
dere una breccia , o fare un trincieramento g 
per fermare e ributtare indietro la Cavalleria » 

Qual-
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Qualche volta ancora é montato íopra 

ruó te , con de' fuochi artifi-uali, per roto-
lar giü in un aífaito. 

Errard oíTerva, che i l Príncipe d'Orange 
ufava di chiudere i l fuo campo con Caval-
l't d i frtfta, raettendoü uno fopra Talero. 

Sur una medagl'a di L íc io io , trovafi 
una fpszie di Che val de Frife , fatto con 
punte o chiodi interpoíH ; c ierve ad ef-
primere un campo fortifícalo. 

C H E V E L L E , termine ufato dagli aral-
cli Francefi, per efprimcre una te í ta , do-
ve i l capello é di color diífcrente dal re-
fío. ^ 

^ C H Í A C U N A * , o Ciaco-aa , é una fpe-
xie di danza alia maniera d'una farabanda , 
prefa dalli Spagnuoli , che 1' appararon da' 
M o r í . 

I I baífo fempre con filie di quattro note , 
che procedono in gradi congiunti j e íopra 
cui fan diverfe concordanze, eftrofe, coli' 
ifteíTo bordone. 

* L a voce e formata dallo Spagnuolo Cha-
cuna ; non come altri pretendono dalC 
Italiano Cecone, uomo «Veo, che ne fu 
f inventore. 

C H t A O U S * , ufiziale nella Corte del 
Gran Signore , che fa V ufizio d' uno ícu-
diere, o mefifo. 

• La parola , nelf mginale Turchefco fi-
gnifica fpediiione , imbafeíata . 

Egli porta armi offenfive e difenfire, ed 
ha la cura de' prigionieri di diftinzione. I l 
fuo contrafegno é un baílone coperto d' 
argento; ed egli é armato di ícimitarra , 
di arco, e di freece. 

L ' Impcratore comunemente elegge uno 
di quefto rango , per mandare Ambafcia-
íore agli altri Principi . 

I Chiaous fono fotto la dlreiione del 
Chiaoui bafchi, ufiziale che affiñe nel D i 
va no , e v' introduce quelii che hanno de' 
ísegoij da t r a í t a rv i . 

i C H I A R I F I C A Z I O N E , nella Chimica , 
Fatto di chiarificare, o raffinare i l iquor i , 
e fgombrarü dalle loro parti groíTiere . Ve
di PüRIFICAZíONH , C RAFFINARE . 

La Chiarificazione ñ fa coli ' ebullizione , 
eolia defpumazione, con la colatura, o fií-
trazione. Vedi DESPUMAZIONE , EBULLI
ZIONE , &c. 

I I termine é principalmente applicato ai 
fughi j alie d ícozioni , ed ai fc i loppi , che fi 
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chiarificano per filtrazione , o con paífarü 
per un colatoio. 

Dopo di averli sbattuti in fchiuma con bian
chi d'ova , ie partí vifeofe delie uova in-
cagliandofi nelle denfe e groíTe particelle 
del liquore , le aggavigmno, e le ritengo-
no nel colatoio. Vedi FILTRAZIONE. 

Talvolta la miftura é bolista , per lo qual 
mezzo le uova aíferrano le parti piu grof-
fe, e le portano su alia cima in una den-
fa fpuma, che o fi porta via con un cuc-
chiaio, o fi fepara con un ficco di fanel -
l a , come prima , chiamato ia manica I p -
pocratica . Vedi Manica d? IPPOCRATE . 

U n aitro método , é col iafeiare i l l i 
quore in un vafe a propofito, finché le par
t i groífiere pofino , o vadano al fondo , 
Vedi RESIDENZ A . 

Nelle acque dulillate &c. che hanno un 
color latteo , o fono torbide , generalmen
te fi chiarificano con zucchero fino, m iño 
con piccola quaitíita di allurae , che porta 
via le parti oleofe , e lafeía chiaro i l re
l i o . Vedi DEPÜRAZIONE. 

M o l t i liquori fono chiarificati paífando-
U per una carta groíía bruna \ tra gli al
tr i , l'ippocras, 1' hydromd , &c. Vedi H I 
DROMEL, &c . 

Gl i antichi chiariñeavano i loro viní col 
verfarli da una botte nell' altra , lafciando 
la .afatura o le fecce, e paíTandoli per un 
colatoio di ftagno . 

I vini dilicati eomunemente fi chiarifica
no coli' ichtyocolla , o colla di pefee: i v i 
ni piü groíli con bianchi d' uova disfatti nell3 
acqua . Qualche volta con verfarli per un 
mucchio di tagliature. Vedi VINO . 

E' un errore fuppor che o la colla di pe
fee , o i bianchi d' ova pregiudkhino qui 
alia fanita , poiché e 1'uno e 1' al tro vanno 
al fondo colle fecce, íenza produrre alcun 
eíFeíto cattivo . Qnel che fa i v ini non 
fani non é gia i l ehiarificarli con queíti 
mezzi innocenti; ma le miílure , e le fal-
fificaziom de' venditori de' v i n i , per farli 
piccanti, e ravvivarli dopo che fono ánda-
t i a male; lo che faífi da loro con acquavite , 
con aromati, con fimo columbino &c. 

íi zucchero fi chiarifica coi bianchi d' uo
va e zucchero battuti e agitati a (fieme . 
Vedi ZUCCHERO , 

In quanto ai liquori onde fi fa la cervo-
gia, o birra, vi fon var; rastodi di chi^riñ-
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car l i , i ! migliore coi girtarvi dentro del ̂ ni
tro fíffato; alcuni v i p.ggiungono la_ quin-
íeffenza di malt e di vino 5 i bisnchi d'ova 
fattí in baile con un poco di fior di fari
ña e di talco: í ' o i i o , e la quintefíenza delT 
orzo fanno Tifleífo effetto. Si chiarifica e-
ílrcmamcnte , e fi r-ende gagliardo , con 
aggiungervi , nel tempo della fuá termen-
tazione, qualche fpirito arden.te . V . MALT 
liquor , B í R R A , &C. 

C H I A R I N A * , una fpezie di trombet-
ta , i l cui tubo é piíi flretto , ed i l tuono 
piu acuto e fíriliante che i ' ordinaria trom-
betta . Vedi TROMBETTA . 

* Menagio deduce la parola Clerion , che 
ha i l me de fimo fenfo in Frazefe, da Cla-
rino voce Italiana , e que/la da clarus 
Latino, a cagion della chimezxa d i que-
j io ijírumento. 

Nicod dic«, che la Chiarina ( Clarion ) 
come adeíío i ' ufano i Morí ed 1 Portoghs-
f í , che d a ' M o r í la impararono, fervivaan-
ticamentc per foprano a diverfe trornbette, 
che fuonavano tcnore e baífo . Aggiugne 
che foiamente fi ufava ir% i Soldati a ca-
vallo, e nelia marina. 

C H I A R O S C U R O , nella pittura , é P 
arte di diftribuire con vantaggio , i lumi 
e 1' ombre di un quadro; si in riguardo al 
placeré e follievo deil'occhio, come ali5 ef
fetto di tutta la compofizione . Vedi LU
CE , ed OMBRA . 

C o s í , quando un pittore da alie fue figu-
f f un forte rilievo , le flacca dai fondo o ter
reno , e le mette in liberta, e fgombra V una 
dall' altra , col mancggio de' lumi e ¿ell' om
bre ; dicefi ch' egli intende i l Chiarofcuro. 

I I Chiarofcuro fa una delle grandi divi-
í ion i , o de' rami principali della pittura ; 
i l tutto di una pittura eífendo rifolubile in 
luce ed ombra. Vedi PITTURA. 

La dottrina del Chiarofcuro , verra. fotío 
le rególe feguenti. La luce pub efferecon-
íiderata in riguardo afef teí ía , o a'fuoi effet-
t i ; o al luogó iív^cui é diffufa , od al fuo ufo . 

Quanto al i 0 , la luce é o naturale o arti-
fiziale. 

La luce naturale) o viene immediatamente 
¿4\ Solé, c quefta é viva , cd i fuoi colori va-
r j , fecondo i l tempo del giorno ; o é quella 
di un'aria chiara, per cui é fparfa la luce, ed 
i l cui colore é un poco ci le í i ro , odiun'aria 
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nuvolofa, che é p!u ofeura, ma perb rap-
prefenta gü oggetti ne' lor genuiní cohíii 
con pih facilité c follievo ali'oeehio. 

V ¿frtifiziale, procede dal fuoco , o dal
la flamma , e tinge gli oggetti del fuo pro-
prio colore : ma la luce ene i l fuoco ^git-
ta , é molto limitata e riPretta. 

Quanto al 2O, gli effetti della Luce fono 
o principali, come quando i raggi cadon© 
perpendicolarmente su la cima d iuncorpo , 
fenza alcuna interruziooe, o di paífaggio é 
comerafente» quando fdrucciola lungo i cor-
p i : o fecandarj, cíoé per le cofe in diftanza« 

3. Quanto al lu .'go, egli é od una cans-
pagna aperta, che fa apparir gli oggetti con 
gran leggicrezza; od un iuogo chiufo , do-
ve i l lume ¿ piü vivido , la fuá dírainu-
zione piíi pronta, ed i fuoi e ñ r e m i p m a b -
rup t i , cioé dirntti tutt ' in un trat to. 

4. Quanto all'ufo o all'applicazione : la 
luce del Solé fi dee fempre fuppor di fuo-
r i , e di rincontro della pittura, aífinché fac-
cia rifultare ie piu fporgenti e prime figure; 
gü ftefli luminari non comparendo ma i , per
ché i migliori colori non gli ponno cfprime-
re. La luce principale dee rincontrarfi od u-
niríi ful Gruppo piü importante , e per quan
to époffibile, su la principal figura del fog-
getto. La luce dee vía via feguilaríi e pro
cederé fovra le parti grandi , fenza eííerc 
traverfata o iníerrotta con picciole ombre. 
La plena forza della luce principale fia fó-
lamente in una parte dell'opera: e íi pon
ga cura di non far mai due lumi contrarj. 
Non fi deve perb confinarfi ferupolofamente 
in un lume univerfale, ma fupporne altri lu
mi acceíforj, come la fpaccaíura delle nuvo-
le &c. per dar rifalto ad alcune cofe, e pro-
durre altri grati effetti, Finalmente, ia íucc 
debbe eííere differente , fecondo la quaiita 
delle cofe dalle qualiella procede, e lana-
tura de' foggetti che la ricevono . Quanto 
al l ' ombre, elleno fono diíimte 10. in qucl-
le , fórmate fopra i corpi fleíTi, per l i lo-
ro proprj r i l i ev i . 2°. Quelle fatte per mez-
zo de' corpi aggiacenti: quelle che fan par
te di qualche tutto , c gli effetti differen-
t i fecondo la differenza de1 luoghi. 

Quanto al pr imo, perocché gli effetti d i -
verfi de' lumi appaiono fol per mezzo deü* 
ombre, i lor gradi debbon effere ben maneg-
g ia t i . I l luogo che non ammette luce , e 
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¿ove. i colorí fi perdono , debb' cffere plíi 
ícuro che qualunque altra parte cheba r i -
l ievo, e difpofta in fronte. 

11 rifleífo , o ritorno del Jume , porta 
con sé un colore prefo in preflito dal íog-
getto che lo riflette ; e fcappa ad un an-
golo maggiore o minore, fecondo la fitua-
zione del corpo riflettente, in riguardo al 
luminofo; quindi, 11 fuo effetto debb1 eíTer 
differente nei colore e nella forza, fecondo 
]e diípofizioni dc'corpi. Gli fprofondarntn-
t i , che non amraettono lume o rifleííoal-
cuno, non debbono ma¡ incontrarfi ful r i -
lievo di un membro di qualche grande ed 
eievata parte; fe non íe nclle cavila o giun-
ture de'corpi , nelíe pieghe del drappeggia-
mento &c. E debbonfi in oltre trovar occa-
fioni d' introdurre grandi ombre, che ferva-
no di npofo alia vif ia , e per diílaccamento 
0 riíalto dclle cofe ; in vece di moíte piccio-
!e ombre, che fanno un efifetto miferabile. 

Quanto ai 2o. le ombrt fatte dai corpi , 
fono o in luoghi pianí , eá eguali , e su la 
té r ra , dove fono piu profonde che i corpi 
1 quali le cagionano, come ricevendo me-
no rificífa luce, pur non oftante diminuí-
feono fempre, fecondo che piu fi dilunga-
no dalla lorocauía; ovvcro su i corpi con-
finanti, dove hanno da feguitar la forma 
de' detti corpi , fecondo la lor magmtudi-
iie e pofizione, rifpetto alia luce. 

Quanto al 30. Neli'ombre che han par
tí , i l pittore deve offervare di prendere per 
un lume in un luogo ombrofo, la t in ta , o 
i l luftro della parte chiara ; ed al contra
r i o , per 1'ombra nella parte illuminata , la 
tinta od i l luflro dell'ombra: di fare un 
grato accoppiamento di colore , di ombra , e 
di rifleífo nella parte membrata ; ma fen7a 
intetrompere le grandi mafie d'ombra : (chi
var di formare colé piccole nelPombre , poi-
ché non íono percepite, fe non vi fi guarda 
troppo da prdío ; e operare , direm cosí , 
in genérale, e ad una fula viüa , non mai 
porre le ombre forti centro i lumi , fenza 
moderare e addolcire Tafpro contraflo coil' 
ajuto di qualche colore intermedio: quan-
tunque la maífa di luce fi pofla collocare 
o davanti , o dietro quella dell'ombra ; 
pur debb' eíTere cosí diípofla, che illumini 
le partí principali del foggetto. 

Quanto al 40. Gl i effetti dellc ombre fo-
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nodiverf i , fecondo che i l luogo é píu va 
ño e fpaziofo; come in quelle che imme
diatamente vengono dal Soie che fono fen-
fibiliflime , ed i loro eílremi raolto abru-
p t i ; dall'aria ferena, che fono piu dolci e 
piu leggiere; dall'aria ofeura , che appaio-
no piia diírufe , e quafi impercettibili ; c 
quelle da una luce artifiziale , che fa le 
ombre profonde, e gli or-li loroabrupti: o 
fecondo che i l luogo é piíi anguílo e limi» 
tato, dove i lumi vegnenti dal luogo iflef-
fo fanno T ombra piu forte , ed i l rifleífo 
meno fenfibile. Vedi COLORARE. 

CHI ARO SCURO , fi ufa partraenti per un 
difegno, che confiíie fojamente di due colo-
ri ; ordinariamente , ñe ro , e bianco, qual
che volta ñero e giallo . Vedi CAMAIEU. 

Owero é un difegno loiamente bagnato 
o tinto di un fol colore; eííendo 1'ombre 
di un color bruno carleo, ed i lumi cfal-
tati o rilevati con bianco. 

La voce Chi aro] curo s' applica parimenti 
alie ñampe di due colorí , tírate in due 
volte ; dclle quali vi fon de' volumi ne' 
Gabinctti de' cunofi in í iampe. 

La parola Chi aro feuro é un compoflo di 
altre duc . Clair, cbiaro, fi ufa da'France-
íi per quelle parti d1 una pittura che riflet-
íono il piu di lume; e comprende non fo-
io i lumi íkííí , ma anco que' colorí che 
fon luminofi . Vct obfeure, ofeuro , s'inten-
don non folamtnte tutte le ombre, ma an
che tutti i colon, che íono feuri e foíchi. 

C H I A V E , é un piccolo iftrurmnto di 
ferro , per aprir le femture . Vedi SER-
R ATUR A . 

L. Molínus ha unTra t ta to , de Clavibur 
veterum, fiampato in Upía l . Egli deriva ü 
Lat i no clavis , dal Greco '/.KHCÓ , claudo , 
chindo; o dall'avverbio clam ^ in fegreto o 
di nafeofo ; ed aggiugne , che J'ufo delle 
chiavi é tuttavia - ignoto in alcune parti 
della Svezia. 

L ' inveozione delle chiavi fi debbe ad un 
Teodoro di Samos, fecondo Piinio e Poli-
doro Vergilio : ma queíf'é cerramente un 
abbaglio, poiché l'ufo delle Chiavi é ñato 
noto avantí i ' aífedio di Troia ; e pare 
eziandio che ne fia fatta menzione nel 
Cap. 19. del Genefi. 

Molinus é di parere , che le chiavi da 
prima fervivano folamente per slegare cer-
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t i nodí , on íe gli antichi aíTicuravsno le 
loro porte : ma le Chiavt laconiche , egli 
credc, che foíTero a un diprefTo di un ufo af-
fine alie noñre ; elleno confiflevano in trc 
femplici denti , e facean la figura di u n E , 
delia qual forma fe ne poífono ancor vede-
re ne5 gabinetti de 'Curiof i . 

V i era un'altra Chiave, chiamata (ZotKct-
vuypx, fatta alia maniera di una vite ma-
íchia , che avea la fuá vite femmina cor-
rifpondente in un chiaviftelio affiflfo alia 
porta. 

Quindi CHIAVE , édivenuto un norne ge
nérale per diverfe cofe chefervonoa chiude-
ye, o ferrare ed uniré deü ' a l t r e . 

CHI AVE, o pietra principale di un arco, 
o di una volta , é i'ultima pietra , poflane in 
cima; ch'eíTendo piíi larga e piu piena nel-
la fommita, che nel fondo , s ' incaüra , diro 
cosí, pib forte, e lega tutto i l r e ü o . Vedi 
ARCO. 

La Cblave é differeníe negli ordini dif-
ferenti di architettura : nel Tofcano e nel 
Dórico , é una pietra iifeia e piaña, e che 
folofporge: nel Jónico e l l ' é tagliata, ed un 
po'obliquata e piegata alia maniera de'bec-
catelli o modiglioni : nel Corintio e nel 
Compoíito , ell' é appunto una menfoia o 
peduccio , arricchito ed ornato di fcoltura, 
fogliame &c. Vedi Tav. Arcbit.fig. 36. l i t . c. 
fcg. 50. l i t . f. _ _ 

11 nome di pietre-chiavi , o pietre cC ar-
co^ e ferragli) fi dk ancor talvolta a tutte 
le pietre o conii che formano la plegatu
ra o fobbarcamento di un arco o d'una volta , 
che corrifponde a quel che i Francefi chía-
mano piü diñintamenteFow/Jo/Ví. Vedi Vous-
SOIR . 

CHÍA VE, ^ parimenti voce tifata per di
notare la giurisdizione ecclefiaflica ; parti-
colarmente i l potere di efeomunicare, ediaf-
folvere. Vedi ASSOLUZIONE &c. 

I I potere delle Chiavi del Ponteíke Ro
mano é fondato su la parola di G. C. T i 
daro le Chiavi del Regno de Cieli . 

I n S, Gregorio leggiamo , che ne'tempi 
andati v' era i l coílume di mandare una Chiave 
d oro ai Principi, in cui un poco di lima-
ture delle catenedi S.Pietro era rinchiufo i 
le quai catene confervavanfi con moka di-
vozione ín Roma ; e che cotefte Chiavi ve-
mvan pórtate in feno, efitenea che avef-
tero maravigliofe v i r tu . 

Tomo I L 
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CHI AVE, nclla Polygrafia , e nellaSte^ano-

grafia, dinota 1'alfabeto di una Cifera; c h ' é 
i l íecreto, noto foltanto alia períona che feri-
ve la lettera, ed a quello che la dicifera. Ve
di ALFABETO, 

Alcune cifere hanno una Chiave fola , 
dove fono adoprati per tutto i medeíimi 
caratteri ; in altre cifere , i caratteri fon 
variat i , e la Chiave é doppia. Vedi Dic r -
FERARE . 

CHIAVE , in Mu fie a , é una certa nota 
fondamentale , od un tuono, a cui é ac-
coinodata tuíta la Compofmone , fia con
cer tó , fia fuoaata, cantata , arietta , &c. 
e dalla quale comunemente principia , ma 
finifee fempre . Vedi CANTO. 

Per acquiílare un' idea deli'ufo delia Chi a ' 
ve , GÍfcrvar fi pub , che ficcorae in un* 
orazione v i é un íoggetto , cioé , qualchs 
perfona o cofa principale , a cui rapportaíi 
i l difeorfo , e che é fempre da tenerfi da-
vanti agli occhi, acciocché niente, che na-
turale non fia, niente che eífraneo fembrt 
al foggetto , v i s' introducá ; cosí in ogaí 
compofizione regulare di mufica v i é una, 
nota , vale a diré , la Chiave, che regola 
tutto i l refto ¿ La compofizione principia e. 
finifee in eíía ; ed ella é , per dir cosí , i l 
foggetto muficale , a cui debbeíi aver r i -
guardo in tutte le altre note delia C o m 
pofizione. Inoltre íiccome in un' Orazionc 
vi fono varj diftinti art icoli , che han rap-
porto a difieren ti foggetti , ma di tal ma
niera perb , che hanno tutti una vifibile 
conneíHone col foggetto principale, che go-
verna i l tutto , e fopra i l tutto influifee; 
cosí in Mufica vi poífono eífere varj fog
getti fubalterni , cioé varié Chiavi , alie 
quali le parti difFcrenti dell' opera appar-
tengono; ma pur debbon tutte eífere fott» 
i l governo o 1'influenza delia prima e prin
cipal Chiave, ed avere con eíía una connef» 
ílone fenfibile. 

Per daré una piu diflinta nozione delia 
Chiave Muficale , oííervererao , che Y otta-
va contiene in sé tu t t i i principj delia M u 
fica , si rifpetto alia confonanza o armo
nía ,) come rifpetto alia fucceffione o me
lodía; e fe o 1'una o l'altra fcala fi con-
tinui finó a una doppia ottava , vi faraa-
n o , in tal cafo, fette differenti ordini dei 
gradi di un' ottava , procedenti dalle fette 
differenti lettere , colle quali fon cootraíes 
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guati i teimini o gradi della fcala . Ognidato 
íuono adunque, cioé, un fuono di qualche 
determinato grado o tuono, puoffi h r Chia-
ve. della compofizione, con appÜcare ad ef-
ío le fette note naturali , provegnenti dal
la divifíone di un'ottava, e con ripetere V \ 
oítava di fopra, o di fotto , alta , o bafifa 
a fuo piacerc . La data nota fi applica co
me la nota principale , o Chiave , della 
compofizione , con farc frequenti cadenee 
fopra di eíTa^ e nel progreflb della melodía , 
non fi poffono ammtttere altre che queíle 
fette note naturali , finché la compofizione 
continua in quella Chiave y ogni aitra no
ta eífendo eñranea alia fondamcntale , o 
Chiave. Vedi Se A L A . 

Per efempio , lopponete una Canzone che 
principii in qualunque nota íi voglia, eche 
fi porti in su o in g i ü , , per gradi e per di-
fíanze armoniche, cosí che mai non tocchin-
íi- altre note fe non fe quelle che fon riferi-
bili a coteüa prima nota come fondamcnta
le ; cioé quelle che fono le veré note della 
fcala naturale procedente dalla nota fonda-
mentale", e fia la melodia condotta per que-
üe naturali note, di maniera, che fi chiu-
da, e fi termini nella fondamcntale , o qual-
xuna delle fue ottave, alta o baíía; cotefta 
nota é ch i amata la Ghiave della melodia , 
perché governa tutto i l rimaneníe , limitán
dole fin aquel grado, che fieno ad eíTa nel
la relazione alie fette note eífenziali di un' 
ottava ; e quando qualche altra nota vi s'in-
íroduce , cib chiamafi , andar fuori della 
Chiave. 

Dalla qual maniera di parlare, cioé^irorc-
tinuare una canzone , o fuooata , nella 
Chiave y o ándame fuori) oífervar fi pub , che 
1'ottava intera col le fu r note naturali, é cib 
che paífa fotto l'idea di Ui Chiave ; benché 
la fondamcntale, o principal nota fia , in 
un fenfo peculiare, chiamata la C ^ w . Ve
di OTTAVA. 

Nel qual ultimo fenfo della parola Chiave 
( c i o é , dov'clla fia applicata ad una fonda-
mental nota) un' altra nota dicefi eífer fuo
ri áe \h Chiave •> quando non ha la relazione 
a cotefta fondamcntale, di alcuna delle no
te naturali, appartenenti alia concinna o giu-
fla divifionc dell'ottava . 

Qul puré fi debbe aggiugnere, in riguar-
do alie due differenti diviíioni dell' ottava, 
•he una nota pub appartenere alia medeíl-
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mz C h i a v e c i o é avere una giuíla mufícale 
relazione alia medefima fondamentaie in una 
fpezie di divifione , edeflere fuori della C/;/^ 
ve , rifpetto ad un'altra . 

Ora una compofizione di mufica pub por-
tarfi ed eflendetfi per diverfe Chiavi ; cioé 
pub principiare in una Chiave, ed efiere trat-
ta fuori in un'altra , con introdurne qual
che nota eílranea alia prima, e si vía via ad 
un'altra: ma una compofizion regolare dee 
non folamente ritornar nella Chiave, maco-
tefte altre Chiavi , ancora, debbono avere 
una connefíion particolare colla prima. Ag-
giugner fi pub, che qucfT altre Chiavi eífer 
debbono alcune delle note naturali della Chia
ve principale, benché non ognuna di eífe a 
piacere. 

I n quanto alia diflinzione delle Chiavi , ab-
biamo gia oífervato , che per coftituire qual
che data nota, o fuono, una Chiave , od 
una nota fondamcntale, ella debbe avere le 
fette note eífenziali o naturali aggiuntevi, 
dalle quali o dalle loro ottave, tutte le no
te della compofizione fi hanno .da prendere , 
mentre fe ne fta dentro la Chiave % cioé fin
ché é retta egovernata da quefta fondamcn
tale. Ev evidente percib, che non vi fono fe 
non due differenti fpezie di Chiavi, che na-
feono, fecondo che noi accoppiamo affieme 
la terza maggiore, o minore , queíle eífen
do fempre accompagnate dalla feíla o dalU 
fettima della medefima fpezie i la terza mag
giore per efempio con la fefia- e con la fet
tima maggiore; e la terza minore con la ter
za e fettima minore . 

Quefla diflinzione vien'efpreífa fouo i no-
mi di chiave acuta, o dieftt, ch'é quella col
la terza maggiore &c . e di chiave in be-
molle; che é quella colla terza minore, & c . 
donde é manifefio, che per quante differen
t i chiufe o cadenze vi fieno in una compofi
zione , non vi poííono eífere fe non due Chia* 
v i , fe confideriamo la differenza eífenzial 
delle Chiavi ; ogni chiave eífendo o bemol-
le , o diefis ; ed ogni C/^/aw diefis eífendo V 
iftefía, quanto alia melodia, cosí bene come 
ogni chiave bemolie. 

Si debbe oífervare tuttavolta , che nelP or
dinaria pratica , le chiavi fon dette eífere 
differenti, quando non fi confidera altroche 
i l differente tuono , o aria, o grado e for-
za- della nota' in cui le differctíti chiufe o 
cadenze íi fanno. Nel qual fenfó, Tifieífa 

com-
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compoíhione fi dice eflere InChíavi diffi ren-
t i , feconda che ella principia in d;ífcrenti 
note, o djfFereuti gradi di t uoüo . 

Per ovviare alia confufione che potrebbe 
nafcete , dall' ufar la medcíiraa parola m íen-
fi diverfi , M . Malcaim propone la voce 
modo da foíliruire in luogo á-cW?. párol i Chia-
ve, nel primo fenfo ; cioé , aHorché.eüa ef-
prime la meiodiofa coftiíuzione deila otca
va , in quanto conila di fette elTenziaii o na
tural» note, oltrc la íbndaraentale ; e perb 
che ve ne fono due fpezic , egli propone, 
che queila con una terza maggiore chiamifi 
i l modo maggiore; e queila con una terza mi
nore , i l modo minore; appropnando la paro
la C ^ ^ Í ? a quelle note della compofizione, 
nellequali é fatta la cadenza *, tutee le qua-
l i poflono eííere chiamate diffVrcnti chiavi, 
in riguardo ai lor differtnti gradi di tuono, 
o moduiazione. 

Per diilinguere dunque aecuratamente tra 
un modo ed una Chiave, egli ci dk quefta 
definizione, che un' octava , con tut t i i iuoi 
gradi naturali ed eíTenziali, é un modo, per 
rifpetto alia coiHtuzione o maniera di divi-
derla ; nía per rifpeíto al íuoluogo nella fca-
la della mufica , cioé al grado, o forza di 
voce o tuono, é una Chiave ; benc'né queíto 
neme fia peculiarmente applicato alia nota 
fondamentale. 

Donde ne fiegue, che i l medefimo modo 
pub eífere con differenti C h i a v i ; cioé , un* 
ottava di fuoni pub effere dsrizzata nell' 
ordinc medefimo , e nella fieffa ípczie di 
gradi, lo che fa i l medefimo modo ; e cib 
non ofrante cominciarfi pih alto o pm baf-
fo ; cioé prenderfi in gradi differenti di vo-
ci o tuoni , rifpetto a! tutto , i l che fa dif
ferenti Ch iav i ; e vi ce ve ría , che la mede-
íima Chiave pub eífere con differenti mo-
tli ^ cioé g!i eílremi di due ottave poííon ef
fere nel medefimo grado di voce o tuono, 
ed eífere tuttavia differente la lor divifione. 
Vedi MODULAZIONE , ARMONÍA , MELO
DÍA, e CLÍÍF . 

Le CHIAVI dinotano parimenti alcuni pic-
coli pezzi nelU parte dinaozi deli' ó rgano, 
della fpinetta, del clavicémbalo ; col cui mez-
20 i falterelli , o tañí fí fuonano, in modo 
che percuotono le corde dell' i í t rumento, e 
fí da aria o ñato alie canne, coll'alzare ed 
abbaiTare la valva del cannone-del l 'órgano. 
Vedi ORGANO, CLAVICÉMBALO. 
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Sonó ventiotto di numero, oppur veníí-

nove . NegÜ organi grandi vi fono diver-
fe mani di qucÜe Chiav i ; alcune per fuo^ 
nare i l piccolo e fecondo órgano , alcune per 
i l principale , alcune per la trombet-ta , e 
alcune per la trombetta echeggiante. I n al
cuni v i éfolo una parte che fuona, i l redo 
eífendo per ornamento . V i fono venti aper-
ture nelle Chiavi grandi, che fan le mezze 
note . 

M . Buliouski , di Douliez , pretende dt 
aver inventata una nuova fpezie di Chiavi ^ 
molto preferibiii alie ordinarie. 

Dic' cg ' i , che con quefte pub efprimer fuo
n i , che íi feguano 1' un l'altro in una conti
nua proporzione geométrica , e ch'ei pub efibi-
re tut t i i fuoni rauficali , e per confeguenza 
tutti gl ' intervalli immnginarj, e totte le con
corda nze % laddove le C/'/ÍTWordinarie non ne 
danno fuorché alcuni. 

C H I C A N E * , neiia Legge , éunabufod i 
procederé giudiziario, che tende a dilaziona-
re la caula, ed ingannare o i l giudice o le 
parti . 

* Alcuni dirivano la parola da CÁccnm , la 
buccia d? una melagrana ; donde gUSpa-
gnuoli formano i l loro Chico , che fignificct 
piccolo, fottile, frivolo ; perocche la Chl-
cane , // cavillo, f ia tra le fottigliezze, 
e le frivolezze. 

I Francefi chiamano gens deChicane tu t t i 
i foilecitatori, i procuratori, gli Imbroglio-
ni di palazzo &c. 

CHICANE , fi applica parimenti nelle fcuole 
ai vani fofismi, alie vane dirtinzioni, e fot-
tigliezze che rendono le difpute immortali , 
ed ofeurano la versta; come laChicane de1 
Magií l rat i ofeura la giuftizia . 

C H I A V I S T E L L O , neliefabbriche, é un 
ferro pendente , e attaccato alie porte, ed 
alie finellre . Ve ne fono di tre fpezie , 
p ia t t i , rotondi, e con molla.. Vedi SERRA-
TUR A . 

C H I E F * , termine che dinota i l capo, 
od una cofa , o perfona principale . Vedi 
CAPO. 

* La parola ¿ formata dal Francefe C h e í , 
t-efla ; dal Greco Mpaw , caput 5 benche 
Menagio lo dkim dall" Italiano Capo „ 
che e formato da Caput latino. 

N01 diciamo in Inglefe, the Chicf o í a 
party, WCapo, o duce di un par í i to ; the 
Chief of a famiíy , &c. i l Capo di una fa-

D d d 2 mi-
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m i g l u . Agamennonc era M Capo {Chief) 
de' Greci che affediarono Tro ia : i Romani 
dinegavano talora i l trionfo ai lor Gene-
rali vincitori , a cagione che la condolía 
del Capo {Chief) non era corrifpondente 
all' eíito , o fucceíTo della guerra . Vedi 
TRIONFO . 

Le abbazie , che fono Chiefs, capi del 
lor ordine, fono tutte regolari; ed in eflfe 
f i tengono i Capitoli generali . Vedi AB-
BAZIA i 

CHIEF-JÜSTICE . Vedi i ' articolo Ju-
ST1CE. 

CHIEF-LORD, dinota i l Lord , o Signo-
re feudale &c. da cui altri dipendono . Ve
di LORD, HONOUR, &C. 

Holding in CHIEF , teñiré in capo o caphe . 
Vedi C a PITE, e TENURE . 

CHIEF, nelí' Araldica , é la parte fupe-
liore dello feudo, che tira e fi eílende at-
traverfo intieramente da lato a lato . Vedi 
SCUDO » 

Le armi di Francia fono tre jleursáelys^ 
gigli d 'oro, in un campo azzurro j due in 
Chief ^ ed uno in punta . 

CHIEF é voce piü particolarmente ufata , 
per dinotare uno degli onorevoli peizi o 
punti d'onore, poíli per isbieco su la cima 
deir arme , e contenenti una tena parte 
delia fuá altezza . 

Quando lo feudo é tagliato in pietra , o 
I n r i l ievo, ú Chief í k fuori o fporge di Ta 
idel rimanente; e fí fuppone che rapprefenti 
¿1 diadema degli antichi Re e Prelati, o 1' 
clmo de'Cavalieri. Vedi ELMO . 

Egli é fpeífo fenza alcun ornamento \ ta-
Jora é caricato di altri pezzi; talor é di un 
colore o metallo dííferente da quello dell' 
arme. 

La linea o faícia che lo finifee ncl fondo, 
I qualche volta drit ta, qualche voltadenta-
t a , graelata, puntara &c. Cosidiciarao, i l 
campo h roffo , a Chief argent, cioé la teña 
dello feudo bianea &c. porta campo roffo, 
a Chief crenelé, dentellato &c. 

Qualche volta un Chief é portato, oreg-
ge fopra un al t ro , efpreííb da una linea t i 
rata lungo la parte fuperiore ; quando la l i -
jjea é lungo la parte di fotto , ha il nome di 
filetto. 11 primo é una giunta d' onore , i l 
fecondo una diminuzione . Vedi DIFFEREN-
Z A , &c. 

Dicefi abbaffatO) quando é diílaccato dall' 
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orlo fuperiore dell 'armc, mediante i l coló-
re del campo , che vi é fopra , e che gli 
toglie un terzo della fuá altezza. Diciatno 
ancora, a Chief is chevroned, paled , hen
ded , cioé un pezzo onorevole della fom-
mit'a dello feudo, é a fcaglioni , in palo , 
fafeiato &c. quando ha uno fcaglione, un 
palo , od una fafeia contigui, e dell' iftef-
fo fuo colore . Un Chief dicefi foflenuto , 
quando i due terzi in cima fon del colore 
del campo, e quello del fondo di un color 
differentc, 

In CHIEF .—'Per queflo s'intende ogni cofa 
portara nella parte fuperiore, o nclla cima 
dello feudo, 

C H I E F T A I N , i l capo, i l contluttore , 
o genérale di un'armata . Vedi CAPITANO . 

CHIESA , un' aflemblea di perfone uní-
te mediante la profeffione della medefíma fc-
de Criñiana , e mediante la paríecipazione de" 
raedefimi Sacramenti. 

Bellarmino, ed i Teologi Catíolici aggiun-
gono a queíla definizione, fotto un medefim» 
capo, i l Pontefice Romano, ch 'é Vicario di 
Crifto in té r ra . 

Amelotte ed altri , fanno eíTenziale alia 
Chief a un corpo vifibile : che appreíío iCat-
tolici é i l Papa ; in Inghilterra i l Re . I l 
Vefcovo Hoadly lafeia da parte la nozione 
di un capo vifibile ; Crifto ío lo , fecondo 
l u i , é capo della Chiefa ; la qual propofi-
zione egli ha foflenuta ingegnofamente in 
un celebre Sermone , deíto alia prefenza del 
Re, fopra quelle parole, Regnum meum non 
efi de hoc mundo ; e in diverfe vindicazioni che 
ne ha poi fatte. 

Qualche volta noi coníkleriamo la Chiefa 
in un fenfo piu eftefo, e la dividiamo in dr-
verfi rami . La Chiefa militante é i ' affem-
blea o congregazione de'fedeii su la térra» 
La Chiefa Trionfante , quella de' fedeli gia 
nella gloria . E la Chiefa Pazieme , quella 
de'fedeii nel Purgatorio. 

I I termine Ecclejia tKaKinnoc , é finonimo 
col noñro Chiefa, e fi ufa negli Autors pm-
fani Greci eLat inr , per dinotare ogni fpezie 
di pubblica affemblea , ed anche i l luogo , 
dove 1' affemblea é tcnuta. 

Gli Scrittori Sacri ed Ecclefiaftici qualche 
volta puré l'ufano nel medefimo fenfo; ma 
d' ordinario riftringono i l termine ecclefia 
ai Criñiani ; come i l termine Synagoga , 
íhe originalmente fígoifica la fteíía cofa 
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É un dlprefíb, é riílretto a gll¡Ebrei . Ve
di SINAGOGA . 

Cos í , nel nuovo Teílamento , i ! Greco 
"EKKKHO-U , fignifica quafi fempre, o i l luo-
go deftinato per l'orazione, come i . Cor. 
x i v . 34. o 1'aífemblea de' fedeli fparfi per 
tutta la térra , come Ephef. v.24. od i fe
deli di una particolarc C i t t a , o Provincia, 
come 2. Cor. v i 11 . 1.2. o anche di una fem-
plice famigüa , come Rom. x v i . 1. od i 
paftori e Minif t r i di una Chiefa , come 
Mar. X V I I I . 17. 

La CHIESA Crijliana é fpeíTo divifa in 
Greca e Latina. 

La CHIESA Gn?£vz od Oriéntale, comprende 
le Chiefe di tutt i i Paefi anticamente fog-
getti ail' Impero Greco od Oriéntale, eper 
l i quali fi eñendeva il linguaggio Greco j 
cioé tutto lo fpazio eílefo dalla Grecia fi
no alia Mefopotamia ed alia Perfia , e di 
la fino in Egitto ; che dopo i l tempo di 
Fozio é ñata preffocché divifa affatto dalla 
Chiefa Romana. Vedi GRECA Chiefa. 

CHIESA Latina od occ'tdentale , compren
de tutte le Chiefe d ' I ta l ia , di Francia, di 
Spagna, del Nord , e di tutte le altre re-
g ion i , dove i Romani portarono i l ior l in
guaggio. Vedi LATINO, &C. 

La G. Bretagna , parte de' Paefi Baffi > par
te della Germania, e del Nord , fi fono fe-
parate fin dal tempo d' Enrico V I I I . e coüi-
tuifeono qutlla che gl'Inglefi &c. chiamano 
Chiefa Rtfcrmata , ed i Cattolici lo Scifma 
Occtdcntale , ficcorae la Chiefa Greca forma 
lo fcifma Oriéntale. Vedi R i F O R M AZIONE . 

La CHIESA Riformata é in oltre divifa 
in Chiefa Luterana , Calvinijia , Chiefa dy In-
ghilterra, &c. Vedi LUTERANisMO , CAL
VINISMO, &c. 

CHIESA fignifica ancora i l templo Cr i -
í l iano, fabbricato e confecrato ail' onore di 
Dio j e qualche volía fotto I ' invocazione 
di qualche Santo particolarc , di cui elia 
ha aífunto ¡i nome * Vedi TEMPIO ; vedi 
puré CONSECRAZIONE . 

In queítofenfo, \c Chiefe hanno varié di-
nominazioni, fecondo i l lor ordine, grado, 
difciplina, &c. come Chiefa Metropolitana , 
C^/V/Í? i>atnárcale, Chiefa Cardiaale , &c. 
Vedi ciafeuno fotto i l fuo proprio articolo. 
METRÓPOLI, PATRIARCA, CATTEDRALE, 
PARROCHIALE, CARDINALE&C. 

NegU Scriuori EcclefiaÜici, troviamo la 
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Chiefa grande, per laC¿/(?/^principale d'un 
luogo particolarraente nella* Liturgia Greca, 
per la Chiefa di S. Sofía in Coñant inopol i , 
fede del Patriarca , fondata da Coflantino, 
e confecrata fotto Giuftiniano : EIT era in 
quel tempo cosí magnifica, che dicefi che 
Giufiiniano, nella di lei confecrazione ef-
clamaffe, bancrú as ¿iohopáv, lo t i ho fupe-
rato, Salomone. La cupola , che dicefi ef-
fere ftata fabbricata la prima, ha330. pie-
di di diámetro . Vedi CUPOLA . 

La prima Chiefa pubblicamente eretta dai 
Criftiani , alcuni Autori tengono , che fia 
quella di S. Salvatcre in Roma, fondata da 
Cofiantino : altri foíkngono , che diveife 
Chiefe fuori, chiamate col nome di JT. Pietra 
Vivo , furono fabbricate in onore di quell' 
Apportolo, nel tempo ch'egli viveva. 

CHIESA Matrice, matrix Ecciefia . Vedi 
Chiefa MATRICE . 

La CHIESA , in riguardo ail' architettu-
ra , é definita da Daviler , per un grande 
edifizio oblongo , in forma di Vafcello , 
con navate, coro , ifole o ali , cappelle , 
campanili, o to r r i , &c. Vedi ciafeuna par
te fotto i l fuo proprio capo, NAVE , CO
RO , CAPÉELA , &c. 

CHIESA femplice, é quella che ha folamen* 
te una nave ed un coro. 

CHIESA con Ifole, o ale, e fabbriche an-
nefife , é quella che ha una fila di portici 
in forma di corritoi a vol ía , c^n cappella 
nella fuá conjerenza. 

CHIESA a Croce Greca , quella dove la 
lunghezxa deila parte trasverfa é eguale a 
quella della nave \ cosí chiamata , perché 
la maggior parte delle Chiefe Greche fon 
fabbricate in que fia forma. 

CHIESA a Croce Latina , quella la cui 
nave é piu lunga che la parte della Cro
ce, come le piü delle Gotiche. 

CHIESA in Rotonda , quella i l cui piano 
é un circolo perfetto , ad imitazione del 
Pantheon. Vedi ROTONDA &e. 

Quanto alia forma delle antiche Chiefe 
Greche, quando avevano tutte le lor par
tí , era come fegue : primieramente vi avea un 
pórtico chiamato irpovaos, avanti nave , od 
atrio , ornato con colonne nell' efteriore , e 
nel di dentro circondato da un muro: nel 
mezzo di cui vi era una porta, per laquale 
fi paífava in un fecondo pórtico . I I primo 
di queíU port ici , er» deftinato pegli energu-

rat'ni, 
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meiu , e per l i pemtentí ne! primo grado deí-
Ja lor penitenza , il íccondo era molto piü 
longo, deñinato per l i penítenti della ítcon-
da CíaíTe , e per li Catecumeni , e quiudi chia-
mato vctp5íi% , férula ; parché quelü che vi 
fíavano, cominciavano adeífere foggeíti al
ia difciplina deila C/Í/V/J . Quelü due porti-
ci occupavana un terzo delio fpaíio della 
Chiefa . Vedi CATECÚMENO j &c . 

Da! feconda pórt ico, li paífava oella na
ve , voto< y che occupava quaíi un ahro t t r -
zo della Chiefa. N d mezzo, o ad un lato •> 
della nave vi era \y ambo , dove i Di acón i 
cd i Preti leggevano 1' Evangelio > e predi
ca va no . Vedi AMBONE . 

La nave era deftmata per ricevere i l po
pólo , che iv i intervemva alie orazioni * 
Vedi N A V E . 

Vicino all' ingreíTo di queda vi era un 
batti¡^erio > o i i funtc. Vedi BATTISTERIO , 
e FONTE. 

D i la della navg v i era i l Coro , xoP0; * 
difpofto con fedie, e rotondo t la prima fe-
d.;a su la d i r i t ta , attacco al Santuario, era 
per i l cantore , o choragus. Vedi CORO &G. 

Dal Coro, íi afeen de va per gradini nel 
Santuario, in cui fi entrava per tre porte * 
I I Santuario aveva tre apOdi nella fuá lun-
ghezza; un apfide grande nel mezzo r fot-
to cui vi era 1' altare, con un baldacchino 
di fopra , íbílenuto da due colonne . Vedi 
SANTUARIO, BALDACCHINO&C. Sottocia-
ícuna delle piccole apfidi ^ o volte , vi era 
una fpezie di ta vola , come armadio , o ere-
denza . Vedi APSIS , &c. 

Benché poche delíe Chiefe Greche che 
fono rirnafe in oggi, abbiano tutte le par
tí fopra deferitte \ U raaggior parte di ef-
fe fpndo ñate ridotte in rovine , o con-
vertite in Mofchee. Vedi MOSCHEA . 

M . Frezier, iugtgncre del Re di Fran
c i a , e i l P. Gordemoy , Canónico Regola-
re , hanno difputato fopra la forma delle 
Chiefe antiche e moderne , e fopra i l mi-
güor método d i fabbricarle, con raolta eru-
dizione , ne' Giornali di Trevoux. 

Quanto alia forma delle Chufe Latine r 
benché ella fia varia, puré tutta la varie-
u puo eííere ridotta a due capí ; cioé a 
quelle in forma d' un vafcello, e quelle fat-
te in crece. 

Campo Santo, o Cemeterio, che gl'Ing!e-
fi chiamano Church yard , é 1' ai'í'a vi ciña ai-

C H I 
Xi Chiefa, e luogo lacro, deftinato alia fe-
poltura de' mor t i . Vedi CIMITERIO , FU
ÑERA LE &c . 

Governo i difciplina della CUIESA Scc. Ve
di ECCLESIASTÍCO , GOVERNO, DISCIPLI
NA , POLÍTICA , & c . 

C H I L D W I T , é i l potere di prendere 
una multa da una doona íchiava , od ob-
bligata, la quale illegittimamente fi é in-
gravidata di un fígliuoio, cioé fenza i l con-
íenío del di lei Padrone ( L o r d ) . 

Ogai creduto padre di un figliuolo vile 
o illegictirao , avuto dentro la fignoria di 
W i i t - t e l nella provincia di Eífex, paga al 
Lord per multa 5 f. 4. d. dove pare che 
quefta fpezie di diritto , deíto Child wi t , 
riguardi e fi eftenda non meno alie libere, 
che alie madri vaífalle . Quicunque fecerit 
Child wi t , Arch'iepifcopus aut totam , aut 
dim/diam emendationis parte ¡n ha be bi t , quie-
tam ejje de Child-wit . Du Cange. 

C H I L I A D E , * un aggregato di diverfe 
cofe , íchierate a migliaia . 

* La parola e formata dal Greca yj.'Kitt.s ^ 
mille , un migliaio .. 

C H I L T A R C H Á , * oCHILIARCHUS* ufi-
ziale nelle ármate degli antichi , che aves 
i l comando di mille uomini., 

* La voce viene dal Greco ^iKioe; > mille ̂  
ed <¿PXi •> comando . 

C H I L I A S T i . Vedi 1'articola MILLE-
NARII . 

C H í L i n C A Z I O N E , é la formaziondel 
Chilo y o 1' atto onde i l cibo h cambiato in 
Chilo * Vedi CIBO,, e CHILO. 

La ChilificazJone cominciafi dalla cora» 
minuzione, o fpezzamento del cibo nella boc
ea , mefcolandolo eolia faüva , e mafticando-
lo co' denti . Vedi MASTICAZIONE . 

Per coíal mezzo, i l c iboéridot to in una 
fpezie di polpa , che difeendendo per F efofa-
go nello ftomacocaldo, fi mefehía co'fught 
d i e í f o , e si ílemperaíi: comincia a fermen
tare, o a putrefarfi , ed affume una moko di-
verfa forma da quella che avea prima , diven
tando acido o rancido . Vedi STOMACO . 

Quivi egü fi mifehia con un fugo , fepa-
rato dal faogue per mezzo delle glandule di 
quella parte, i cui dutti eferetorj metton fo-
ce nello ílomaco; come puré cogli avanzi 
dell' altro alimento: e si diventa meglio ma 
cerato , di luto, o disfatto , e difciolto ; ed 
acquiña maggiors fomiglianza coi fluidi ani-
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mal i , ed é chkmato dymo . Vedi CON-
€021ÓNE . 

Aggiugnete, che la membrana carnofa del-
lo ftomaco contraendofi dinuovo, e premen-
¿o cib che in sé contiene , mercé dei fu o mo
to pcriñaltico, cagiona una miílura pih in
tima , e per gradi agita le parti piü fluide, 
e le sforza a paíTare per i l pilero nel dúo-
deno; lungo i lati del quale , ed 51 rima-
tiente degí' inteftini tenui , fon plántate le 
lattee; ne'cui minuti orif izj , le piíi fine par
t i della maíía fono ricevute . Vedi PERI
STÁLTICO M o t o , INTESTIM , e LATTEE . 

Da che fi é confiderata la fabbrica dello 
ñomaco , i l calore dclle parti circumam-
bienti , le pul/azioni d' innumerabili arte-
rie , i grandi urti e colpi dell' aorta per di 
fotto , la coíUnte compreíiione de! diaframma 
e de' mufeoli abdominaÜ ; veggiarao necef-
iariamente feguire,' che le piü fine parti dcll' 
alimento banno ad eíícre le prime, efpulfe 
dallo ftoraaco, e le piü groífe refiarvi: fin 
a tanto che, mercé la ripetuía azione de' 
fluidi, o la contrazione , e pulfazione de' 
íblidi , anch' elleno di ventano abbaftanza 
fine per ufeirne: cosí lo fiomaco fe ne' te
ña, vuoto, e mercé la fuá túnica mufcula-
re, ridotto ad uno ftato di contrazione, e 
rinovafi i ' appctito . Vedi FAME . 

Cosí ancora le membrane carnofe , le 
cartilagini, &c. degli animaii che fi ali-
mentano, hanno ad eíTere come fpremute, 
fchiacciate, e coürette a fpricciare i loro 
fughi; donde fi ottiene un fluido, ^he ha, 
in qualche mi fu ra , le fteífe proprieta, che 
quelli de' nofiri corpi . 

EíTendo il fugo paífato per i l piloroneg? 
inteftini, la fuá liquefazione é ancor promof-
fa ed ajutata dal mefcolarfi conduealtri dif-
lolventi , cioé i l fugo pancreático, e la hi
le , che dividono e fottilizzano quelle parti , 
che eran reftatetroppo groffiere" e col mo
to, perifialtico dc'Ie budella egli é protrufo 
innanzi. Nel pafiaggio per gl ' intefi ini te-
nu i , la piü fina parte della mafia, che noí 
chiatniamo il Chito, entra negli orifizj deile 
yene Lattee della prima fpezie, delle quali 
é tutto intralciato il mefenterio; cheofole, 
o infierne colle vene meferaiche , fi fcarica-
no nelie giandule, alia bafe del mefenterio. 

Allora i lChi lo é rieevuto dalle Lattee del-
lá feconda fpezie, e trafportato nelle gian
dule tra i due tendini del diafragma, note 
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fin qui fotto i l neme di giandule lomba-
ri ; ed ora dette i l riceltacolo Pecqueziano i 
e di la é portato al cuore per i l dutto 
thoracico e per la vena fubclavia ; dove 
egli comincia a mefcolarfi col fangue \ c 
col tempo gli fí affiraila. Vedi CIRCOLA-
ZIONE, A s s i M í X A Z r O N E , &C. 

C H I L M I N A R , CHELMINAR, i l p i ü n o -
bile e piü bel pezzo di Architettura , che 
ci refii di tutta l ' ant ichi ia ; poiché con Ti
fie nelle rovine del famofo palazzo di Per-
fepoli, a cui AleíTandro il Grande , fatto-
ebbrio, mi fe fuoco , a períuafione dclia cor-
tigiana Taide. Vedi RUINE. 

G l i Autori e i Viaggiatori fono alT e-
firemo diligenii , e diñufí nelle lor deferí-
zioni del Chilminar ; in particolare García 
de Silva Figueroa , Pietro della Valle , Car-
din , e Le Brun. Se ne pub concepire nel 
modo feguente una idea genérale. 

V i fi veggono gli avanzi di preíío a ot-
tanta Colonne ; i cui fragmenti fono al
meno fei piedi a l t i : ma ve ne fono dieci-
nove fole , che pofibno dirfi intere ; con 
una ventefima affatto foJa , 150 pañi Ion-
tana dal riraanente. 

Un mafib di ra armo ñero duro , ferve 
per fondamento dell' edifizio . A l primo pia
no della fabbrica fi afcende per 95. gra-
dini tagliati nel mafib o nella rupe . La 
porta del palazzo é venti piedi larga ; fo-
pra un lato vi é la figura di un elefante, 
e full ' altro un rinoceronte , ciafeuno 30 pie-
di alto, e di marmo rifplendente. Vicino 
a quefti animaii vi Tono due colonne ; e 
non molto difeofio la figura di unPegafo. 

Dopó che fi é pafiata qutfia porta, tro-
vafi un gran numero di colonne di marmo 
blanco , i cui avanzi mofiran la magnifi-
cenza dell'opera ; la piü piccola di quefle 
colonne é 15 cubiti alta, la piü grande 18. 
ciafeuna ha 40 fcanellature, larghe tre grof-
fe oncie ; donde fi pub congetturare- V al-
tezza del tu í ío , con le altre proporzioni e 
mifure. Vicino alia porta vi é un'iferizio-
ne fopra un pezzo quadrato di marmo, l i -
fcio come i l vetro, che contiene circa do-
dici righe : i caratteri fono di una moho 
firaordinaria figura, ed han la fomiglianza 
di triangoli e piramidi. 

Que fie nobili rovine fono in oggi i l r i -
eovero delle fiere , e degli uccelli da preda. 
OI tre rinferizione fopramentovata 5 ve ne 

fono 
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fono dells altre in Arábico , "Perfiano , e 
Greco . I I Dottor Hyde oflerva , che le 
jnfcriiioni fono moho rozze, e di poco ar-
tifizio ; e che alcune, fe non tutee , fono 
in lode d'Aleffandro i l Grande , e pero a 
quedo Conquiftatore pofteriori. 

M . Ls Brun dice , ch' egli intraprefe i l 
fuo viaggio nell' Indic Orientali, puramen
te per vedere le roviae di Chilminar, 

C H I L O , CHYLUS * , nelP Economía aní
male, é un fugo bianchiccio, in cui fi con-
verte immtdiatamente i l cibo per via del-
ia digeftione, o psu propnamente per quel 
primo fuo grado, chiaraato Chilificazione. 
Vedi CHILIFICAZIONE, DIGESTIONE, &C. 

* La parola e Greca, XUKOF » e fignifica 
fugo . 

I I Cbilo, fecondo che oííerva i l Dottor 
Drake, non é altro che una miflura delle 
partí oliofe edaequee del fangue, incorpó
rate colle faline; che , mentre ancor rella
no mefcolate colle parri piu groffe nello 
flomaco, fanno una mafTa denfa, bianchíc-
c ia , in parte ñuida, detta Chimo, o chy-
mo' la quale fubito che é ridotta ad una 
confiftenza tanto lafca , che ubbidifce alia 
preffione, ed al moto periftaltico deilo ño-
maco, é per gradi fofpinta , per lopi loro, 
nel duodeno , e denominata Cbilo . Vedi 
CIBO , e CHIMO . 

Cosí principiafi a formare i l chito nello 
ftomaco: perfezionafi negli inteftini con la 
miftione della bile e del fuoco pancreáti
co; & é di la ricevuto nclle vene lattee, 
che i l portano nel receptaeulum chj/liái Pec-
queto, donde paíTa nel dutto torácico, che 
termina nella vena fíniftra fubclavia : in 
quefta vena, íl Ch'ilo prima comincia a mi-
fchiarfi col fangue , in cui pofeia conver-
tefi per mezzo deli' azione chiamata fan-
guificazione. Vedi SANGUE. 

G l i antichi fupponevano che i l Chilo fi 
mutaííe in fangue nel fegato; aitri di lo
r o , nel cuore: ma i moderni, con piü ra-
gione , vogliono che i l cambiamento íi fac-
cia dal fangue fteífo, in tutte le parti del 
corpo . Vedi SANGUIFICAZIONE . 

Alcuni credono, effere i l Chilo 1' imme
diata materia della nutrizíonej altri eíferlo 
i l fangue. Vedi NUTRIZIONE . 

I I Dottor Lifter é di parere , che nella 
digeflione del cibo nello ftomaco, fi faccia 
una feparazione, o foluzione di fali urino-
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fi, appunto come avviene nel puírefarfidil
le piante o degli animali : che i l Chilo é 
grandemente irapregnato sdi quefto fale uri-
nofo ; ch'ei deve la fuá bianchezza al'a fer-
mentazione che acquifia da tale mií l ione: 
che i l fal Chilo é traportato nel fangue ver-
nale, e con eíTo entra nel cuore : e di la 
é fuor gittato Chilo, fecondo che v' entra, 
mercé d'una pulfazione continua, nellear-
terie: che quand' entra nelle arterie emul-
genti , lafeia dietro¿ a sé parte del fuo l i -
quore falino, o dell 'urina, e confeguente-
raente perde e fcema del fuo colore : che 
quando é libérate fufficientemente da' fuoi 
fali , divien linfa , la quale non fembra 
eííer altro che il refiduo del Chilo non an
cor convertito in fangue ; perché non per 
anche baftevolmcnte depúralo delle fue par-
ticelle faline. Vedi LINFA. 

C H I L O S I , XVXMO-IÍ , nella Medicina, é 
1'azione, con cui i'alimento é convertito 
in Chilo o Chimo, nello ftomaco &c. o ci6 
fi faccia per via di un fermento nello fto
maco , ovver per la forza contrattile dello 
ftomaco medefimo, o per ambedue . Vedi 
CHILIFICAZIONE, e DIGESTIONE. 

C H I M O , CHYMOS, X Y M 0 2 , é un fu
go an ímale , e 1' ifteíío , che coraunemen-
te chiamiamo Chilo. Vedi CHILO. 

Alcuni tuttavolta difiinguono tra Chy-
mo, e Chylo ; reftríngendo la parola Chy-
mo alia maífa del cibo, &c. finché é nel
lo ftomaco , avantí che fia baftevolmente 
comminuto e liquefatto, per poter paífare 
per lo piloro nel duodeno, e di la nelle 
lattee, per eífere ulteriormente di luto, ed 
imprégnalo del fugo pancreático •, dove co
mincia ad effere Chilo . A l t r i l i diftinguo-
no , e l i denominano in modo contrario . 
Vedi CHIMOSI. 

C H I M O S I , * •xvpaa'is j in Medicina « 
Tatto di fare o preparare i l chimo . Vedi 
CHIMO. 

* La voce viene da xul/'0í ' fuecus, d& 
•> fundo. 

La Chimo/i, fecondo alcuni, é la fecon-
da delle concozioni fatte nel corpo ; cioé 
una ripetuta preparazione delle parti piü ím-
pure e piü groífe del chilo , che eflendo r i -
gettato dalle lattee , viene imbevuto dalle 
mefaraiche, e di la portato al fegato, pee 
iyi / eífere elabóralo, purifícalo, e fottiliz-
zato di nuovo. Vedi CONCOZIONE. 

D i 
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Diqueík», fecondoRogers, gli fpiriti a«i-

m ú i fi formano. Vedi SPIRITI. 
CHIMOSI , * o piuttofto CHEMOSI , fir 

gnifica parimenti un' infiammazione dellc 
palpebre , che fi voltano in fuor i , e quafi 
rovercianfi per l'azion del vedere. 

* Nel qual fenfo , la parola viene dal 
Greco x ^ ^ i hifco, aprirfi. 

C H I MERA , o CHIMÍERA , raoñrofavo-
l o f o , che i poeti fingono avere la tefta ed i l 
p-etto dileone, la paticia di una capra, e la 
coda di un dragone i ed eflere ftato uccifo 
da Bcllerofonte , montato fui Caval Pegafo . 

I I fondamento della favola é , cheantica-
mente neüa Licia v' era un volcano , od 
una montagua ardente , di quefto nome ; 
la di cui cima era defería , ed abitata fo-
lamente da' Lconi ; i ! rnezzo, per avere 
buoni pafeoli, era dalle capre frequentato; 
tá appié era umida c pantanofa , (leché V 
abicavano i ferpenti. C o s í Ovidio : 

- - - Mediii in partibus htreum 
PeSlui , & ora lea , caudam ferpentis 

habebit. 

Bellerofoníe effendo i l primo , che fece 
diventare abicabile quefta Montagna , fu 
finto che aveífe uccifa la Chimera . Plinio 
dice, che il fuoco di quefto volcano fi ac-
cendea coll' acqua , e con nient' alero fi e-
íünguea che colla té r ra , o eolio fierco. 

C H I M I C A , * l'artedi fepararc le diver-
íe foftanze , dclle quali i corpi mifti fono com-
pofli , per mezzo del fuoco, e di compor nuo-
vi corpi nel fuoco, colla miflura di diíFcrenti 
foftanze, o ingredienti . Vedi F u o c o . 

* I Critici fono divifi quanto aW etimo
logía del nome Chyrnica : comunemente 
dirivafi dal greco xv!jlOÍ 'i fucco j o da 
Xt&v , fondere . Boerba vve , ed a l t r i , 
con piü d i ragione lo ditivano daW Egi~ 
zio Chema, o Kema , ñero ; e ferivo-
no Chemia , non Chymia . j l l t r i facen-
do Cham f invemore dclla Chimíca , di-
rivano i l termine dal fuo nome ; appog-
giando la loro etimologia, su la fignifica-
zione della voce Dn Cham, chenelf E -
breo fignifica czlove, caldo, ñero ^ tue-
t* quefii fígnificati effendo relativi aW 
cpsrazione della Chimica . 

Chimica e nota ancora fottovarj 
a l tn nomi; ella ¿ bene fpeffo chiamata 
l'arte hermét ica , per una fuppofizione, 

Tomo I L 
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che ella fia fiata invéntala da Hermete 
Trismegifxo . Vedi ERMETICO . s l l t r i l a 
chiamano l'arte Egizia, dalla naz/one > 
appreffo a cui fu prima efercitata ; altri 
l 'aríe facra, o divina; Potefu, cioé t-
arte fattrice come qüella che fa l'oro & c , 
A l t r i la chiamano arte fpaginca ; Para-
celfo, V arte hyífopica : altri pyrotech* 
nia & c . Vedi SPAGYRICA , HYSSOPI-
CA , PYROTECHNIA. 

L ' oggctto principal? deHa Chimica, é ana* 
lizzare, o difeomporre i corpi natural»; r i -
durli ai loro prirai principj; feoprire le lo
ro afeofe v i r tü , e dimoftrare la loro inter
na con teñura , od i l centro, come e'lo chia
mano , in eui le naturali foftanze concor-
rono. I n una parola , la Chimica é T ana* 
tomia dei corpi , per mezzo del fuoco , defi-
nizione cheHanneman ci ha data deli'arte , 

Boerhaave definifee la C^/Wm piu feientí-
ficamente : " Un'arte con cui i corpi fen-
„ fibili contenuti ne'vafí , o capaci d'effer-
„ vi contenuti, fono mutati ccsl , col mez-
„ zo di certi iftruraenti 5 e principalmente 
„ del fuoco, che le loro diverfe podeila e 
„ virtu fono ivi maniíeftaíe , con la mira 
„ alia filofofia, alia medicina , &c. " Queíla 
definizione pare proüffa e troppo circoftan-
ziale , piü fimile ad una defenzione che ad 
una definizione; ma ancorché queft'Autore 
v'abbia poftoogni ftudio, afficura , che non 
ha potuto fórmame una piü breve, la qua-
le efprima i l vero e intero feopo, F oggetto 
e gl ' iftrumenti della Chimica, fleché da ogní 
altra arte íi diftingueífe , fui qual punto tut-
íi gli Scriítori di Chimica fono da difficolta-
di imbarazzati e confufi. 

Imperocché la Chimica non pao giuftamen-
te chiamarfi f arte dirifolvere i corpi, come 
la definifeono Regio , Paracelfo , &c . poiché 
fa ció anche la Meccanica : né fi eméndala 
cofa con d i r é , ch' ella h 1* arte di analizzare 
i corpi col fuoco ; ficeome ĥa fatto Eímonzio ; 
non colfale, come a l t r i . Quefte difinizioni 
includono folamente una parte, in vece del 
tutto . E con poca proprieía altrcsi ella é 
denomínala V arte di feparare i l puro daW i m ' 
puro y perocché ella non men compone , che 
fepara, e mefcola eziandio fpeífo i l puro colL* 
impuro. La Chimica dunque, appare che fia 
arte molto eftefa, I I fuo oggetto, o la ma* 
teria Chimica, fono tutt i i corpi feníibiü , ca
paci d' effere contenuti ne' vafi; e pero fí di-
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vide in tre regni, foJjVe vegetahile, aní
male. Vedi CORNO , FOSSILE , VEGETA-
BILE, &C. 

Le operazioni della Chimica inchiudono 
tut t i i cambiamenti prodotti ne' corpi per 
mezzo degii agenti o iftruraenti naturali: 
cioé Ja decozione, f infufione , l efalazione, 
la calcinazione , /' eflrazione , la diflillazione , 
la cri/iallizzazione , &c. Vedi OPERAZIO-
NE, eá ELEMENTO ; vedi puré DECOZIO-
NE , INFUSIONE, ESALAZIONE , D l S T I L L A -
ZIONE , &C. 

Gi i eíFetti o le produzioni áe lh Chimica, 
íi poflfono ridurre ai magijler) , agli ejiratti^ 
alie tinture, agli eUfflri, ed ai clyffuí. Ve
di MAGISTERIO, ESTRATTO , TINTURA , 
ELISSIRE, &G. 

Gl ' ijlrumenti e g l i agenti della Chimica 
c6> quaii le fue operazioni íi compiono , 
fono i l fuoco , Vacqua , far ia , la tena, / me-

J i r u i ; c gl ' i í trumeníi propriamente cosí det-
t i , íono \ lambicchi) le cucurbite, \zritone ^ 
i pellica77Í y i fornelli, e i lotl . Vedi Fuo
c o , A R I A , ACQ.UA , MENSTRUO , L I M -
BICCO, CUCÚRBITA, RETORTA , FORNA-
CE , e LOTO, 

La Chimica h un'arte antichiffima , e da 
alcuni dutti fi crede che foffe praticata fin 
ncl mondo antediluviano. Cham, figüuoio 
di N o é , comunemente fi tiene cíTerne liato 
l'inventore , da cui (upponíi aver prefo i l 
nome. A l t r i ne riferiícono Tinvenzione a 
Tubaicaio, mentovato dalla Scrittura per in-
v^ntore del rame e del ferro . QueíF é certo , 
che alcune del le piu fublimi e piu difficili 
cofe nelía Chimica, debbono eííere (late no
te a lui i tra le quaii fono feparare e puri
ficare i l rame ed ú ferro, i ! fare Tottone , 
j l bronzo, &c . Vedi RAME , FERRO, &C. 

La prima menzione che troviarn fatta dell' 
arte, é apprefloZoíimo Panopolita, íl qua-
k viíTe circa 1'anno d! Cnl io 400. i l N e fa-
,, cri Scr i t t i , dice qucíV Aotore, troviamo 
„ parlarü di certi Gcnu cb' ebbero commer 
„ ció conftmmine. Hermete dice altrettan-
„ to ne'fuoi hbri fopra la natura i e appena 
„ v i é alcun Autore che non abbia quaiche 
„ vefiigio diqueita tr»dizsone, Cott lh Ge* 
„ nu , prefi gagliardaraente dalT amore del-
„ ledonne, mauüellarono ad efíe tutti i fe-

greti della natura; e loio iníegnarono di-
ü verfe cofe , inopportune a íapcríi per ef-
5, fe j per la quai rsgione e' furono icaccia-
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,5 í idal Cielo. I I libro , nelqualeeranocon-
„ tenuti i lor fegreti, fu chiamato Chema * 
„ .e di qui i l nome Chernia, o Chymia. 

I I tefto deila Scrittura che Zofimo ha in 
mi ra , é que! paífo di Mosé , i figUuoli deglt 
Dei videro le figliuole degli uomini, e le pre-
fero per mogli. 

La origine antediluviana delia Chimica ¿ 
confermata da Tertulliano : u Gli Angelí che 
„ caderono, dice queftoPadre, difeoperfero 
„ 1' oro e 1' argento agli uomini, infiem coi-
5, le arti di lavorarli , di tingere la lana 
?, &c . per la qual ragione furono sbandi-
5, t i , come vien riferito da Enoch. 

Borrichio prende queíH paífi per auten-
t i c i ; raa aggiugne , che Enoch íi é ingan-
nato, perché gli angelí , de' quali parla , 
non erano veri angeli , ma i ciifcendenti di 
Seth e di Tubalcajn, che degenerando dai 
loro padrí , l i diedero a rei piaceri con le 
donne di ice fe da Caino, e nel corfo de'lo
ro amori e turpi commercj, divolgarono i 
fegreti che Dio avea lor confidati, 

Sia come fi vuole, la Chimica, non v' ha 
dubbio, fu prima praticata in Egitto . Se-
condo Mosé , Tubaicain dovrebbe eííere (la
to i l primo invtmore. Gli Auíori profani 
la riferifeono a Vulcano ; ed alcuni de' piu 
recenti e migliori Cri t ici fi sforzano di rno-
firare , che Tubaicain e Vulcano furono tutt ' 
uno; come, in fatti , ritrovafi una grande 
raílomigiianza tra 1 loro nomi . 

Dopo Tubaicain, il primo Chimlco, che 
ci fia con tó , é M o s é ; i l di lui (apere e la 
perizia deila Chimica é incontraftabile , a-
vendo egli abbruciaío e polven2?ato ü Ví-
telio d'oro che avean eretto gr i i rael i t í ; 
ed avendolo dato loro da bere. Apptna v' 
é piíi difíicile operazione in tutta VáChimi-
fa, che i l far oro potabile. Vedi ORO. 

La Chimica ebbe il delbno cotnune del-
le altre arti , neíla deciinazionc deli' Im
pero Oriéntale : e gi.jt.que fepolta e feor-
data lino al tempo di Rogero Bacooe , che 
la te riwivere. Egi< fu ieguitato da Lullio , 
da Ripicy, da Bafiiio Valentino, da Para-
celfo, da Van Heiraont, da Giaubero, da 
Boyic, da Lcmery , da Homberg &c. da' 
quah 1' arte é ííata poitata al fuo prefente 
grado di ptrfezione. 

I primi Chtmici íi reflrinfero ai metalü : 
in queíU ultimi t i m n ' , i cc-nfíni della Chi
mica fono íUti grandemente ampiiati; e in 

efía 
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eíía fi fecero entrare le piante , gil anima-
l i , i minerali &c. 

Non é gran tempo , che la Chimica é 
ñata applicata alia preparazione delie Me
dicine: Bafilio Valentino , e Amoldo di V i l -
lanova , pare che íiano (latí i priroi che 
cib tentarono. Paracelfo e Van Helmont 
la portaron© a tal Tegno, che la medicina 
fi é refa da loro quaíi totalmente chimica. 
Vedi MEDICINA . 

La Chimica é divífa in Met-illurgia, A l -
ehimia) Farmacia Chimica e Filo/ofia Chi
mica . Vedi METALLURGIA , ALCHIMIA , 
&c. Alcuni Autori oííervano, che Diocle-
xiano, dopo aver prefa Aíefíandria , ordi-
nb che tutti i Libr i , anticamente fcritt i 
dagli Egizj , per infegnare a far oro ed 
argento, foflcro cercati ed abbruciati , ac-
ciocché non aveffero 11 potere di arricchirfi 
con queft' arte , e di merterfi in ¡ílato di 
ribdiarfi di bel nuovo. 

Gli Auíorr che fcriflero di Chimica , fo
no in aífaí gran numero ; Borello ha pubblí-
cato un catalogo delia maggior parte di eífi T 
fotto i l titoio di bibliotheca chymica j i l qual 
contiene i nomí di piü di quattro mi!a . Boe-
rhaave é degli ult imi , ed é il piü pi. no , e 
probabilmente i l migliore di t u t t i ; egii ne 
ha data ía fforia, la teoría, e la pratica , 
con un método ordinato e fcientifico . l i Dr. 
Frsind ha ridotta la Chimica ai Neutonianií-
tno, e le ragioni deile oper37,ioni fono ílate 
da luí ípiegate coi principj Mee can ¡ci. 

C H I N A , o Ciña ra di ce , é una radice me
dicínale , che ci fi manda dall' Indie Orienta-
i i i e últimamente vxtn porfata anche dal Pe
rú v e dalla Nuova Spagna . Eli1 é d'un color 
roíTo feuretto , che tira al ñero nel di fuori , e 
bianco o roíticcio nel di dentro. Crefce prin
cipalmente in luoghi paludoíi, e per lo piü 
coperti dal mare, che, nel ritíraríl , ne la-
feia gran quantita fulla fpiaggía; la miglio
re é la piíi falda, rofliccia, e frefea. 

Ella é ftimata un dolcificante del fangue ; 
e fí ufa come tale in decozione , ne' malí 
venere), e feorbutici, 

C H I N A C H I N A , che anche é detta Qiim-
quina, o [corza del Perú, e China Chin£, e K i n 
K m a , é una corteccía medicínale, portara 
dalle Indie Occidenia'i, chramata, per emi-
nenza , Cortex , la Corteccia , e Coríex Perú-
vianus , dal paefe donde é portara, e dal po
pulo Inglefe the Jefuits barfe, perché ai pri-
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mo introdurfi di eífa , i Gefa'ti principalmen
te ¡a vendevano, e la difpeníavano. Vedi 
CORTEX. 

L'albero che da queíla feorza , crefce in 
diverfe provincie del Pcríi , ma principal* 
mente netle Provincie di Quenca , d' Aya-
vaca, e di Loxa. La migliore e la piü f i 
na viene dalle montagne , 14 leghe tuit* 
attorno delia Citta di Loxa . 

Queft'albero é alto, ed il fuo tronco piü 
groífo che la cofeia di un uomo che dal
la radice in su va fempre impíccfolindofi , 
ma fenza rami fin verfo la fuá cima, do-
ve crefeono regolarmente come fe foíTero 
dirizzati e taghatí con arte; e con le fo-
g!ie formano un efatto emssfero. La feor-
za é nericcia neirefterno, ma talor mifla 
d'alcune macchie bianche, dove viene una 
fpezie di mofeo , dagli Spagnuoli chiama-
to Barbas . Le fue foglie raífomigliano a 
qudle de'noflri prugni, 

Gl i Spagnuoli diíHnguono quattro forte 
di quefta prezioía feorza ; cioé la Cafca-
rilla colorada , 0 fia la feorza roífetta : l* 
Amarylla, o gialliccia: la Crefpiíla, o ric-
cia: e ¡a Blanca, bianchiccia. 

La Colorada , e V Amarylla fono tenute 
per le mighor i . La Crefpiíla * é i l prodocto 
delia medefima forra di pianta, roa che cre
fce foio in clima freddo , e diacciato , loche 
deteriora la qualita delia feorza, e la rende 
bianchiccia ncll' eilerno , colorara di cannel-
k nel di dentro , e non buona aH'ufo me
dicínale. Quanto alia blanca^ ella fí hada 
un a lira fpezie d'albero , di tronco molto 
piü groíío , col le foglie di un color verde 
piü chiaro , e la feorza di foííanza aífaí 
groífa , fpongiofa , bianchiccia nel di fuori ; 
e che con tutto cib é cosí coriácea edura, 
che fi richiede la forza di un' accetta , o man-
naía , per tagliaria dalla pianta. Todo che 
ella ne é levata , é amara quanto la bup-
na, ed ha allora la fie (Ta virtü nella cura 
dslle febbri íntsrmittenti ; ma quando é fec-
ca, e tenuta per qualche poco di tempo 9 
diventa iníipida, e-buona aniente. In real
ta , e Tuna e l'altra fatta trovaníi avere 
molto piü ficuri e piü predi effetti, quan
do fono feorze verdí , che quando fono íee-
che; di modo che gli Europei vengono fo-
lamente a valerfi delle feconde virtü delia 
Chinachina : e quel che é peggio , la cat-
tíva c la piü abbondante; e la buona mol-

E e e 2 ta 
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to fcarfa, ed é affa! difficile ad aves-fi : per 
h qual ragione, con un poco della buena e 
fina feorza, che ogni anno fi manda a Pana
má , per traíporeare in Europa , grande quan-
íita della peggiore é framiíchiata . 

* La piccola feorza , che fi arriccia e / in-
crefpa come le kacchettine di cannella, e 
che in Inghtltena e moho apprezzata , per
che fi crede che la diana i rami delf al
ífero , e che pero fia, piu ejficace nella cu
ta, delle Febbn , e¡olamente la fcorzú 'del-
le piante giovani ; £•/;' effendo affai fetti-
le, ¡l aniccia fácilmente in quella manie
ra . Quanto alia feorza de\ rami , ella 
non fi raccoglie ma i ; poiche non compen-
ferebbe la [ática e la ¡pefa del taglio . 

La üagione , per tagliar ia feorza, é in 
Agoílo , ch 'é i l foio terapo feceo nclla Re
gión e . Qaci che la t agí i ano fono índiani , 
proveduti ciafeuno di un-gran colíello , e di 
Un laceo. Quando han no feortecciata ia plan
ta , ii piu alio a che poíTan giungerc , a t tac-
cano de'corti baíloni con vinchi ali'alberQ, 
ín comode diftanze , come i gradint d' una 
fcala , e si montano a recidere la feorza fin 
Su la cima . Quando 11 facco é pleno , la por-
tano ad una capanna vicina nelia región baf
fa per fcccarla y lo che fi fa, con slargarla 
all ' aria aperta ,. e fpeífo rivoltandola . Se ac-
cade che fia ñ a t a tagliata umida, la porta-
no s dirittura a íeccare altrimente ella per-
de i l fuo valore, diventa ñera , e fi guafta . 
Dopo che un albero é flato dipclato , fa me-
fíierl, perché crefea di nuovo, lafciarlo 18., 
G 20 anni. 

M . Arrot , chlrurgo Scozzefe , i l quale avea 
faccoka la corteccia dove ella crefee, e da 
(gui noi ricevemmo queÜo dettaglio per mez-
zo, di M . Gray , ch 'é adeíTo a Cartagena , 
é di opinione, che la miglior forta di feor-
xa verra prefto a mancare, o almeno fara 
jnaeccífibife, parte a cagione della fuá di-
fíanza da ogni luogo abitato v parte per V 
ímpenetrabiliía de' bofehi, dove crefee; c 
parte per mancare d'Indiani che la tagli-
no , la razza de' quali per le crudelta. delli 
Spagnuoli é quafi totalmente eü in ta . Vedi 
fhilof. Tranfatl. n, 445, p. S i . feq, 

l.bChinúchina fu poco nota in Europa, fin 
all'anno 1640. I Gefuiti di Roma la miíe-
ro prima in voga nella Spagna e nell' Ita
lia nel 1649; e nel 1650. i l Cardinal de Lu
go , di q;ieir Ordine, portolla in Eraacia,,, 
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Fu da principio venduta per i l fuo pete 

a oro: quand 'é ridotta in polvere , ell' é 
da' foraftíeri chiamata polvere del Card'ma-
le ; fra noi Inglefi ufualmente é detta ia 
polvere ds* Gefuiti, pulvts Patrum . 

Ella incontro grandififime oppofizioni da 
principio. — Chiñet , e Piempio íi dUlin-
fero feri vendóle coatra . Ma in oggi ella é 
univerúlmente ammeíTa e riconoíciuta per 
uno de' maffimi ed otrimi rimedj, in tuf-
ta la provincia della Medicina . 

Alcuni chiamano la radice di genziana, 
la Chinachina Europea , perché é bao na 
cuntro le febbri intermittenti . Vedi GEN
ZIANA . 

C H I N E S E , o Lingua Chine fe, é i l l i n -
guaggio del popólo della China . V c d i L i N -
GUAGGIO. 

11 P. Le Córate oíferva , che la Chinefe 
non ha analogía con alcana altra lingua del 
Mondo : coníiÜe únicamente di trecento e 
trenta parole, che fono tutte monofiliab? i 
almen , fon tutte pronunziate cosí preíto , 
che non v i fi pub diílinguere piu di una fil
iaba o di un íuono. Ma la medefima paro
la» fecondothé é pronunziata con tuono piu 
forte o piu debole , ha diffcreníi fignifica-
zioni \ conícguenterntntc , quando la lingua 
vlen par la ta con aecuratezza , ella fa una 
fpezie di mufica ,. che ha una vera melo
día , lo che coñituifee l 'e ífcnza, ed ii ca-
rattere diílintivo della Lingua Chinefe. 

Quanto ai Caratteri Chinefi, íono ancb' 
eglino flranl e fingolari quanto il linguaggio : 
i Chinefi non han no, come noi , alcun al
fabeto , che contenga gil Elementi, o , dl-
rera cosí, 1 principa delle lor voci-: in luo
go d'alfabeto, ufano una fpezie di gerogh-
fici , de'quai ne hanno piu di ottarjtamil-
le . Vedi LETTERA, CARATTERE , &c. 

C H I O C C Í O L A , o vite . Vedi Coci i -
LEA, e VITE . 

Scala a CHIOCCIOLA . Vedi SCALA . 
C H I O D I , nel fabbticare , &c. fono plc-

coli, membri metallici , che fervono a le
gare , od attaccare le pard infierne , &c . 
Vedi FERRO, &c. 

Le varíe fpezie di Chiodi fono mol te. C e 
me, Chiodi colla jahiena, tfondo, fatíl con 
gamba piatta , pep tenerefermo^ e non apri-
re i ! iegno. Chiodi án braga, opportuni pes 
attaccare le brache nelle fabbriche &c. Chio
di fenza te fia y che cacciandofi, e atraccan. 
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dofi dentro 11 legno rendono Topera eguale 
e lifcia , si che poíTa ammettere un piano íbpra 
di eíía : Sonó di due fpezie , cioé lunghi, a pro-
poGto per i íavori tener! di abete &c. e f o r t i , 
per H lavori di qnercia, o d'altro legno duro . 
Chiodi da Yibadituva fono quelíi che íi ufano 
dai fabbrícatori di baíteHi, piccole barche &c. 
buoni per fabbriche di tavole, che fi han-
no da bintar gih , perché fi cacciano fenza 
í en de re, e fi tirano fuori, fenza romperé . 
Chiodi da fpranghe , quelH ordinariamente 
adoprati per inchiodare íe fpranghe o cinte ío-
pra gli affi delle ruóte . Chiodi da ponte , qtielii 
a propoíiío per attaccare i ponti ne 'vaícel l i , 
nel doppiare o fodérare pavimenti con tavole. 
Chiodi da n-pefi, buoni da attaccare ganghíri 
a!!e porte &c. A punte piatte, fono di due 
Ipezie ; cioé lunghi, moito ufati nelle fabbri
che de'vafceili, ed a propoíko dove vi c bi-
fogno di tirare e tener fermo, ma non v ' é 
perb neceffita di ribadire. Al t r i , che comu-
nemente fi adoprano per inchiodare fotn'i la
mine di ferro nel legno . Chiodi di piembo, 
ufati per inchiodare piembo , cuoio, cana* 
vaccio a legno duro . Chiodi da finejhe di 
nav i , o da cannoniere, comunemente ufati, 
per inchiodare arpefi , o gangheri alie can
noniere de' vafceili . Chiodi da lira , fono 
di quattro angoli neüa gamba , molto ufa
t i nelle Contee d iNorfo lck , Suífolck , ed 
Eí íex , benché appena mai altrove , falvo-
che nel far palizzaie . Chiodi da ce fie , che 
íi ufano per attaccare i pezzi che ícrvono di 
cofte ad un vafce l loe tenerli fermi ne! fue 
luogo , mentreli fabbrica . Chiodi di te fia ro-
ienda ) per attaccare fopra gli arpeíi , o per 
altri ufi , dove íi ricerca una teíla piaña e 
retta , Chiodi aguzzi , molto ufati fpezial
iñen te nelT índie Occideotalr, fatti con pun
te acure , e con gambe ptatte . Chiodi da 
rhguainarg , ufati per attaccare tavole che s' 
incáftraao a' vafceili . La regola per la loro 
kmghezza , é che fie no ben tre volte altret-
tanto lunghi, quanto é groíía la tavola . Chic 
di qu adra i i , della fieífa forma che gli aguz-
~-' , e fi ufano ne' legni duri . A tutte le 
quais fpe'/ie di chiodi fi pab aggiugnere le 
brocchette-̂  o chiodi piccoii con teí la; i pie-

' eólit tÍBBfi, che ferveno perattaecare deua car
ta ful iegno \ i mezzani per l i cardi o gar-
zr di lana 5 1 pi^ grandi per l i Tapezzie-
ri &c. Nel coprir di aílicelle , 500 chiodi 

' ordinariamente fi accorda-no per ogni fa-ício 
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di afficelle til cinque piedi. Ne! far pavimen
t i , 200, cioé 240. fe ne danno perunqua-
chato di pavimento. 

I Chiodi, quando fon troppo frangíbiü , fi 
dice che diventan faldi edur i , eolio fcaldarii 
in una padella , e gittare un poco di fevo o 
grafio fra eí í i . Vedi TEMPRARE. 

CHIOSTRO , CLAUSTRUM, é un' abí-
tazioae, ierra ta i n torno intorno da m u r i , 
e abitata da Canonici , da Reíigiofi , &c . 
Vedi CANÓNICO, &C. 

In un fenfo genérale , Chiojiro fi prende per 
un Monartero dell' uno e delí 'afíro feíío . 
Vedi MONASTERIO. 

In un fenfo piü riílretto , Chiojiro s\ifa pee 
la parte principale di un regolar Monafiero, 
che confitie in un quadrato, o cortile, fab-
bricato intorno j poño dr ordinario tra ia 
Chiefa, il Capitolo, ed il Refettorio, e fo
pra del quale vi é i l Dormitorio . Vedi DOR
MITORIO . 

I Chioflri femvano per var; fíni ne' Mo-
nafterj antichi . Pietro Bfefenfe oiTerva , che 
quivi i Monaci facevano le lor letture i la let-
tura di morale dalla banda del N o r d , v ic i -
no alia Chiefa • la fcuola all'occidente ; i l 
capitolo- ail' Oriente ; ia méditazióne fpiritua-
le &c. fi rifervava per la Chiefa. 

DaCange conchiudc , che tutt i querti dif
ieren ti cícrcizj fi facevano nel Chiojiro, ma 
eglifaila. La Chiefa, i l Capitolo, e la fcuo1-
la non era no parti del Chiojiro, ma fabbrF 
che contigue ad eíFo. 

Lanfranco oiTerva , che ¡1 proprro ufo del 
Chiojiro era per pote re iv i i Monapí radu-
narfi, e con vería re iafierae,, a certe oredtíí 
giorno . 

La forma é d Chiojiro era quadrata : ed eb-
be il fu o no me Clatíjlrum, dando, Chiu-
do, come effendo inchiufo da'fu ai quattr^ 
latí , e circondaío con fabbriche? 

Quiodi in archi teí tura, un edifizio diceíi 
íurtavia effere in forma di Chiojiro, quando 
vi fono fabbriche fopra ciafeuno de' quattro 
latí della corre . / 

Monaci CLAUSTRALI . Vedi MONACO.'' 
C H I R A C RA * , in Medicina, é la goc-

ta nelle mam . Vedi GOTTA . 
* La parola viene dai Greco y j ip , marrü^j, 
ed aypct, captura . 
Chiragra ha la fuá fede nel carpo , o 

eftrema parte della mano, o nei iigameníi: s 
nelle gi un tu re delle di ta . 

CHI» 
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C H I R O G R A F O * , CHIROGRAPGÜM ^ 

f j anticamtnte un atto , che richiedendo 
una copia, era f tn t to due volte su riíieffo 
pezzo di pergamena r per ve río contrario, 
hfciando uno fpazio frammczzo, dove era 
fcrirtí) CHÍROGR APO,, per lo cui mezzo era ta-
gliata la pergamena, ora a dirittura , ora a 
den ti ; ed una meta íi dava a ciafcunadelle 
p a r t í , 

*' La voce e cowpojla dal Greco x^P» ma
no , e ypx<pa>, ícrivcre. 

Que íio fu chía mato in altra guifa , dividen-
da y & charta divif<e; ed era r i r t t íTo, che 
quel che da noi fi chiama , Copia. 

I I primo ufo di queib Chirogmfi appreíío 
n o i , fu al tcmpo del Re Arrigo I I I . Vedi 
IM DEN T U RE 

Secondo alcuni, un at ío o fcritto , era 
propnamente un Chircgrafo, quando veniva 
fottoícntto di proprio pugno da! venditore, 
o dai" creditore , e rilafciato o coníegnato al 
compratore , o debí tere . Me t ton a quefti 
Autori tra ú Chirografo % t h Singfafa, que-
flo divario ; che ncll' ultima la parola Singra-
[a era feritta neí mezzo, e fi tagliava per 
mezzo , nel modo poc'anzi oífervato del Chi-
rograjo. Percib queíli Au to r i , fanno \&Sin-
grafa unChirografo ; ed úChirografo una car 
ía differente .. 

CHIROGRAFO , fi prefe anco un tcmpo ir» 
flgnificazione di una carta di contratto difíe-
fa, regiftrata e prefentata : e la maniera di 
copiare in netto tai carte, etagliare la per
gamena in due pezzi, é ancora in ufo nell' 
ufizio , chiamato , the. Chirographers Office». 
Vedi CHIROGRAPHER . 

C H I R O G R A P H E R of fincr r é un M i n i -
firo nelíeCaufe ordinarie, ii quale traferive 
o diílende in chiaro i contratti , ed altreefe-
cuzioni ,. riconofeiute in quella Corte , a 
perpetua memoria ( dopo che fono (late efa-
minate, e paííaíe per altri M i n i O t i ; ) e ne 
ferive e confegna le copie alia parte. Vedi 
FINE . 

Egli fa due copie, dette Indentures, una 
per i l compratore, l'altra per i l venditore; 
cd una terza carta , che contiene 1' effetto 
dell'atto o contratto, chkmata íZ^ foot of the 
fine, e la rimette z\ cufici breUum.. 

I I medefimo minifíro parimenti, o i l fuo-
dipotato , firida e proclama tutte cotefte efe-
cuzioni , e carte d' a t t i&c . nclla Cor te , ad 
ogni fi(Ta termine di tempe, e regiflra le 
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Hride faftc, ful rovefeio della carta regid ra
ta in pubbüco , detta the foot &c. confervan-
do 1' atto e l ' intimazione dell' accordo, e la 
nota d' eíío . Vedi TABLING of Fines, 

C H í R O M A N Z I A * , l'arte d'indovina-
re i l de íüno , i l temperamento, e ladifpo-
fizione d'una períona , dalle linee, e da ' l i -
neamenti della mano; che con altro nome 
chiamaíi in Inglefe palmijhy. Vedi DIVINA-
ZIONE . 

* La parola vien dal Greco y&Pi mano $. 
e {¿ou/cizioi, divinazione. 

Abbiamo non picciol numero di Autori fo-
pra queft'arte vana e nugatoria ; tra'qualf 
Artemidoro, Fludd , e Joanncs de Indagine : 
Taifnero e M . de la Chambre i ' hanno crat-
tata i l pib tolletabilmente . 

Queft'ultimo infiíte fopra queílo punto, 
che le inclinazioni fi poíTono conofeere dali' 
infpezion della mano , attefoché vi ha un 
allai pruílima corrifpondenza tra le parti del
la mano, e le parti interne del corpo , i l 
cuore , i l fegato &c. dalle quali gran fatto 
dipendono le pa ilion i e le inclinazioni. Egli 
aggiugne tuttavolta , che le rególe ed i pre-
cetti della Chiromanzia non fono fufllu en te-
mente fondati e ficuri, non effendo ben ve
rifícate le fperienze , fu líe quali íi appoggia-
no . Conchiude che vi dovrebbe eitere una 
nuova ferie tíi offervazioni fatte con giudizio 
edefattezza , affin di daré alia Chiromanzia' 
la forma e la folidita, che un'arte o una 
feienza richiede. Vedi MANO.. 

C H I R O T O N I A * , 1' irapofizion delle 
man i , nel conferiré gli ordini prcsbiterali 
Vedi IMPOSIZIONF.. 

f La parola e dal Greco xeipoioi/id l azto-
ne di flendere le man í ; e perché g l i an-
tichi davano i lor Juffragj o voti con al
zare e flendere le mani, j u dato i l nome 
¿/Chirotonia alV ekzione de Mugifirati . 
Vedi SUFPR AGIO , ELEZIONE , &c. 

Queílo collume fu prima fiabilito nella 
Grecia; come appare da un orazione di De-
moftene controNctra , e da quella d' Efchine 
contro Ctdifonte; di la paísb ai Roraani * 
DagH Autori profanr la voce é paífata agü 
Ecclefiaíiici , che la ufarono , non folarnente 
parlando dd i ' elezioni, ma ancora delle or-
dinazioni. 

C H I R U R G I A * , o Cirugía , é i l terzo 
ramo della medicina , che confiíte nelle ope-
razioni efeguite colla mano, per la cura del-
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le fe r i t e , e di altri mali . Vedi MEDICI-
N A . 

* La parola Chirurgia ^ formata dal gre
co ) manus, edípyov^ opus, opera-
zione. 

La Chirurgia fi pub definiré Parte di cu
rar le ferite, e varj altri morbi , colTapTÍr 
vene, con applicar topici, con inciíiom , ed 
amputanoni di diveríc parti delcorpo, &c. 
Vedi OPERAZTONEl 

hzChirurgia é divifa in fpeculativa , e pra-
tica , 1' una deile quali fa qucllo in eífct to, 
che i'alira infegna a fare. 

Tutte le operazioni del!a Chirurgia fi r i -
ducono fotto quattro fpezie, la prima delle 
quali ricongiunge quello ch 'é (lato íepara-
í o ; ed é chiamata Synthefis. Vedi SYNTME
SIS . 

La fe con da divide , con difcernimento , 
queile par t i , 1' unión delle quali éprcgiudi-
ziale alia falute j ed é chiamata Dicerefts . Ve
di DIÍERESIS . 

La terza eftrae con arte , corpi eftranei \ 
chiamata Exarefir. 

E la quarta, chiamata Proflhefii, aggiu-
gne ed applica cib che manca . Vedi EXÉ
RESIS , e PROSTHESIS . 

Le cofe principah che vengono fotto la con-
íiderazione deüa Chirurgia , fono tumori , ul
cere, ferite, dislocaiioui , e fratture . Vedi 
PERITA , ULCERA , TUMO RE , LUSSAZIO-
NE, e FRATTURA. 

La Chirurgia ha dell' avantaggio fopra la 
medicina, per Ja íoliditk del íuo tondamen-
to , per la certcrza delie fueoperazioni, e per 
la {eníibiiita de' fuoi efFetti; di maniera che, 
coloro che negano, eiíere di alcana u t i l i t a , 
o ntceílita la Medicina , accordano perb 1' 
ufo ed i¡ vantaggio delia Chirurgia. , 

La Chirurgia é molto antica , ed anco 
molto piü che la Medicina , della quale eiia 
fa in oggi un ramo, od una parte. Ella in 
fatti fu la Medicina de' pnmi iecoli: quan-
do s1 attendea alia cura de'mali cfterni, pri
ma eziandio che fi íofle venuio ad efamina-
re o fcopnre cib che riguardava la cura de-
gl ' in tcrni . 

Apis , Re di Egi t to , dicefi eflere fiato i l 
primo inventora áe lh Chirurgia ; dopo l u i , 
Eículapio compofe un trattato delle ferite e 
delle ulcere . Gli fuccedettero i Filoíofi de' 
Secoli fuííeguenti, nelle mam de'quali fe ne 
üava totalmente la Chirurgia j Pittagora, Era-
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pedocle, Parmcnide , Dcmocrito , Chirone, 
Peone, Cleombroto, che medico il Re An-
tioco, &c. 

Plinio dice, coll' autorita di Caííio He-
mina, che Arcagato fu il primo della pro-
fcííione , che in Roma fi ílabiliíTe : che i 
Romani fi compiacquero eftremamente di 
quello Vulnerario, come lo ch i ama vatio al fuo 
primo cpmparire , e gli dimoítrarono una 
grande (lima, ma che di lui fi dssguftarono 
in apprefíb , e gli diedero i l fopranomedi 
carnifex, per la fuá crudelta nel tagliare i 
membri , o arti del corpo umano. Alcuni 
pretendono , che egü fu anche lapidato , fin 
a fario moriré , nel Campo Marzio. Ma fe 
realmente egli ebbe quedo fvencurato fine, 
é da maravigliarfi che Plinio non ne abbia 
avuta, o data contezza. VediPi inio, Iñor . 
Nat . 1. 29. c. 1. 

La Chirurgia fu coltivata con molto mag-
giore liudro da Ippocrate, che da alcuno de* 
Medie i preceden ti . Dicefi che fía ñata per-
fcí.iottaía in Egitto da Filnífeno , i l quale 
ícriíTe diverfi voluml su quefto foggetto . Tra 
i Greci , Gorgia, Soitrate , Herone, i due 
Apolionsi, A m m o n i o Aleífandrino ; ed i ti 
RomaTryphone il Padre , Evelpiflo, e Me-
ges, laftícero fiorire , ognun nel fuo tempo, 

Gli Autor i piu moderni, che piu hanno 
conínbui to alia perfezione deila Chirurgia, 
fono Pareo , Fab. ab Aquapendente, Har-
vey , Wharton , Güfson , Du Laurence , 
Diemerbrotck , VituíTens, Barbette , D10-
nis, Charnere, &c. 

Sculteto ha pubblicata una deferizione di 
tut t i gl ' iftrumenti adoprati in Chirurgia , 
fotto i l molo di Armamemanum Chirurgi-
cum ; ed i l noftro Compatriota, M . Wife-
man , Chirurgo del Re Cario I L un volume 
in fogiio di Trattati Chirurgici, contenen-
t i OíTervazioni prancht-, si in riguardo a* 
mali mt-erni, come agís eíierni, ed un gran 
numero di cafi in ciafcun ramo del!' arte , 
tratti dalla fuá propru efperienza; fotto l 
t i tolo di Varj trattati Chirurgici . Di queíl' 
opera fi é tatto ícrmpre ufo di po i , dai piu 
intendenti de' noítri Cerujici Ingicfi , ed ella 
é fia ta la bafe della maggior parte de'Trat
tati á\ C h u g ' a d a t i fuora dopo la fuá pub* 
blicazione, Panno l ó j ó . 

In Inghiherra vi { -no due difiinte Com-
pagnie di Chirurgi , che in oggi oceupano la 
Cognizione o Facolta di Chirurgia ; V una 

é chia-
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e chiamata Barben, 1' altra Surgeons ; quefl' 
ultima de'veri Chirurgi non é in focieta, 
o , come diceno, non é incorporara . i inte 
e due non fono unite, fe non nel, cafo di 
agiré , di citare, o di eflere c í t a te , palian
do fotto i l nome di „ mafters or governors 
„ and comraonalty of the my(kry of Bar-
^ iers and Surgeom of London. 32. H.8. c.42. 
cioé di Maeftri o Governaton , e Comu-
ni ta del meftiere de' Barbicri , e de' Chi
rurgi . \ 

Niuna perfona che pratica i l mefliere di 
far la barba , o radere , in Londra , pub 
cccuparc alcuna operazione chirurgica, co
me di cavar fangue, ¿kc. eccettuatone fo
jo i l cavar denti. E viceverfa , ni uno che 
pratica la Chirurgia, oceupera , o efercite-
ra i l meftiere di far la barba &c. né per 
fe fícíío , né per mezzo d'altri a cómodo 
fuo, 32. H . 8. c.42. Per lo fteíTo ftatuto, 
i Chirurgi fono obbligaíi di avere de'fegni 
alie ior porte. 

I Ccnijici Francefi eííendo ftati ributta-
t i , né voluti aramettere nelle Univerfita , 
non olíante che 1' arte loro formi un ra
pio della Medicina , una delle quattro fa-
coha; col prttelto che ella confini alquan-
ío col maceüo, o eferciti atti crudeli j fi 
affociarono in una fraícllanza , fotto la pro-
tezione di S. Cofmo, e S. Damiano-, per 
la qual cagione , giuíia le leggi della loro 
iftituzione, fono obbligati di vifitare e me
dicare le ferite gratis , i l primo Lunedi di 
ogni me fe. 

Diüinguono tra un Chirurgo in toga, en 
longue robbe , ed un Barbier Cbirurgien, un 
Chirurgo barbiere: i l primo ha ítudiata ia 
medicina, e pub portare la toga. La peri
cia dell' altro , oltre quel che concerne i l 
far della barba , fupponfí riftretta alie piu 
facili e ftmpüci operazioni di Cirugía ¡ 
come trar fangue, cavar denti ¿ce. Avca-
no anticamente una diílinzionc per mezzo 
di fegni ; quei de longue robbe4 portavano 
una ícatola d' iftrumenti, ilbarbicre un ha
cino . 

C H I U S A , che con altro nome chiama-
f i Sojiegno-i Cateratta , Porta j e dagl'Ingleíi 
Sluice , é una tnacchina, o fabbnca di le-
gno, di pietra, o di altra materia, che fer-
ve per ritenere , ed alzare l'acqua di un Hu
me & c . , e, ncii' uopo , per lafciarla feor-
rere. 

CHI 
Taje é la chiufa, o cateratta di un rnu-

l ino, perché íerma e raccoglie l'acqua di un 
rufcello &c. per lafciarla cadere, fiaaímen-
íe , in maggior affluenza , fopra ia ruota 
del mulino: tali fono ancora quelle, úfate 
come sfoghi, o ú f a t e , e ponti canali, per 
fcaricar i ' acqua dal terreno inondato , E 
tali fono le Chiufe , efclufes , di Fiandra , 
&c. che fervono a impediré , che l'acqua 
del mare non forraonti e inondi le terre 
baffe , fe non fe quando vi é bifogno di 
fommergerle. 

Talvoka v i é una fpezie di canale chiu-
fo tra due porte, o efclufes •> nelle naviga-
zioni artifiziali , per nfparraiare e conícrvar 
T acqua , e rendere i l paííaggio delle bar-
che cgualmente libero , facile , e ficuro , 
e all' insü , e ali' ingiíi ; come nelle Chiu
fe , ( Efclufes ) di Briaré in Francia, che 
fono una fpezie di muraglie mafficcie, fab-
bricate parallele 1' una all 'altra, in diílan-
za di 20 , o di 24 piedi, chiufe con porte 
forti , a ciafeuna eftremita, tra Je quali vi 
é una fpezie di canale, o doccia, confide-
rabilmente piü lungo che largo , dove un 
naviglio eííendo entrato e ferrato , lafeiafi 
andar fuon l'acqua alia prima porta, con 
che i l naviglio vien follevato 1 5 , o 16 
piedi , e fatto paliare da quefto canale in 
un altro molto piü alto . Per cotal mezzo 
un baítello fi trafporta fuor dalla Loirc nel-
laSenna, benché i l terreno tra eíiiduefiu-
mi l i alzi 150 piedi piü al to, daunfiume 
all' a l tro. 

La parola Ingle fe Sluice é formata dalla 
Francefe Efclufe , che Mensgio diriva dal 
latino excíufa, che trovaíi nella Legge Sá
lica nel medeíimo fenfo. Ma quefta exclw 
fa debb' effer riítretta alie chiufe de' mul i -
ni , &c. peroeché quelle che in oggi fer
vono a follevar navigli ne' fiumi di piani 
differenti , erano ignote agli aní ichi . 

CHIUSA in Muí ica . Vedi CADENZA . 
C H I U S O , ncli 'Aralüica: quando un uc-

cello , che é per natura deltinato alia fu
ga ed al voló , é difegaato in un' arme , 
in una pofitura eretta , con le fue ale 
chiufe o abbattute, e non gia o volanti o 
difpiegate , e' fi blafona alia parola clofe , 
o Chiufe. Vedi VOLÓ, e COPPIA. 

Nel qual fenfo, Chiufo é contrario a Vo
lante . Vedi VOLANTE . 

,Chiíífo non íi applica al pavone , né a 
vo-
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vohl lH domeílici &c. perché queQa é lalo-
ro ordinaria pofitura. 

l i termine Chiufo o clofe é pariínenti úfa
lo , per U moríi di una briglia, quandonon 
fono eftefi, come comunemente í¡ portano. 
Si applica parimente al portar di un E imo, 
colla vifiera calata . 

C H I U S U R A , é que) giro o circuito di mu-
raglie di mattoni, o di pietra, attorno de* 
giardini &c. Vedi MURO. 

C H L A M Y S , C lámide , nell' Ant ichi ta , 
¿ un abito militare , portato dagli antichi ío-
pra la túnica. Vedi TÚNICA . 

La Clámide era i'ifteíTo in tempo di guer
ra , che la toga in tempo di pace ; cd eran 
vefti , che -competevano a i Patricj . Vedi 
TOGA . 

Non coptiva tutto i l corpo , ma partico-
larmcnte la parte di dietro ; benché venifí'e 
ancora fopra gli omeri e le braccia , e fofle at-
taccata con una fibbia al petto. 

V i erano quattro o cinquc fpezie di Cía-
midi) quella de'fanciulli, quella delle don-
pe, e quella degli uomini ; queft'ultima era 
divifa in clámide del popólo , e clámide I m 
peratoria . 

CHLOROSIS * , nella Medicina, é una 
malattia mulitbre , volgarmente chiamata 
grecn fickncfs, White jaundice &c. i l morbo 
deila pallidezza o del coior verde, 1'itterixia 
bianca, &c. 

* La parola Chlorofis fignifica , verde , 
verdczza verdore ; ed c formata da 
X'KOV, , cxba , o fieno. 

V i fono ú'ordinario foggette le fanciulle, 
ledonzdle, e levedove; o anche le manía
te , i mariíi delle quaii fono deficienti &c. 
Queño morbo da una tinta pallida, gialla , 
o verdiccia alia pt l le , con un circolo di color 
violwiio o paonazzo fotto gli occhi. La pa
ciente é melancólica , fcontenta, c foggetta 
a naufee; frequentemente ha una febbre. er
rát ica, i l polio bailo, eineguale, vomito , 
gravezza, tedio o naufea, fopimento, diffi-
coita di refpiro, appetiti o voglie di cibi af-
furdi &c. 

Soprayiene d'ordinario , qualche tempo 
avanti, o vicino al tempo deli'eruzione de' 
mertrui. Benché la foppreffione de' raeñrui 
non é fempre la cagione di quefto morbo 5 
imperocché fcorrono talvolta i meftrui rego-
Jarmente, benché di raro, nel progreflfo di 
dfomale . Secondo i 'Eimullero, la foppref-

Tomo I L 
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fione de'mefi é piu tofto i'e6fetto di qucílo 
raale, che una cagione. Vedi MENSES , o 
MENSTRUI. 

La cura d dee principalmente tentare cbn 
medicine caiibcate, e con le amare. Nelle co-
ílituzioni íreddc, trovanfi utiíi le decozioni 
di Guaiaco. 

CHOLAGO.GUS *, x^*ya>y®'>un me: 
dícamento che purga la bile per di íoíto . Vedi 
BILE , PURGANTE, &C. 

* La parola viene da > bile y e aya? y 
tirare, condurre. 

V i fono de' Cholagogi femplici , ed altri 
compofti: gli uni e gli altri diftinti in tre fpe
zie, riguardo alia loro at t ivi ta: Q'XQÍ benigni y 
moderati, e violenti. 

Dclla prima fpezie foo la manna , la caf-
fia , le rofe, i taroarindi, &c. della fecon-
da , la fena, i i rabárbaro, Taloé &c, del-
1» terza, la jalapa, la fcammonea &c. Vedi 
ciafcuno fotto i l fuo an íco lo , MANNA, SE
NA , &c. 

CHOLEDOCHUS», nel l 'Anatomía, un 
termine applicato ad un canale, o dutto , 
chiamato anche duüus communir ; formato 
dall'unione del poro bilario, e del dutto cjr-
íiieo . Vedi DUTTO . 

* La parola } Greca, compofla di » 
; cholera, o bile, e Ĵ Ô CCM , ricevo, 9 

contengo. 
\\ DuñusCkoledochus y pa fían do obblíqua-

mente ail' inferiorc eftremita del duodeno, 
ferve a trafportare la bile dal fegato agí' i n -
teftini. 

Alcuni fi fono immaginati , ch 'egl icon ' 
duceffe la bile dal fegato alia vefeica fellea ; 
ra a eíTendofi oífervato , che il duodeno, e non 
la vefeica fellea, é qucllo che 0 gonfia nel 
foffiare in quedo condotto, fi fa manifeüo 
che la bile contenutavi, non é ahrove por-
tata, che al duodenum. Vedi BILE, FEGA
TO, Vefeica del FÍELE, o FELLEA. 

C H O L E R A . Vedi l 'articoloBILE. 
CHOLERA-MORBUS , un iraprovifo traboc-

co, od una eruzione repentina della bile, o 
di materie biliofe, per di fotto, eperdifo-
pra . Vedi BILE . 

Credefi che quedo morbo proceda dalia 
grande abbondanza di uraori biliofi , ch'ef-
feodo moho acrimonioíi , vellicano le raem^ 
brane dello ftomaco e degl' intertmi; e per 
cotal mezzo eagionano infolite c violenti con-
trazioni, 
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F un raale pericolofifíimo: di qui é che 

rFrancefi anticamentc chiamaronlo r m j / í -
Galétnd. 

Egli ha ¡I fuo nome, o dalla gran quan-
t i ta di Cholera o bile che evacuaü , o perché 
la materia é di continuo erpulfa agí intcíiini j 
che anticamcnte chiamavano Choladei. 

I I Dr. Sydenham oflerva, che generalmen
te quefto morbo attacca le perfone verfo i l 
fine dclla ñ a t e ; e ch' el procede , bene fpef-
fo , dalla crápula : che la cura ne dipende 
daU'amminiftrar una quantita grande di bro-
do culinario, bevuto in modo che écciti i l 
vomito abbondantemente ; e che i l brodo 
medefimo fi pub anche introdurre a modo di 
ciiftero: dopo di che , cgü dice , che dee 
corapirfi la cura col láudano, dato a giufti 
intcrvall i , ed in appropriate doí i . 

I I rimedio nelT Indie per la Cholera mor
ón s , o Mandechin , é frenare e tenere i l paxien-
tc dal bere; e abbruciargli o fcottargli le fuc-
lede'piedi. Vedi BRUCIARE . 

C H O N D R O G L O S S U M , nell' Anato
m í a , é un piecoliffimo paio di mufeoli della 
jingua mentovati da Verhcyen, e da diver-
íi aítri Autori , in cftrcmo corti e ftretti , 
che nafeono dai proceíTi cartilaginofi dcll'os 
hyoides, e $'incontrano e congiungono neí 
me2zo della bafe della lingua, dovceíTi mu
feoli fono inferiti , formando un arco fotto 
di cíTa. Vedi LINGUA . 

Queño paio di mufeoli non íi trova intut-
t¡ i foggetti; e d i q u i é ch ' é ftata da alcuní 
meíTa indubbio la loro efiftenza : ma, a dir 
vero, la natura fi prende cotante l iber té , in 
eofe eziandiodimaggior momento, che non 
é un paio di mufeoli; che non fa d' uopo per 
quefto contó di contrallare alia veracitk di 
tanti Au to r i , che at teüano di averio vedu-
to • Vedi MUSCOLO. 

CHOP-CHÜRCH}OCHURCH CHOPPER , 
¿ un nome , o piuttoíto un foprajjnome , 
che fi da a'beneficiati, i quali han Fufo e 
la pratica di permutar benefizj. Vedi PER-
MÜTAZIONE . 

Chop-Church, f i trova in uno ílatuío an-
tico , addotto per un contratto legittimo, 
o per una oceupazione non illecita; ed alcu-
ni de'giudici dicono, che quell'era una buo-
na giunta . Broock foüienc , che non era 
oceupazione, ma una cofa perraiffibile dalla 
legge. Vedi BENEFIZIO. 

C H O P I N , o CHOPINE , una mifura l i -
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quidaFrancefe, che contiene mezza la i0f0 
pinta. Vedi MISURA. I Tofcani la diceb-
bono una foglietta. 

La Chopine di Parigi, é quafi eguale alia 
pinta Inglefe. 

Una Chopine di acqua comune pefa una I i ' 
ra parigina . Vedi PINTA . 

C H O R D A . Vedi CORDA. 
CHORDAPSUS * , in Medicina, é una 

malattia degl'inteftini, altramente chiama-
ta volvulus , iliaca Pajfw , e miferere mei : 
benché altri la facciano folamente una fpe-* 
zie del miferere mei . Vedi MISERERE , ed 
ILIACA . 

* La parola viene dal Greco xpP^* J 
gia% ed «Tora, nefto , annodare, o le
gare . 

Galeno la deíinifce , una tumefeenza, e 
inflazione degl ' inteíi ini tenui , che l i ta ap-
parire pieni, e fiirati come una corda. Ar-
chigene la fa una fpezie di miferere, o vol-
vulo, confiftente in un tumore, in uncerto 
fito deg!' inteftini tenui , che aífonda , e ce
de alia mano quand 'é premuto: aggiugne ^ 
ch' é un male in eflremo pericolo , e che 
ordinariamente uccide in tre o quat t r 'ore» 
fe non viene i l tumore a fuppuraZíone *, i l 
che perb non toglie ancora tuuo i l peri
colo . 

probabile tuttavolta , che i l Chorda-
pfus non fia altro realmente che i l volvo-
l o , o i l miferere mei. Celfo avvene, che al 
fuo tempo erano la ficíTa cofa» 

CHOREA SanSíi V n i , nella Medicina , 
é una malattia, cui diverfi Autori novera-
no come un cafo iflerico , o fia un male 
uterino; ed altri come una fpezie di furo-
re uterino. Credefi che proceda da una tur-
gefeenza e repiezione di fughi caldi , fpe-
zialmentc ne' vafi u ter ini , che eccita c ca-
giona moti violenti \ e che fol femminc 
fono da effo attaccate í ma i i Dr. Syden
ham piíi propriamente oíferva, effer quefia 
una convulfione univerfale , che qualche 
volta continua per diverfe fettimane, anzi 
per mefi fenza intermiffione . Vedi CON
VULSIONE . 

Quelli che da queílo male vengono af-
faliti , fon di continuo in movimenti flra-
n i , colla te fia , coile gambe , e colle brac-
eia ; di maniera che ion o inetti a prende
re i l cibo, e nutrirfi da sé . E ' d i fíe rente 
da altrc convulfioni, in queí lo , che i nio-

t i 
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t i non fono dolorofi, né alcuna delle crtre-
mitadi o parti é violentementc eontratta $ 
o ftefa per qualche tempo. Fanciulli e fan-
ciulle vi fono foggetti» dai dieci anni dictk 
fin alia pubcrta : benché piü fpeíTo le fem-
mine, che i mafchi. 

Qualche volta i l ma!e precede alia pri
ma eruzione de' meflrui ; ne! qual cafo íi 
ufano generalmente degli opportuni catar-
t i c i , con calomel, e deobftruenti; d' altra 
guifa , fi fa ufo delle evacuazioni e degli 
anticpileptici come negli altri raali de* 
nervi. 

Prende 11 neme di Chorea Santi Vit i , o 
fia Danza di S .Vi to , dalla Cappclla di S . V i 
t o ; perché fu creduto da alcuni, che quefto 
male aífaliva le perfone verfo Maggio, che 
era i l tempo dcH'anno, in cui viOtavafi qucl-
la Cappella, e che l i faceva bailare e faltare 
dintorno in una ftrana maniera. 

CHOREPISCOPO » , unminiflroEpifco-
pale nella Chiefa antica , intorno alia cui fun-
zionc, idot t i fon di aíTai vario parcre. Ve
di VESCOVO. 

* La voce e dal Greco xapa , reg'ione^ o 
piccolo paefe , ed iiriaKov©', Vefcovo , in-
fpettore. 

M . de la Roque crede, che i Chorepifcopi 
foffero i Vefcovi della campagna , che avef-
fero la fteífa autorita ne' vi l laggi, che i Ve
fcovi nelle Ciíta ; ma che, per gradi , fe-
condo che fioriva la Chiefa, i Vefcovi del 
Villaggio refpirarono fentimenti troppo al-
t i , ed alia vita rurale difconvenevoli; eft i-
marono percib l'onore epifeopaie avvil i to , e 
refo fpregevole in un ritiro campeftre. 

Quindi f u , che i l Concilio Sardiccfe proi-
bi la Confecrazione de' Vefcovi nella cam
pagna , o nelle ciíta piccole ; acciocché il Ca-
rattere Epifeopaie foffc ognor foftenuto dallo 
fpiendore delle grandi C i t t a . 

M . du Bois aggiugne , che quantunque i 
Chorepifcopi efercitaífero mclte funzioni Epi-
fcopali, &:c. puré non erano ordinati come 
Vefcovi, né veüiti di tutta Tautorita di quell' 
ordine, ma erano folamente un grado al di 
fopra de' meri Sacerdoti. 

j M . le Maitre é d' opinione , che l'ufizio 
áiChorepifcopuí, che é quello, a cui di pre-
fente adempiono i Decani rural i , era fopra-
intendere, fotto de Vefcovi , a quelle Par-
rocchie ch' eran diíianti dalla Sede neíla cam
pagna. Aggiugne, che furono abolit 'i, per-
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che ufurpavano l'autoritk de'Vefcovi. Vedi 
Decano RURALE. 

A l t r i di nuovo dicono, che i Chorepifcopi 
eran propriamente quei che in oggi chiamia-
mo Vefcovi in parttbus ; ai quali , in qualí= 
tá di fuffraganei, era commeíía ^ammimñra-
zione diDiocefi , nel tempo dell'afTenza del 
Vefcovo. Vedi SUFFRAGANEO. 

A l t r i piuttofto penfano, che Tiníli tuzio-
ne de' Chorepifcopi diede occafione a quella 
degli Epifcopi in partibut \ queíH ultimi pc-
rb hanno de' privilegj , che glí altri non 
aveano. 

Finalmente, altri vogliono che i Chorepi
fcopi non foffero fe non preti ; muniti da" 
Vefcovi della loro autorita , in íuoghi di 
campagna. 

I I Concilio Antiochcno , tenato T anno 
342. ordina " Che quelii ne' borghi e ne' v i l -
„ laggi, chlim&t'i Chorepijcopi * conofeano i 

termini !or preferitti; che poííano ordina-
j , re lettori , fuddiaconi, ed eforciíii , ma 
5, nongia Preti, néDiacon i , fenza il Vefco-
„ vo da cui dipendono. I I Chorepifcopo far^ 
„ ordinato dal Vefcovo della C i t t a . 

I I PapaLeone, nel 936. dice, che i C/jor-
epifcopi non debbano ordinar Preti , né con-
facrar Chiefe : i l Pontefíce Nicolb dichiara 
non oftante in una Lettera aRadulfo, nel 
nono Secólo, che '\ Chorepifcopi averanno 1c 
funzioni epifeopali; e che le ordinazioni de* 
Preti e de' Diaconi da loro fatte fono va
lide . 

La prima volta che leggíamo qualche cenno 
á t Chorepifcopi nell 'Oriente, é nel principio 
del quarto Secólo ; e nell' Occidente , vedo 
i'anno 439. Eglino ceiTarono e nell'Oriente 
e nell'Occidente , nel Secólo nono. 

CHOREPISCOPÜS * , é parimente ü nome 
di una dignita che ancor íulfifte in alcune 
Cattedrali , particolarmenre in Germania ; 
che fignifica lo fteífo che Chori Epifccpus ^ o 
Vefcovo del Goro. .Vedi CORO. 

* La voce, in quejio fenfo, non viene da 
X°Pa-¡ luogo, paefe, ma d̂ r xoP®') Cho-
rus, Coro, &c. 

Nella Chiefa di Colonia , &c . i l primo 
Cantore é chiaraato Chcrepifcopu: . Vedi 
CANTORE. 

C H O R E U S , XO^ÍÍ©', un piede ne'laPoe-
fia antica, piíi comunemente ckiamato Tro-
ch¿eus. Vedi TROCHEO . 

C H O R I A M B U S , nellaPoeíla Latina , un 
F f f 2 pie-
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picde comporto di un choreo, o di un troclieo , 
e di un iambo . Vedi PIEDE . 

Confta di quattro íillabe , la prima e V 
ultima delle quaii fono lunghe, e le due di 

mczzo brevi: come Filiólos . 

C H O R I O N *, la membrana erteriore, che 
inveOe i l feto nel l 'ú tero . Vedi FETO. 

* La parola viene áal Greco j&l'pér , cape-
re , eontenete . 

El i ' é molto grofl'a e forte ; nella parte di 
¿ e n t r o , dove fi unifce con un' altra mem
brana detta ^?M«/OÍ , é molto lifcia ed egua-
í e , ma afpra ed ineguale di fuori j el i 'é in-
terfperfa di un gran numero di vaf i , ed at-
taccata alia maír ice- , per meizo della pla
centa, che {Irettaraente le fi attiene. Vedi 
PLACENTA * 

Quefta membrana fi trova in tutti gli ani-
mali» 

La Chorion, r ylmn 'toj, e la Placenta, for-
manocib ehe noi chiamiamo J'eíro»^/^. Ve
di SECONDINA . 

CHOROBATES * , una fpezie di livelia 
acqua, in ufo appreffo gli antichi , com-

poña di un doppio quadrato, in forma di un 
T , deferittada Vi t ruv io . Vedi LIVELLA . 

* La parola viene dat Greco fymfú&amá » 
eonere fopra, feoncre un paefe . 

CHOROGR A F I A * , Paree di fare una ta
r ó l a , o d e í e r m o n e di qualche paefe j o pro
vincia. Vedi MAPPA . 

* Lavoce e compofla del Greco x®?*- ) rs'' 
gione y e y^m '̂stj deferivere. 

La Ck(irografi.a é diftinta dalla Geografía-^ 
come la delcrizione d'un paefe particolarc lo 
é daquelia di tutta la té r ra . Vedi GEOGRA
FÍA. - • .ífnóíi c!oja<! ;>f! f- jáabrjaO Wm 3. 

Dalia Topografia tW é di-ÍHnra , eome la de-
fen^iane del medeíimo paefe é diftinta da 
qutlla di un- femplice luogo^ od iunac i t t a j 
o di un r i íke t ta di effo paefe . Vedi TOPO
GRAFÍA . 

GHOROIDES * , nell' Ana tomía , é u» 
termine applicato a diverfe paríi del corpo y 
che hanno qualche fomigliaoza alia membra
na chorion.. Vedi CHORION. 

* L a parola ¿ formata dal Greso yo&Av ? 
Chorioa , s B § < & , immagine ,. fomi-
glianza . 

Charoides pa«ti col armen Je ufafi ehiamare 
1* interiore membrana che immediatamentc 
iaveíle i l eervell© j ; cosí detta, p^r cííere ia-
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framifchUta di un gran numero di vafi fan-
guigni, come la chorion ; ma piü comune-
mentc é denominata la p 'ta mater, o meninx 
tsnui í . Vedi MENINGE, e MATER. 

jP/f-mf CHORO I DES , é on nodo o gruppo 
di vene e di arterie ne' ventricoli anferiori dei 
Cervetío , teffuto dei rami deiia earotide . 
Vedi PLEXUS , e CERVELLO . 

CHOROIDHS , s'applica parimeníi alia in
teriore, e poÜerior tuntca deli'occhto, ini-
mediatamente fotto la fclerotica. Vedi TÚ
NICA ; 

El i ' é melle, foítiíe , e ñera ; e la fuá fu* 
perfizie interna o concava, é affai pulita e 
lifcia. Ha tal nome, per effere interfperfa 
di vafi. La fuá paree anteriore é chiamata 
V Uvea * Vedi UVEA. 

M . Mariotte foftiene , che k vlfíone íi 
compie piuttofto nella Choroidc che nella re
tina: nei che egli s1 accorda con Bar. T o r i 
ñ o , ed é feguitaío da M . Mers; ma moltif-
fimi alfri Autori fof>o di fentimeoto diverfo . 
Vedi VISIONE, RETINA, &C. 

Appunto fotto \aChoroide vi é la retina * 
Ruyfchio- peí veriía dtee, ch'cgli ha tróva
la un'altra túnica tra hChoroide e la reti
na ; e la denomina da fe medeí imo, T u n i ' 
ea Ruyfchiana. Egli aggiugne ,. che ella ere-
ice cosí ísttacco Choroide i che nelle or-
dmaiie dilícxioni viene, perdusa d'occhio, o 
trafeurata. 

Ma Vcrheyen, benchá trovato abbia la 
Choroide di un uceello divifibüe in due raem* 
brane , non po-íé pero raai feparare o difgiun-
gere quelle deil'ocehio umano; e pero pen-
ía che non v i fta bifogno di alcun nuovo 
nome .. 

Choro i de é neta negli uomini ; ne5 leo-
RI , ne' cameü r negli orfi , nelle pecore ne 
eani, ne' gatti r e in molíiíTimi pefci e l i ' é 
di un colore riluecnte y come il luiiro o bril-
lanie deil'argento, o-delle perle orientali; € 
fa que! che i Natufaliíii chiaraano lofmalta^ 
cd il colore de!!'occhto-. 

C H O R U S . Vedi CORO. 
CHOSEi, cofa, nella legge Inglefe, I ter

mine che fi ufa in varié circoftanze e con va-
rj epireti; come 

CHOSE in ABion^ non' é gia alcuna eof& 
corpórea, roa folo undin t to ; v. gr. un cen-
fo annuo ( Annuiiy ) un' obb l igaz ione im 
patto, &c. 

C/jo/e m ABim% f i gb anch e dh i a ma re 



Chofe ¡nSufpence^ come, non avente reale 
cfiíknza , e non eííendo propriamcnte nel 
polTefíb. 

CHOSE Local, é qualche cofa anneffa ad 
un luogo , v. uo mulmo. 

CHOSE Tranfttory, cofa mobile, e che pub 
efTere trafportata da luogo a luogo. 

C H U P M E S S A H I T I * , Setta apprefío i 
Maotnettani, la quale crede che G. Cnfto 
é D i o , ed il vero MtlTia, i l Redentore del 
Mondo i ma fenza preltargli alcun pubbiico 
o dichurato culto. 

* La parola nel UngtiaggioTurchefco ^ fi-
gnifita prott itore de1 Cri í l iani . 

R icau t dice ,che v i é gran numero di Clmp-
meí í ah i t i tra la gente d'onore e-di bel co-
flume nclla Turchia , ed anche non pochi 
nel Serraglio. 

C H U R C H . V e d i C n i E S A . 
diURCH -Scot , o Churcheffet, una paga, 

o conlribuzione , dagli Scr i t tor i Latini fo-
vente chiamata primitta femlnum, ed era , 
da principio, una certa miíura di fermen
t o , che pagavafi al Sacerdote nel giorno di 
S. Marttno , come i primi frutti della raccol-
ta . Vedi PRIMIZIE, CVKIMI F ru t t i . 

Que fia fu ingiunta per leggi del Re Mal-
colmo I V . e da Canuto c í o . Ma d o p o i , 
Churcb-Scot venne a íignificare una riferva 
di contribuzione di grano pagaía a' preti fe-
colari , od a' regolari; e talor fu prefa in fen-
ío cos¡ genérale , che comprendeva pollame , 
od aitre derrate, che íi contribuivano in fpe-
zie a 'Reíígioíi . Vedi DÉCIMA . 

CnuRCH-lVardens, anticamenté CHURCH-
REVES , erano m i n i í k i , fctlti ogni anno nel-
Ja fettmiana di Paíqua , dal Párroco e da' 
ftioi Parrocchiani , fecondo i l coftume del 
l u o g o ; i quali vegliardoveano íopra le cofe 
del laChieía ; come fopra le rendiíe, i Cr-
is i te í j &c, oífervare la condotta de' Parroc-
chiani , in riguardo ai dehtti che cadono fot-
to la giurisdizionc della Cuna Ecclefiañica; 
prefentare al Vefcovo g l i fcandalofi ; avver-
íire che non fi predicaííe fenza licenza &c. 

^ \ Church lVardens fono una fpezie di Co-
m u r f i t ^ o corpo in Fratellanza ; e vengo-
no abilitati dalla ¡egge a intentar i i t i , e m o 
veré inftanzc3 come puré ad efíere proGeflTa-
t i , per ogni cofa fpettante allaChiefa, od 
a poveri della Parrocchia , Vedi PARROC-
CHIA . 

C l A M B E L L O T T O , in logjcla Cambkt * > 
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é undrappo, alie volte di lana, altrevoltc 
di f t t a , e talor di pelo, quellofpecialmentc 
di capre con lana o fe ta ; in altri Ciambc!-
lotti , l'ordito é feta e lana attorte afilíeme, 
e la trama pelo. 

* Mena^io áiriva la parola Franecfe Ca-
mslot {donde hanno gP Ingleft Camblct) 
da Cambclotto termine Levantino per ¡i 
drappi fat t i con pelo fino di capra Tur-
chefea : da donde fi ha la voce Cymat í -
lis /wCamclotto Turchefco. A l t r i lo 
chiamano Capeliotta da Capellum, Ca
pra . Bocharto vuole che Zambclot fia una 
corruzione deW Arábico Giamal, Camelo. 
A l t r i tirano Camblet dal pu-ro Latino 
Camelus: per lo che propriamente Cam
blet, Ciambellotto , ftgnificheubbe , un 
drappo fatto di pelo di Camello. 

L ' Inghiltcrra, la Francia, V Oilanda, la 
Fiandra, fono i luoghi principali di queíla 
manifattura; Bruffelies 11 fupera tutti nella 
bellezza e nella qualita de'fuoi Camelotti: 
quei d' Inghilterra fono ftimati i fecondi. 

CiAMBELLOTTI figuratt , fono quelli di 
un colore, fopra i quali fi ñampano varié 
figure, f io r i , fogliami &c. col mezzo di 
ferri caldi, che fono una fpezie di forme o 
ílampi y fatti paliare infierne col drappo fot-
to un torchio , Vengono querti principal
mente da Amiens , e dalla Fiandra : 11 cora-
mercio n'era un tempo affai piíi confide-
raio che al prefente. 

CÍAMSELLOTTÍ a acqua % fono quelli che 
dopo di eííere ílaíi teífuti, ricevooo una cer' 
ta preparaziooe coll'acqua ; efonodipoi paf-
fati fotto una foppreífa calda , che da loro 
del lifcio e del luí l ro. 

CÍA MBELLOTTI a onde, fono Quelli su í 
quali fon impreífe dell' onde, come fopra i 
tabbi, per mexzo d'un raangano, fotto cui 
fi paífano e npaífano diverfe volie . Vedi 
MANGA NO , 

Coloro che bazzicano in queíle manifatíu* 
r e , debbono avvertire che i loro camelotti 
non acquiftino faifa e fuperflua piega \ elíen-
do quafí impoffibile lévamela v í a . 

La cofa é notoria, e paífata in proverbios 
noi fogliam diré , tí tale é come i l Carnelot' 
to, cH-haprtfa lafuapiega. 

C I A M B E R L A N O , CHAMBERLAIN . Ve
di C AME R LINGO. 

C I A R L A T A N O * , un empirico, od M 
caatiaibanco s i i quale mette in mofe* S ÍÜI 

f eiií* 
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vendita le fue medicin-c fopra un palco pub-
blico , e tira i l popólo attorno a sé colle 
fue buñbnerie , col vaneare l ' a t t iv i ta de' 
fuoi rimedj, &c, 

f L a voce fcconda Calepino , viene daW 
Italiano Ceretano; da C^re tum, cittk 
vicina a Spoteto in Italia, da dove que-
Jii impofiort fono prima venuti. Menagio 
deriva Ciarlatano da Circulatorius , o 
Ci icula tor , un Salimbanco. 

C I A R P A , é un termine neli'Araldica , 
probabümente dirivato dal Francefe Echar
pe; che fignifica la fafcia], che i Coman-
danti militari portano per ornamento. 

Portafi a un dipreffo come un baftone 
dalla parte finiflra ; ina la ciarpa é piu lar
ga, c viene continúala quafi fuor degli or-
l i dello feudo; mentre i l baflone é taglia-
to da ciafcun capo . Egli porta ncll' arme 
campo bianco , ciarpa aizurro . Vedi Tav* 
Arald. fig. 44. Vedi puré BASTONE . 

CIBO» o ALIMENTO; é qualunque ma
teria, che introduce nelía bocea , ch' é 
digerirá nello ftomaco, e in altre vifeere» 
c convertita nel!a materia dei fangue, per 
riflorare, o fuppüre cib che é logorato, o 
mancante. Vedi DIGESTIONE» 

I cambiamenti y che i l cibo foílienc , pri
ma che diventi una parte del noftro corpo, 
fono IO. Mafticaz ione; 20. Deglutizione ; 
3 a . C o n c o 2 Í o n e ; 40. Chilificasione ; 50. San-
guificazione ; 6o. Al l imi azione. Vedi MÁ
STIC AZIONE , C O N C O Z I O N E y C H I L I F I C A -
Z I O N E , N U T R l Z I O N E j &C. 

I I Cibo é di due fpezic, cioé Efculenti r 
o mangiari i e Potulenti o bevanda . Vedi 
BEVANDA» VINO^ BIRRA, ACQUA > &c. 

I primt Cibi de'noftri progenitori, era-
no Tacqua f e le fpontanee produiioni del-
la t é r r a ; con che naziont intere vivonoan
che in oggi. Vedi FRUTTO, &C. 

Tu lp io , nota in qualche luego, che gli 
uomini anticamente fi cíbavano alia ftdfa 
maniera che gli altri animali ; e vivevano 
di erba e di grano. A poco a poco fon ve
nuti a pafcerfi degli umon ode* fughi di cer-
tebeftie, come di í a t t e ; ed aila fine comin-
ciarono ad eífere carnivori , e divorarono le 
partí degli animali ííeñi . Vedi CARNÍVORO . 

La varieta áe*Cibir pare che non. faccia. 
aícun divario nella foftanza o ñeííé azioni 
de' corpt pafciuti e mantenuti con quelii ; 
avendo 1c vifeere una virtíi d i alterarli e di 
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aíTimilarli, o cenvertirii, per quanto fieno 
eterogenei , in una foñanza íimilare , co
me eííe . Vedi ASSIMILAZIONE . 

La differenza de' Cibi coníifte principal
mente in queQo , che alcuni fono piu fá
cilmente digeriti ed affirailati , che altri ; 
e foínminiftrano piu fugo nutrizio1, che al
t r i ' : al qual fine fono ñate invéntate le 
diverfe fpezie di accoraodare i cibi ; cioé 
per difporre la materia a piu facile e copió
la aflimilazione . Vedi PREPARARE i cibi. 

I m i g l i o r i , piíi femplici, e leggieri al
ia digeftione, fono i cibi preparati di femi 
frumentacei, e íeguaiinofi ; come i l fórmen
lo , i l r i fo , l 'o rzo , i l mayz , Tavena , o 
grano d' india, feccati , macinati, fermen-
t a t i , cotti nel forno, &c. Vedi LEGUMI . 
Fagiuoü, ceci, l en t i , vecce &c . In oltrc 
le piante verdi o frefehe , e Terbe orten-
fi, come iattuca, prezzemolo, biela , &c. 
Vedi INSALATA. Frutta, come pomi, pe-
r i , bacchc, cerafe, prune & c . Vedi FRÜT-
TO . E le parti magre degli animali, degli 
uccelli , dê  peíci; degl ' in íe t t i , &c. prepá
rate con boíl i r í e , arroíUrle & * . Vedi PRE
PARARE t cibi . • 

E tuttavia per differctm intenzioni , r i -
chieggonfi diíferenti fpezie di cibo : cosí | 
cibi d u r i , fecchi, groffi , pefanti , fecuien-
t i fono migliori per quelii , le cui vifeere 
fon forti , e la digeiuone facile o pronta : 
ed i cibi m o l l i j leggieri,, umid i , femplici, 
percoíioro fon permeiofi. AU' incontro, pe' 
valetudinarj, pe'deboli, pegli applicali agli 
íludj , e per l i fedentarj que' cibi fon mi
g l io r i ; che o Tarte o la natura ha refi piíi 
affini alia foñanza di ch i lo ; come ií laite, 
i brodi, ^ c . Vedi LATTE , & c . 

Quando H temperamento inclina all ' aci-
d i t á , i cibi piu convenienti fono gli alcall
er; e dove la eoftituzione pende ad eífere 
alcalina , % l i acidi» Vedi ACIDO > e AL
C A L I . 

Alcuni han vo íu to , che i l ferro, imetal-
l i , i minerali &c . poíTano , mercé di una 
preparazione particolare e giuOa , diventar 
cibi ; per la qual cagione le decozioni , o 
bevande d 'oro , caübeate, &c. fono cfalla
te cotanto - ma é certo , che tali malcrié 
non poífono mai eífere affimilate , e dive
nir parte del noílro corpo. Poífono bensi 
agiré ful noftro fangue , c su i vaíi fan-
g u i g n i , per i l loro impeto &e. e perb eí

fere 
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fere di ufo e yantaggio in medicina j ma 
non gih come ctéé . 

Una giufta regolaiione del la qualita , e del-
h quantita del noftro Cibo , ed un' acco-
modazione fcrupolofa di eílo alie potente 
concottrici , farebbe di un'eílrema confe-
guenza per la faniía, e per la lunga v i t a . 
Vedi SANITA', e LONGEVITA". 

Quello che noi confumiamo niel oaoto, 
nell' efcrczionv'!, cegli «fAuvi &c. non A che 
una quantita deterrainata ; é u npara/ione 
dovrt bbc andaré di pan paik» col dsfpendio l 
Una propnrxion giuíU deífuna t- ác'V altra 
probabilmente ci preferverebbe dalle malat-
tie acute; ficcomt ci efenterebbe di certo 
dalle croniche; la maggior parte, o tutte 
le quali prócedono da replezione , ficcome 
appare dall' cfTer clleno cúrate con l ' eva-
cuai iont . Vedi EVACUAZIONE . 

Le qualita de1 G/¿/ , quanto all ' agevolez-
, o difficolta della digeílione , íi poíTono , 

fecondo che penfa i l Dottor Cheyne, deter
minare in lu t t i i cafi con quefti tre principj. 

Io. Che quelle fofianze le quali coníUno 
dclle pib groífe parti , fono le piü dure e dif-
ficili alia digeñione; perché le lor parti co-
Üitucnti fi toccano in maggior numero di 
punti 3 od hanno la piu grande quantita di 
contatto, dal che la lor coefione dipende. 
Vedi COESIONE . 

2 o . Che quelle fofianze, le di cui partí 
íi raecolgono o fi adunano infierne con mag
gior forza , hanno proporzionaimeníe piü 
ítretta coefione , e fono piü diftlcilmentc 
íepátate . 

3o. Che i fali fono aííai difficili da di-
gerirfi , perché uniti per via di fuperfizie 
piane , fotto le quali fon fempre compre-
fr: quindi , nelle ultime ílazioni della cir-
colazionc, dov' ella é piü lenta , fácilmen
te fi affjltano e fi ammaííano in piü gran-
di gomitoli , e si riefeono difficili ad eííerc 
cacciati fuori dal corpo. 

Da quefli principj l'autore inferifee , che 
que' vegetabili, e quegii aniraali, che vcn« 
gono piü prefto alia ¡oro maturita, o al lo-
TO aumento , fon di piü facile digefiione , 
che quelli che piü lenti maturano: cd i piü 
piccoli della loro fpezie, piü predio fidige-
nfeono che i piü grandi ; quei di foílanza 
fecca, carnofa c fibrofa, piü prefto chegli 
oleoíi , i graffi, ed i glutinofi; quei di una 
foftanza blanca, piü preño che quei di fo-
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flanza roífa ; quei di un fapor mi te , lene e 
dolce, piü prefto che qUei di un fapor for
t e , pieno, pungente, aromático : gli ani-
mali lerrcftri piü che quei del ra are : glí 
animali che vivono di Cióo leggiero vege-
tabile , piü prefto che quelli , i l ¿ibo de' 
quali é duro c pef«nle : i l cibo accómodalo 
fchiettamente, piü prefto che quello i l qua-
h é troppo condito, ía la to , fumato, arro-
í l u o , o in altra guiía ridotto ad un fapore 
piccante e fotte: l'aleíTo piü prefto , che 
1' arrofto, & c . 

I I medríirao Autore aggiugne, chel'afti-
nenza e T efercizio concorrooo coli' opportu-
no Cibo alia coníervazione della lanita ; e 
che dove i1 cfercizio manca , come nelle per-
fon e iludióte, i l difetto debbe fupplirfi coll ' 
aftinenia . V . ASTINENZA ed ESERCIZIO . 

C I C A T R I C E , CICATRIX , * in Medi
cina &c. un piccolo fegno, o margine, una 
cucitura , od elevazione di carne callofa t 
che fpicca su la pelle , e che v i refta do-
po il rifanamei.to di una f erita ordinaria
mente chiamata brogia , o efe ara . Vedi Es* 
CAR A , PERITA , &c\ 

* Alcuni dirivano la parola da clrca cu
tera : altrt tirano cicatrix da occacatrix, 
ejj'cndo la cicatrice non altro che obdu-
ñ i o vulneris , la cepritura, o /' n[con
dimento della ferita ; ma me gl i o diriva-
fi da cicatrix , che ha /' ijleffo valore ¡ 
dal verbo cScare , acciecaré. 

La Cicatrice é 1' ifteíío , nfpetto alia con-
giunzione dclle parti carnofe , che íi callo 
rifpetto alT oíía . Vedi CALLUS . 

Nc ' giovani fanciulletti, queíie cailofita , 
od e fea re, fpeííe volte fi diminuifeono , e ta-
lor fvanifeono del tutto , quando fon crefeiu-
t i in eta, come particolarmente é ftato of-
fervato ne' fegni del vajuoío 5 ed ofTervaíi 
ancora , che nei crefeere mutano fovente 
la lor fítuazione. 

C I C A T R I C U L A , nella Storla Natura-
le , una piccola marginetta o macchia , o 
Vefclchetta bianchiccia , nella membrana 
del tuorlo di un ovo ; dove i primi cam-
biamenti appajono , per la forraazione del 
pulcinp. Vedi TUORLO. 

La cicatricula é quello che d' altra guifa 
chiamafi buttero^ o i'occhio deli' ovo. Ve
di Ovo . 

C I C A T R I Z A N T E , nella Medicina, fi 
applica a que' rimedj che fono diííeccativi 9 

JE per 



4i¿r c í e 
é per quefto contó ajutano la natura arimet-
tere la pe ik , ed a formare una cicatrice, o 
e f e a r a . Vedi CICATRICE. 

Ta l i fono i l bolo armeno, la polvere di tu-
T í a , i ' ungüento diapompholygis, deficcati-
vura rubrum , &c. 

Le medicine cicatrtzzanti fono in altro mo
do chiamate efearotiebe, epulotiche , incarna-
tive , .agglutinanti &c. Vedi EPULOTICO J 
ESCARÓTICO, INCARNATIVO, occ. 

CICLISCO (da W . K ® ' , circulus) un iílru-
mento in forma di mciza luna, adopratoda' 
Chirurgi per rafpare Ucranio, nelle fratiure 
su queña parte. 

C I C L O , CYCLCJS , nella Cronología é un 
certo periodo, od una ferie di numeri pro-
cedenti ordinatameme da! primo ali'ultimo , 
e ricorrenti di nuovo dail' ultimo al primo, 
fuecefiniamente e fenza interruzione . Vedi 
PERIODO . 

L'origine de Clcll fu cosí : la rivoluzio-
ne apparente del Solé attorno della t é r r a , é 
ílata diviía , arbitrariamente , in 24 ore j ba-
fe o fondamento di ogni noftra mifura del 
tempo . L ' ufo civile non ccnol'ce fe non ore \ 
0 piuttoíio , multipli di ore, come giorni , 
ed anni. Ma né i ! moto annuo de! Solé , né 
quello degü altri corpi ecleíli , fí pub mi fu
ra re cfattamente, e fe nía avanzo o redante 
alcuno, per mezzo d' ore, o dei loro mul
t i p l i . Quello del Solé, v.gr. é 365 giorni , 
chique ore, quarantanove m m u t i , a un di-
preffo j quello della Luna ventinove giorni, 
dodici ore, quaranta quattro minuti . Vedi 
ANNO , e JVIESE . 

Quindi , per inghiottire , ed ingolfare , di
ré m cosí , quefte frazicni , in numeri inte-
r i , ma in numeri che folamente efprimano 
giorni ed anni , fono flati i cidí inventati : 
1 quali coraprendendo diverfe rivoluzioni del 
raedefimo corpo, lo rimettono , a capo d' un 
certo numero d' anni, negli íieíTi punti del 
ciclo, donde prima ei íi pa r t í , ovvero , i l 
che é la lleíía cofa, nel medeíimo luego o 
fu o del calendario civile . Vedi CALENDA
RIO . Tal é i l famofo Ciclo di 19 anni, chia-
mato ancora i l . ,-. 

CICLO della L u n a , o il CICLO Lunare , ch' 
é un periodo di 19 anni folari equivalen
te a diecinove anni lunari , e íette raefi 
intercalan: nel qual tempo, i novilunj ed 
i plenilunj fuppongonfi ritornare all ' iíicíío 
giorno del i'anno Giuí iano. Vedi LUNA . 

ene 
Egü é parimenti ch i amato i l periodo Mo* 

tonteo, da Metone Atenicfc , fu o inventare; 
ed i l numero d'oro. Quantunque propriamen-
te , i l numero d' oro é piuttoíio i l numero 
particolare che moíira V anno del ciclo la
ñare , in cui trovafi ogni dato anno . Vedi 
METONICO&G. Que fio Ciclo della Luna reg-
ge ed é vero e giuílo folamente per 312 an
ni : imperocché quantunque i Novilunj ritor-
nino all5 iüeífo giorno , a capo di 19 anni , 
tuttavolta non ricorrono all' ifíeÜb ttmpo del 
giorno, ma quafi un' ora e mezza piü pre
ñ o , i l qual errore in 312 anni, afcende ad 
un giorno intero. 

Ad ogni modo coloro, che furono impie-
gati in riformare i l Calendario , ammeífero 
Ja fuppofizione dtl rstorno dclle Lunazioni 
preciíamente di 19 anni in 19 anni, perfem-
pre. Vedi GREGORIANO, 

L'ufo di queflo ciclo neli' antico Calenda
rio , é moftrare la nuovaluna di ogni anno, 
ed i l tempo della Pafqua. Vedi PASQUA . 

Nel Calendario nuovo, ferve folamente a 
trovare l 'epaíta, che moílrano o n e ü ' u n o , 
o nell' altro Calendario , che i novilunj ca-
dono 11 giorni troppo tardi. Vedi EPATTA . 

Eííendo che gli Orientali cominciarono V 
ufo di queflo ciclo nel tempo del Concilio N i -
ceno, per lo primo anno del ciclo, aíTunfero 
o fuppofero cade re i l Novilunio Pafqualc nel 
giorno 13 di Marzo *, ful qual piede, i l ciclo 
lunare t re , occorfe al primo di Gennaio ndl 
terzo anno. 

Gli Occidental! al contrario, mifero i l «li
mero uno al 1. di Gennaio; loche cagionh. 
una difíírenza notabile nel tempo della Paf
qua: quindi fu , che Dionifio Exiguo , nel 
formare un nuovo Calendario , perfuafe i 
Criíliani d' Occidente , a falvar qtsefta difFe-
renza , e venir nella pratica della Chiefa di 
A itfTandria . Trovar F anno á d CICLO Laña
re ^ é trovare i l numero d'oro . Vedi N u 
mero d' ORO . 

CICLO del le Indizioni, éunafe r ied i 15 an
n i , che ritorna coílantemente in giro , come 
gli altri cieli j e comincia dal terzo anno avan-
t iCr i f to . Vedi INDIZIONE, 

Quando queílo Ciclo d' Indizioni fia fla
to prima introdoito apprcíío i Román i , e 
per qual fine, vi é gran controverfia fra i 
Cronologi. Petavio la lafeia come una co
fa da non poteríi determinare. La piu pro-
babilc opinions íi é , ch'ci fu ricevuto ver-
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lo 1' anuo 312. dopo i l terap» di Coflan-
t i no . 

Per trcvare t i ciclo dell' indizione per ogni 
áato anno, aggiugni íre all'anno dato , e 
dividí la fomma per 1 5 , i l rimanenie é i l 
eicío del? indizione . Se non vi é avanzo , 
i'indizione é 15. 

CICLO del Solé y o CICLO Solare , é una 
rivoluzione di 28 anni , che principia da uno , 
e finifce con 28 ; i quali fcorfi , le; lettere 
ácrnenicali , e quelle ch'efprimono le altre 
feüe &c. ritcrnano nel loro primo luogo, e 
prcccdono coll'iñeífo ordine di prima. Vedi 
DOMENICALE, &C. 

Ev chiamato Ciclo Solare, non in riguardo 
al corfo del Solé, che non vi ha niente che 
fare; ma dalla Domenica, anticamente chia-
mata dies Solis > i l glorno del Solé : perché , 
la lettcra Domenicaie é quclla che principal-
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mente fi cerca daquefta r i vo luz ione l e let
tere domenicali, círe fono le prime nell'alfa
beto , cffendo ftate fortituite in luogo delle iet-
tere nundinali de' Romani. 

La riforraa del Calendario íbüo Papa Gre
gorio , causb un'alterazione notabile ;di que-
Üo Ciclo : nel Calendario Gregoriano 11 Ciclo 
folare non é coüante c perpe.mo , p e r c h é 
ogni quarto anno íecolare é cornune ; laddove 
nel Giuliano é bifeftile . L'Epoca od i l pricci" 
pió del Ciclo folare, si Giuliano che Gregoria
no , é i l nono anuo avaníi Crifto. 

Per trovare i l Ciclo del Solé per cgni dato 
anno - aggiugnete nove al numero dato , e á i -
videte la fomma per 28 ; i l numero che reíla, 
fara i l numero del Ciclo, ed il quoziente i l 
numero delle rivoluzioni dopo Cr i í ío . 

Se non vi é avanzo, fara il 28 , o.fia Tul-
timo anno del Ciclo. 

CICLO del Solé negli Giuliani 

1 GF 
2 E 
3 D 
4 C 

5 BA 
6 G 
7 F 
8 E 

9 DC 
10 B 
11 A 
12 G 

13 FE 
14 D-
15 C 
16 B 

17 AG 
18 F 
19 E 
20 D 

21 C B 
22 A 
23 G 
24. F 

25 ED 
26 C 
27 B 
28 A 

1 DO 
2 B 
3 A 
4 G 

CICLO del Solé dall' Anno Gregoriano 1 7 0 0 , 
fin all ' Anno 1800. 

5 FE 
6 D 
7 C 
8 B 

9 A G 
10 F 
11 E 
12 D 

13 CB 
14 A 
15 G 
t é F 

17 ED 
18 C 
19 B 
20 A 

21 GF 
22 E 
23 D 
24 C 

25 BA 
26 G 
27 F 
28 E 

Es da ofifervare , che CICLO , non fola-
mente fi applica in genérale a tut t i i nume-
ri che compongono la ferie ; ma a ciafcun 
numero in particolare: cosí , ñoi computia-
mo , che l'epoca ordinaria dalla Na fe i ta di Ge-
su Crifto aveva i l Ciclo /clare, IO ̂  i l Ciclo La
ñare > .o l'aureo numero 2 , la lettera Domeni
caie 3 , ed i l C/c/o d ' Ind¡z ione4. 

C I C L O I D A L E Spazio, é lo fpazio con-
tenuto tra la Cicloide e la fuá futtenfa. Vedi 
CICLOIDE. 

i C I C L O I D E , nella Geometr ía , una del-
lecurve meccaniche, o, come altri le chia-
mano, trafcendentali; detta anche trochoide. 
Vedi CURVA, EPICICLOIDE e TROCHO I DE. 

Ella é deferitta dalmoto d'un punto A, f 
Tomo I L 

( Tav. Geometría hg. 55. ) nella periferia di 
uncircolo; mentre un circob la un rivolgí* 
mentó lungo la linea retía A P 

Quindi fi hanno le proprieta di quefla cur
va , cioé che la linea reíía A E é eguale al
ia periferia del circolo A B C D ; ed A c alia 
mezza periferia : ed in qualunque fituazio^ 
ne del circolo generante, la linea rc-tta A d 
é eguale all'arco D¿¿. In oltre, eífendo a d 
parallela ad A c ; A d é eguale all'arco del 
circolo generante, d F . Pií i , tutta la luft* 
ghezza delía Cicloide é quattro volte quella 
del diámetro del circolo generante; elofpa-
zio cidoidale comprefo tra la curva e la fub-
tenfa A E , i l triplo dell 'área del circolo ge
nerante. Per ultimo , ogni parte ftimata o 
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calcoiata dal vér t ice , comeF I , é per tutto 
doppia della corda del circolo F ¿ ; e la fuá 
tangente G I , perpetuamente parallela alia 
mcdefima corda F ¿ . 

La genefi della CICLOIDE fi pub concepi-
r e , con immaginarfi un chiodo nelía circon-
ferenza d'una ruota : la linea che i l chiodo de-
ferive neir aria , mentre la ruota fi rivolve íur 
una linea retta , é la Cicloide. 

La Cicloide vicn riputata per una curva 
moderna, e la fuá invenzione é aferitta da al-
cuni aMerfennio; da altri a Galileo ; raa 
i l DottorWall is moftra ch 'eüa é piü antica, 
cd é ftata nota aBovillo, circa l'anno 1500. 
e coBÍidcrata eziandio dal Cardinal Cufano 
moho innanzi , cioé avanti l'anno 1451. 
M . Huygens ha dimoí l ra to , che da qualun-
que punto od altezza , un corpo pefante , 
che ofcilla fopra un centro fiíTo , (v .g r . na 
péndulo) comincia clifccndere ; finché con
tinua a moverfi in una cicloide, i tempi del-
le fue difcefe, od ofcillazioni, faranno egua-
l i l'un al! 'altro. Quefla proprieta viene ha
bilita e dichiarata cosí da M . Fontenelle : 
la natura della Cicloide é tale , che , fe un 
corpo che la deferive, cade da una maggio-
re altezza, ed acquiíla per cotal mezzo una 
certa aumentazione di yclocita, come nella 
teoria di Galileo ; l ' arco Cicloide raaggio-
re ch' egii deferive, oceupa o comprende pre-
eifameatc qucir ecceflb di velocita. Cosí che 
i l corpo non lo deferive né piu prefto per 
effere accelerato, nép iu ta rd i per averc uno 
fpazio maggiore da percorrere : ediqua nafce 
un' egualitadi t e m p o , nonoftante F ineguali-
ta degli archí . 

Su quefto fondamento, éfabbricato i l pén
dulo d'orologio: fopra del quale il medefirao 
M . Huygens ha feritío un groflo volume , col 
ti tolo ti horolegium ofcillatorium . Vedi PÉN
DULO; vedi anco OSCILLAZIONE. 

C I C L O M E T R I A , 1'arte di mifurare cir
co! i . Vedi CICLO, eCIRCOLO. 

C I C L O P E D I A , * KvKKo-jrcaS-aa , i l cir
colo, o giro dell 'arti e delle feienze : che 
piü ordinariamente chiamaíi Encyclop^dia . 
Vedi ENCYCLOPJEDIA . 

* La parola Cyclopgedia non e d1 autorith 
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claffica , henchí da1 moderni Scriitori m * 
vif i .fPeff° ufata, e pero in diverfi de* no-
firi Dizionarj infería > Alcuni ú aferi-
vom aenore% Paver noi chiamato i l pre-
fente Dizionario con queflo nome d i C i -
clopedia f ; non confiderando che i no-
mi ed i ti toli dé* l ib r i , delle macchine , 
degl' iflrumemi, & c . fono in gran parte 
arbitrar) , e che g l i Autor i non fi fanno 
ferupolo eziandio di coniar nueve voci i n 
tal i occafioni) quando al loro intento non 
fi prejentano voci vecchie ben adattate . 
Cosi i l Dottor Hook chiama i l fuo bel l i 
bro d* ojfervazioni microfeopiche , Micro-
graphia ; Wolfio i l fuo libro fopra V A -
r ia , Aerometria ; Drake i l fuo d? Ana
tomía , Anthropologia, & c , e tütte ef-
fer voci d i moderna, fe non di loro pro-
pria fabbrica 5 ne fopra migliore auto-
rith reggono i nomi di buona parte del' 
le nofire ultime Invenzioni, come Micro-
feopio, Tt;iefcopio, Barómetro, Ther-
mometro , Mícromctro , & c . Maquvi 
che d un o aggiunge , che la parola, Cycio-
pseciia e ambigua, e puo úimtari la ícien-
za d'un circolo , tguaUnente'chc i l cir
colo delle feienze : « cbs noi rifnondia-
mo , che avendo i l cpftume , /' única rego
la fovrana delle liúgue , determina ta la 
voce a queíf ultimo fenfo , niente p¡u ella 
aecufar ft puo di ambiguith , di quel che 
múle altre voci dufo gia ricevuto : niente 
piü per efempio ) di quel che aecu far ne 
pojfiamo la voce JMicrometro , che non me-
no ^ atta a dinotare piccola mifura , che 
mifura di cofe piccole. 

C I C U T A , un veleno vegetabile, decán
talo dagii antichi e da'moderni . Vedi VE
LENO . 

La Cicuta moderna é la planta che gl* 
Inglefi chiamano hemlock^ di cui ve ne fo
no due fpczie : la Cicuta aífoluíamente co
sí detta , o Cicuta major , e Cicuta mi
nar. 

La prima crefee ne'luoghi alquanto urai-
4i , neli'ombra , tra le vecchie rovine , o 
lungo le ftrade . Tant i fveoturati effetti fi 
fon da eíTa efperimentati , che i l fuo ufo , 

per 

•f IH queftaEdizione Italiana, abbiamo ommeflb il útolo Cychpedia, che haringlerej contenían-
doci del comuas e genérale di Dizionario. 
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per bocea, non fi dee per alcun contó rae-
comandare , benché alcuni la efaltino per un 
potente fudorifico. Efternamente ella fi pub 
appücare , per feiogliere certi t umor i , e le du-
rezze dellamilza edelfegato. Ella ¿ la bafe 
del!' empiaflro, che porta i l di lei nome. 

I Medici l'hanno generalmente annove-
rata tra i veleni freddi ; ma gli ult imi Au-
sori , rn cib pía efatti , Ja confiderano come 
un diífolvente acrimonioíb , od un vcleno 
caldo; ed aííerifcono ch'e ella uccide corró-
dendo e lacerando lo ftomaco . Le ragioni 
che ne danno , come le adduce Wepfero , 
fono, che ella morde la lingua; che gli ef-
fluvj ne fon caldi, e procedono da un fale 
volatile, e da un folfo impuro; che la fre-
neíia che ella cagiona , e tutt i gli altri íin-
tomi , fan vedere una grande attivita nelic 
fue psrti ; e che fe i l fangue trovafi coagu-
iato da eíla dopo la morte , lo fpirito di 
vino fa loÜeffo. Vedi i l Saggio di Mead fo-
pra i veleni . 

La Cicuta minore é egaalmente pericolofa 
chela niaggiore i credeíí eziandio piti violen
ta , e piu prefta nella fuá operazione . D i -
verfe perfone fono cadute in delirio, mangian-
do della zuppa j dove era ftata raeíía della Ci-
cuta in luogo di preíTV molo . Secondo alcuni 
ella é cotanto al cerebro ncraica , quanto alia 
vefeica le Cantaridi, ed i ! lepuí marinus ai pol-
n ion i . Vedi l 'Articolo fcgutnte . 

CICUTA fi prende parimenti , c fopra tut-
to appreíío g l iant ichi , per un fugo o liquor 
velenofo, fpremuto da una planta chiamata 
Cicuta aquática ; ch' é l'ordinario vcleno , col 
quale erano meffi a morte in Atcne i pubblici 
r c i , o reí di Stato . 

La Cicuta degli antichi é un fecreto dif-
ficiie in oggi da cíTere feoperto . Wepfero, 
in un trattato fericto su queft' argoraento , 
vuole che fia l ' Oenanthe cicutf facie , fucco 
viro/o , che ci defenve col nome di Cicuta 
aquatica ; c de' mortali efFctti dtlla quale 
cgü da un' ampia retazione * Per lo meno 
la violenza di queíla planta la rende un mot-
to piij atto iílrumento di freítoíofa mor te , 
che non lo é la cicuta ordinaria, la quale 
é mo'.to men maligna • Alcuni non olían
te hanno creduto , che la bevanda veieno-
fa 5 che gü Ateniefi deílinarono per i lora 
r e í , foffe un fugo ifpeffito , comporto del 
lugo di Cicuta, e di alcune akrs erbe cor-
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roíive . Vedi i l Saggio di Mead fop ra i veleni 
ap. Bibl. Anal. Mcd. T . 3. p. 281. 

Socrate bevé la Cicuta . Platone, nel fuo 
dialogo su r i m m o r í a l k a dell' anima, ofler-
va , che " i l Carnefice avvisb Socrate che 

non pariaífe , per non far operare la Ci-
jv cuta troppo lentamente u . M.Petic nelic 
fne OíTervazioni Mifcellanee , nota , che 
queíT ayvertimento dato a Socrate non fu 
gia per un principio di umamtíi , ma per 
rsfparmio della Cicuta : imperocché T Efe-
cutore o Carnefice non avea fe non una 
certa quantita di queflo veieno , aflegnatagli 
ognianno, nella quale s'egli eccedeva, dovea 
fomminirtrarnc a fuo coito. Tale fpiegazione 
é confermata da un paífo in Plutarco: i l car
nefice che porfe la Cicuta a Focioae, non 
avendone abbaftanza, Focione rteffo gl. díe-
de del dinaro per comperarne d'avantaggio; 
offervando , di paflaggio , ch' era ben cofa 
fingolare e íkaordinaria, che in Atene un no
mo doveífe pagare per ogni cofa, e fin per la 
fuá propria morte. 

La moderna CICUTA , o V hemlock degl' 
Ing 'ef i , é una punta narcótica, di qualche 
uío nella Medicina, per quelb. iua qualit^i. 
Vedi NARCÓTICO . V i é un empiaílro deno-
minato da eíía nel Colltgio difpenfatorio ; 
che confille nel fugo della planta bollito con 
gomme &c . 

L ' ordinaria noftra Cicuta e un veieno , 
come fi é detto di fopra; ma non perb de* 
violenti . Abbiam degli efeenpj di perfone 
che ne hanno prefa in quantua notabüe íen-
za alcun male. Philof. Tranf. n0. 231. Vedi 
VELENO. 

La Cicuta degli antichi, era i l fugo d' una 
fpezie di quefla planta , chiamata Oenanthe 
aquatica. 

C I E L O , Coelurn f é un Orbe azzurro $ 
trafparente, i l quale invefie la térra i e nel 
quale i corpi celefii compiono i loro m o t i . 
Vedi TERRA, &C. Queft é la nozion po-
polare del Cielo ; imperocché dobbiamo of-
fervare che la parola C/d'o ha varié altre idee* 
oel Imgudggiode'Füoíoíi , de' Teoiogi , e de
gl i Aftronomi; conforme a che , fi poíTono 
mettere e deferivere diverfi Cielt, come ¡I pii* 
alto o Cielo empíreo; Vetéreo y od ú Cielo Jleh 
lato ^ i l planetario. 

Fra i Teoiogi ilCrELO, che purchianía* 
no Empíreo, é la fede e la dimora di Dio y 
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e degli fpiriti Beati ; come degíi Angeli , e 
dell'anime de'giutli m o n i , Vedi D i o , AN
GELO , &c. 

In quefto fenfo i¡ Cielo \ é contrappoflo 
tíW Inferno. Vedi INFERNO . Quefto é anche 
bene fpeííb chiaraato nella Scrittura il regno 
de Cieli y i l Cielo de1 Cieli ' ; e da San Paolo 
i ! terzo Cielo ; a'le volte Para'difo ; la nuova 
Geruíaíemmr , &c. Vedi EMPÍREO . 

QutñoCielo vien concepito cóiTíe un lüogo 
in qualche rimota parte deií 'mfinito fpaiio } 
dove laDivini ta fi compiace di porgeré una 
piü immediata e proffima villa di sé ; una piu 
fenfibde maniícíiazione della fuá gloria; una 
piü adeguata percezione de' fuoi atírl&uti , 
che nelie aítre parti dell'univerfo , doveegü 
é parimenti preftnte . Vedi UNIVERSO, ÜBI-
QUITA* , &c. 

Cío fa que! che í Teologi chiamano la 
viftene beatifica. Vedi VISIONE . G!i Autori 
fono difcordi ira loro , quanto alia realita di 
un fimil Cielo lócale. 

Gl i Scrittori infpirati ci dan no magnin-
che clefcri/.ioni d ú d e l o , del'd fuá ftrtmu-
ra , del fuo apparato , e delia fuá Corte 5 
in particóiare Efaiaj é S. Giovanni i l teólo
go . P ía tone , nel fuo Dia l , de Anim. parla 
riel Cielo in tef m in i , che han no tale raííomi-
güanza con quelíi ddla Scrittura , che Eufrbio 
Jo aecufa d'aver prefa di la la íua deícriziune . 
'Di Frap.Evakgel. L. X I . c. 27.' 

'Gli antichi Román i a vea no una fpezie di 
Cielo nel loro fiíkma di Teología , chia-
mato Ely/l 'im ) oá i campi E l i s j . Vedi ELY-
SIUM. I I Cielo, o H patadiíé di Maomet-
to é a (Tai grofiblano, e tonfacente al genio 
della fuá Religión^. V t d i MAOMETTISMO , 
ALCOR ANO , & c . 

CIELO, appreíío gli Af l ronomi , chiama-
ío puré 11 Cielo etéreo c Jkllato , é' queli' rm-
menfa regione , in cui fon clifpoíVe leí tel ie, 
i pianeti e le comete . Vedi STELLA , PIA-
KEJA , Scc. 

Queíl ' é quello , che Mosé chiama F/r-
wamento, parlando di eflo come dei'acrea-
zíone del fecondo giorno ; almeno coslvien 
eomuncmente da' Comentatori interpreta ta 
la voce p r p i ; benché un po' abuíivamen
te, e per avvalorare la nozione T che i Cie-
l i íieno foiidi . E' certo per al tro, che que-
ña voce propriameníe fignifica , non altro 
fhe efpanjo j o ejienftom j termine ben 

C I E 
adattaío dal Profeta all ' impreffione che i 
Cieü fanno fopra i noftri fenfi ; e per5 in 
altre parti della Scrittura , i l Cielo é para-
gonato ad una cortina, o ad una tenda di-
Üefa, per abitarvi. Primi i L X X . aggiun-
fero a 'queñ ' idea delT efpanfione quella di 
fahlezza, o folidita ; trafportando la voce 
per s-ipteopa > giuila la-filoiofia di que'tem-
p i ; nel che fono ítatl feguitati da' Tradut-
tori moderni. 

Gl i ultimi Filofofanti , come Cartefío , 
Kirchero , &c. h'ánno fácilmente dimoílra
to , che coteQo Cielo non é folido , ma flui-
db; ma tuttavia pero lo fuppongono pieno » 
o péffeítaraehte denfo, fenza alcuna vacuiía , 
e fpartito in molti vortiei . Vedi ETERE , 
CARTESIANISMO , ; & c . 

Ma ahri portan iá cofa raoíto piu ia 
la , e girtarto 2 térra non folamente ia folidi
ta del Cielo, ma la fupporta fuá plenezza . 
Ifacco Neuton ha copiofamtnte moílrato 
che i Cieli fon privi di quafi tutta la reí!» 
fíenza, e confeguentemente quafi d'ogni ma
teria vuoti ; provandolo da'fenomeni de'cor--
pi ccleíti ; dal perfiftere de' Pianeti ne'ior 
movimenti fenza alcuna fenfibilc dimlnuzio-
ne della lor veiocka ; c daí- paíTar libera-
mente le comete in tutte le direzioni verfo 
tutte le partí á t Cie l i . Vedi RESISTENZA > 
PLANETA, COMETA, VÓRTICE &C. 

I I Cielo prefo- in quefto fenfo genérale i 
per tutto í'efpanfo tra la noílrá' térra, e le 
regioni piu rimóte delle ílei'le fiíTe, íi pub di* 
videre in due partí moho ineguali, fecondo 
la máieria che rn eífo fi trova , croé néll' 
Atmosfera , o Cielo delFaria ; e nel Cielo etéreo^ 
oceuprtto dall' etere, o fia da un mezzo aflai te
nue , e non refuiente . Vedi ATMOSFERA , 
A R I A , ETERE, e MEZZO. 

CIELO, piü particolarmente , é prefo in 
Aí l ronomia , per un orbe, o per una regio* 
ne crrcolare del C/V/o Etéreo . Vedi ORBE . 

Gl i antichi Aílronomi mettevano tanti dif
ieren ti Cieli , quanti vi oífervavano difie
ren ti moti . Supponevano , che fuíTero tut-
t i folidi , penfando che aitrimenli non pa
tean loftenere i corpi fiííati in effi ; e sferici , 
per e fie re queíta la forma piu adatta al 
moto . 

Cosí per l i fette Pianeti, ci han dato fet-
t e C i e ü , vale a diré , i i d e l della Luna f 
quello- di Mercurio, d? Venere , del Solé » 

di 
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di Marte , di Giove, e di Saturno . Vedi 
PÍA NETA , &c. 

L'ottavo Cielo era per le fteüe fifTe, ch' 
egiino particolarmente chiaraavano i \ f i r m a 
mento . Vedi STELLA , e FIRMAMENTO. 
. Tolo meo aggiunfe un nono Cielo y ch 'egü 
chiama si pr imum mobile. Vedi MOBILE . 

Dopo luí furono aggiunti due C i c l i crijial-
' l i n i á ú Re Aifonío, &c. ,per render ragio-
ne di alcune irregolarita ne'moti degli altri 
C i e l i : E finalmente un cielo Empíreo fu de-
jineato al difopra di tutti , do ve riíiede i a D i -
vinna: lo che ríduífe i l namero de' cieli a 
dodici. Vedi EMPÍREO &C. 

I C ie l i c r i f la l l in l , non fu creduío , che 
aveífero ftelle : egiino circondavano ed in-
chiudevano i CVf/i inferior!, moé lo ñeüato 
ed ii planetario^ eior coraunicavano i ! pro-
prio moto delle ílelie filie , con cui avanza-
vano un grado verío Oriente in JCK anni , 
donde é nata la preceffione degíi Equino?.; i 
Col íccondo fi ícioglieváno le diíiicolta dei 
mpti di Jibr.'izione , o trcpidazione , e fi fpie-
gavann Vedi PSÉCESSIONE , LIERAZIONE, 
TIFPÍDAZÍONE, &c. 

Ma altri ammiíero piu Cie l i ancora, fe-
condo che richiedeano le lor diverfc mire , o 
ipotcfi. EudoíTo ne f'ippofe 23. Calippo 50. 
Regiomontano 33. Ariitotele 47. e Fracaito' 
rio Oiente m; no di 70. 

PuoíT) qui aggiugnere, che non imporía-
va gran fatío agli Afhonomi fé i cieli cosí 
ammcfli da loro foílero reali o no i purché 
fervifícro opporíunaraetue per ípiegare que-
íio o quel moto celefíe , e s'accordaíícro co' 
fcnomeni. Vedi IPOTESI , SISTEMA, FENO-
MEM , &C. 

Tra gli altri fogni de' Rabb'ni, contenuti 
fie! Ta"mud , troviarao aiTerito, che vs é un 
íuógo , do ve i Cie l i e la ierra fi giungono 
aíTicme; che cífendo cola andato ii Rabbiao 
Bareliána , lafcib ii íud cappeilo fuila fine-
flra del Cie lo ; e che andando per ripigliarlo 
jmmediate dopci, i ! cappeilo fe n'era i t o , 
avendolo i Cieli trafportato feco \ di manie-
ra che dovette'egli afpétfare una rivoluzio' 
ne compiufa degli orbi celeíii , affinché gli 
foííe riportato di nuovo ?'f fuo bogo < 

CIELO , popolarraente chiamiamo ancora 
Je nuvole , o per dir meglio quell' típanfo cc-
íulco , o turchino deü' aria o delP Atmosfe
ra .̂ Vedi ARIA , ATMOSFERA , e CIELO , 
«luí fopra. 

GIF 421 
I I colore azzurro dell' aria , o del Cielo , 

viene attribuito da Neuton ai vapori che i v i 
cominciano a conde nía r (i , ed hanno acqui-
flata baílevole coníidenza , per nflet íere i 
raggi i piu rifleílibiii, cioé i violetti o tur-
chin i . Vedi RIFLESSIBILITA' . 1 

M . de la Hire 1' attribuifce al guatar che 
noi facciamo un oggetto ncro, cioé l'ofcuro 
fpazio di la dalle regioní deli'Atmosfera , per 
mezzo ad uno fpazio blanco , o lucido, c ioé , 
1' aria illuminata daiSole : una mefcolanza 
di ñero e di blanco apparendo ferapre cerú
lea.. Vedi TURCHINO. 

Ma quefto divifamento, e quefla ragione 
non fono originalmente di M . de la H i r e ; 
ma trovanfi avanti di i u i , in Lionardo Vin 
el . Vedi COLORE, &C. 

CIELO*, in architettura, fi prende per i i 
foffiíto di una camera piu baila ; ovvero 
un coperío di ge fio, fopra aííicelle iachio-
tíate fui fondo delle travi che portano i l pa
vimento della fianza fupenore ; o do ve non 
v i é fianza fuperiore, su le travi o irapofia-
ture de i la fie fia camera, me (fe vi con quefio 
di íegno: e quindi chiamate impojlaíure per 
i l ; f o f f l t to . 

* L a parola Cielo , i n quejio fenfo , corrí-
Jpon de al Latino Lacunar , cio^ qualun-
que cofa che ci f ia fopra l a te f i a , 

I cieli , o f o f f i t t i coperti a geífo , fono 
molto in ufo neli' Inghilterra, e piu che in 
qualunque sííro paeíc né fono fenza i loro 
comodí e vantaggi , in qaanío che fanno la 
fianza piu chiara c piu lucida ; fono a pro-
poli t o in cafo di fuoco ; ferraano i l paííag-
gio della poivere; minorano lo i i re pito fopra 
la tefta; ed in íempo di fia te, fanno l'aria 
piü frefeá . 

C I F R A * } uno de' caratteri o delle figuré 
numeraü , formato cosí , o. che gl' Traíiani 
chiamano ZERO . Vedi pur CARATTERE , 
FIGURA, &C. 

* L a parola Cifera , viene d a l l Ebreo Si-
fre, numero , enümerazione . 

CIFERA, é anche una fpezie di carattere 
enigmático, compofio di diverfe lettere in -
tralciate o infratteffute che d1 ordinario fon 
le lettere iniziali dei nomi della pe rio na , per 
cui la cifera é deflinata . 

Sonó fr'equentemente ín ufo fopra i figil-
11, fopra le carrozze, ed altri mobí l i . A n -
ticamente ai mercanti ed nomini di mefiie-
re o traffico non era permeífo i l portar ar

me : 
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me: in vtíce di quede, e'portavana le lora 
Cifercy o fía le lettere inuiali dei lora no-
roi % artífizioíamente intralciate intorno ad 
una crece i di che abbiamo diverfi eíempj su 
le fepolture, &c. Vedi DIVISA. 

C I F E R A é parimentí applicata a certi Ga-
ratteri feritti , pallíati , e variati \ che íi 
ufano per iferiver lettere, che contengono 
fegretida non effere intefi da altri che da 
quelli» tra i quali fi é convenuto dellaCi-
fera. QueÜa é oggidi ridoíta in un'arte fe-
parata , chiarnata Criptographia , Poljgraphial 
c Stenographia ; ma egli pare che íia ftata 
poco dagliantichi conofeiuta. VediSxEGA-
NOGRAFIA, &C. 

De la Guilleticre , nella fuá Lacedemone an-
tica e moderna, fi sforza di far inventori deü' 
arte di ferivere in Ciferct gliSpartani .. La 
loro Scítala, fecondo luí , fu i l primo ab-
hozzo di queft'arte miíleriofa: tots&tfcjtmi 
U eran o due rotoii o ciiindri di iegno, di 
lunghezza e groflezza eguale; uno de'quali 
tenevafj dagli Efori 1' altro era neile maní 
del Genérale delPefercito , mandato a qual-
che efpedizione con tro ti nemico. 

Ogni volta che gli Efori voleano fpedire 
ordin! fecreti al Genérale , prendeano. una 
flrifeia di pergamena, e T avuo'ncchiavano 
cfattamente intorno alia fcitala , che aveano 
in ferbo; e fopra ía peFgaraena cosí awal t i t -
chiata ferivevano le loro interszioni, k qua
l i fpiccavano intere e fegueníi , finché la 
pergamena era fupra il cilindro j dacché ne 
eralevata^ lo feritto rmfciva mutiUt ) , e íen-
za conncítione v mi factimente r intracaavaíi 
c leggcvaíi dalGenérale, con appiicarioalia 
fuá ícytala 

Poübio dice che Enea Tabico , 2000. 
anni fa, raccolfe affieme vcnti d íRrcnti ma
niere di ícrivtre^ cosí che niuno intenda ^ 
fe non chi é a parte del íecr u>; alcune era-
no di fuá invenziune, ed ^tltre gia «i ufo 
a van t i i l fu o te rapo . Tr tanjo Cap. Por 
ta , V genere r ed il P. N i ce ron , hanno ferit-
to cpropofit© fopra !e Cifere -

Siccome lo fcri.v<re i*1 Cifera-. h divennto; 
arte-; ct sl ií lf:gge-U ,„ o difcdorir1 . , é thia-
xtiato Duiferare, Vedi DICIFERARE. 

CIG 
C I F E R A con una chiaz>c fola , é quella, do-

ve i l medefimo carattere é coftantemente ado-
prato per efprimere la medefima parola, o 
lettera: queüa fácilmente fi dicifera con un 
poca d'applicazione. 

La CIFERA con chiave doppía, é quella , 
dove l'alfabeto o la chiave íi muta in ogni 
r iga, od ogni parola; e dove fono inferiti 
Caratteri che non íignifican niente a bello 
{ludio per incalappiare ed inviluppare mag-
giormente i l fenfo ft 

CIFERA j é inoltre un partícolar caratte-
re,, un gruppoj un finale, che alcuni s'av-
vezzano a fare fempre all'iíleífo modo, ab« 
baifo dei loro nomc, per impediré che la lo
ro fígnaíura o fottoferizione non venga con-
trafatta o imitata . I Francefi la chiamano 
paraphej che Menagio diriva dalla voce jb» 
ragrafo. Vedi PARÁGRAFO. 

La Cifera de5 Re di Francia é una gratic-
cia y che i Secretar] mettono fempre avanti 
la lor propna CV/mi m tutte le lettere &c. 

C I G L I A , CiLiA , nel l 'Anatomía , i pe-
l i , onde fon oríate lepalpebrev fpezialmen-
tc le íupenori , che fono piu grandi e piíi 
afpn e u f i , che quelli delie, inferion . Vedi 
PALPEBRA T 

I I loro ufo. pare che fia , romperé la trop-
po viva imprtiliune de'raggi della luce; co
me anco di tentre iungi e nmovere le feítu-
che, le mofehe , <á a'tre cafe che fluttuana 
neli'aria 5 le qualt darebbono. noia all' oc-
chio. 

Qne&tCiglm fpuntano da unapiccola fe
rie o filadi gh.iandote , che t o prono una te
nue e fottíl cartilágine, facendo margine a 
ciaícuna pa'pebra, e fervendo come una fpe-
•zie di verga, o l aoello. fovrappotlovi per d i ' 
iten.de r k 

C t G N O , C>C««Í , nelTArtronomia , é una 
coíleüazione dtü ' Emisfero Settentrionale , 
tra la Lira , e Ccpheo í Vedi COSTÉELA-
ZIONE 

Le Sttile del Cigno r nel Catalogo di To-
lomtí. fono 17, nei Ticoniano 19. nel Cata
logo Britannico 107. L,' ordine, i nomi , le 
Longitudini , le Lat i tudini , le magnitudini 
d i effe, fono come fegue 

Nomi 
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Nomi t fituazioni chile 
Stelie. 

Preced. di áue verfo Faípa 
SuíTeg. é píü al N o r d 
Neli'cftreoiiuli péllf-atá fót 
Quella preced. i l b t ^ c . írlérfo mtVL* 
Preced. U becca vtru/ vzii >ui 

.•Qae'!.. fotto' I I 'bsceo 

I D . 

MVdia di 3 nelP ala fe»t. 

Nel capo 

Merid. di 3 nell; ala íett. 

Preced. neir interno dell' ala fett, 
20. 

Preced. nel eolio 
Nel!' angolo delfala Telt. 

Sett. deíle Stelíe di raezzo aell'ala 
Ne l mezzo del eolio 

5^ 
Merid. delle Stelle med. nelP aU 

tlltima di quclle ttell'ala fett 
^ í c I , .5S- : .r 

Creced, nella radice del eolio 

Media di 3 nella radice del eolio 

40. 

}P Longítudine 
era 

20 54 46 
25 41 2B 

^ 10 38 .18 
23 47 4^ 
25 18 47 

^4 45 
28 51 20 
25 12 34 
25 id 24 
2ó 55 37 

13 40 9 
^ 29 55 

13 42 43 
2 38 i 5 
o 3Ó 19 

14 22 42 
7 54 44 
o 18 38 

5o 43 
1 8 

S 
17 

4 36 37 
n 57 17 

1 28 49 
8 53 22 

2 43 29 

14 13 58 
8 37 28 

10 31 20 
4 7 1.9 

25 11 35 
25 9 41 

ó 31 37 
10 58 10 
5 39 1 

23 44 12 

6 36 40 
12 30 29 
9 3 5* 

J3 37 43 
9 24 14 

Latitudine | ^ 

4 
(5 

5 4 

4 
•A 

66 13 ó 
68 49 57 
73 11 
47 44 20 
50 ^7 30 

4^ 25 4o 
57 20 44 
45 54 20 
45 39 22 
49 0 3 i 

1 

72 10 51 
55 14 20 
71 28 38 
57 '3 36 
50 39 38 

^ -

69 37 56 
6z 4a 5 
46 l o 32 
57 i5 9 
69 30 50 

53 42 33 
64 27 14 
42 41 . 50 
58 '7 12 
43 58 2(5 

7 ° 53 4^ 
54 18 48 
57 31 43 
42 40 5 ó 
74 10 1 5 

¿9 39 35 
47 1 45 
33 34 29 
44 13 5o 
67 33 40 

42.41 12 
54 28 16 
43 34 54 
55 1 4o 
45 24 28 

3 4 
4 5 

ó 
4 S 

> ^ 
4 
i5 
5 

5 
4 S 

6 
5 
6 

4 5 
5 

ó S 
3 
ó 
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Nonñ e fituazioni dslh 

St d h . 

CÍG 

Suflfegu. nella radice del eolio 

freced. nel piede ch' ¿ " l 
doppia. J 

SuíTegu. nel medtfimo piede. 
Una nueva ful petto , anno 1600. 

' L\ ' " „ i So-
Merid. di duc fotto la nuova 
Sctt. delle fiefle 

Nel petto 
Media di 3 ¿nformi preced. rango lo deli' ala fetfc 

55' 

Merid. delle fieffe 

60. 
Media e piu lucida in faccia al ginocchio fettent. 
SuíTegu. nel ginocchio 
Sett. di quelie preced. Pangólo 
Preced, delle informi nel triangolo vicino al trópico 

Merid. in quel triangolo 

Stella lucida nella coda 

SuíTegu. del detto triangolo 

Infcrm, fotto l'angolo dell'ala mer. 
NcU' angolo o gomito dell'ala mer. 
Nel raezzo della raedefima ala 

j ' V í 75- , ' 

Merid. di quelle preced. í'iéíjrema"! 
delle 2 informi deli'ala mer. J 

A fett. di quelle prec. reílrero. dell'ala 

C/5Longitudine 

^ 9 19 24 
28 
46 

15 34 43 
n 3 12 

10 59 
9 7 

9 58 47 
23 46 19 

23 47; 55 
25 3 i 58 
17 29 12 

15 44 13 
17 2 13 
ir 26 23 
20 32 51 
15 42 22 

20.-51 58 
id 24 20 
20 o 57 

X I 22 17 
«•vw 20 57 9 

X i 4 ^ 7 
2 31 4 

A^M 20 37 18 
16 10 4 
i(5 42 41 

19 28 14 
16 2 55 
14 5^ 59 
20 54 55 

1 1 32 K 
18 22 3 4 

7 17 32 
^ 21 21 29 
SMV, 27 22 

25 2(5 47 

4 '8 54 
^ 21 18 12 

2 22 56 
3 39 19 

22 45 37 

X 

X 

Latitudine 

45 4 48 
47 2 8 
42 o 27 
54 36 53 
46 5 20 

43 1 53 
63 43 29 
¿ 3 38 3 
64 18 53 
55- 29 20 

52 36 i 5 
54 33 i ó 
42 20 36 
57 9 20 
49 S6 33 

55 4 4 ^ , 
47 28 53 
53 7 6 
64 41 46 
53 23 53 

64 3 51 
64 i o 7 
51 38 16 
42 45 n 

43 ^ 32 

47 57 í 6 
40 54 3Ó 
38 7 7 
48 21 13 
59 5 ¿ 37 

ñ h l M 54 
<Í4 4 18 
46 30 26 
49 2(5 21 
51 38 37 

49 57 10 
A 2 37 9 
58 5 31 
58 5 13 
4 3 ; i 3 58 

5 
6 

4 5 

S 
5 
4 

5 ¿ 

6 
6 

$ 
3 
4 

¿> 
4 
4 

5 ^ 
6 

5 
5 6 

5 
<5 

5 ^ 

(5 

5 

<5 
6 7 

5 
3 
4 

5 
6 

* 5 

5 

Nomi 
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Noml e fituazioni deih 
StdU. 

Nel piede merid. 
Anteriore di 3 nella parte fett. deila coda 
Merid. delle íkíTe 

I n faccia al glnochio merid. 
SuíTegu. nella parte fett. del ginocchio 

Neireftrem. dell'ala merid. 
IVIedia di quelle nell'ala mer. 

90. 
A mczzodi di 3 nell'ala. 
A fett. delle ñeífe 
Una piccola fuíTegu. al ginocchio raer. 

Quclla fotío 1' eílrcmit^, dell'ala mer, 
> 95-

A fett. di 2. neU'eftrera. della coda 

A raezzodl neireftretnid della coda 

100. 

Sotto Tala raer, verfo "T 
i l piede di Pegafo . J 

I05 ' , 
N . delle informi fegu. la coda 
Sud di quelle fegu. la coda 

Ciliare , ne l l 'Ana tomía , é un epíteto , 
dato ad una parte deirocchio , chiamata 
ligamentum ciliare ; a caufa della fuá rela-
zione colle ciglia , o col pelo delle palpe-
bre . Vedi L E G A M E N T O . 

I I ligamentum ciliare ̂  detto anche precef-
fus ciliarií f confifte in un ordine dinerefi-
bre difpofte circolarmente 5 che han la loro 
radice nell'interior parte dell'uvea , e termí-
nano nella parte prominente del criílallino, 
cui cingono t u í t ' a t t o r n o . 

Gl i Anatotnici generalmente penfano che 
H loro ufo fia fofpendere i l criflalüno nel glo
bo dell 'occhio, allungare od accorciarc la 
fuá figura, e recarlo pi^da vicino ,ofcoüar-
10 dall uvea; cd anche aprirc , o contraríe 

Temo I I . 

Q l L 4 * 5 

CALongitudine 

X 20 45 4 
1 | i 21 

8 49 9 
7 42 I D 
1 57 3 

Latitudine 

6 
10 

3* 3 
50 42 

24 51 36 
X 28 44 36 

4 í¿ 38 

2 57 29 
6 3 49 

10 14 21 
6 1 38 
1 14 9 

7 1 15 
15 39 47 

9 59 28 
15 53 18 
12 1 23 

15 1$ 52 
13 3 i 55 
13 56 49 

d 8 o 

^ 3 43 

24 1 45 

X 23 17 18 

37 39 42 
54 56 25 
60 6 19 
58 50 19 

51 5 ° 35 

S6 36 5 
59 33 35 
37 59 5 ° 
43 43 13 
50 32 40 

47 29 10 

51 3o 45 
55 20 9 
48 25 8 
40 o 20 

48 34 55 
56 25 37 
49 7 0 
55 12 21 
50 32 2 

52 39 3 ° 
52 25 21 
50 34 26 
39 32 16 
48 3 34 

58 52 37 
57 i2 6 

era 3 

6 
4 

5 t 
6 j 

S 

4 
^ S 

6 
3 
4 

5 
4 
6 
6 

6 5 

ó 
6 

4 S 
ó 

6 
6 

3 4 
d 

4 5 
5 

la pupilla , fecondo che l'uopo richiede ; 
cipe fecondo che vicini o lontani oggetti , 
oícuri o lucidi fono da guardarfi. V c d i C i a -
STALLINO , e PUPILLA . 

I I moto della pupilla, alcuni dicono, che 
íaccia mediante le fibre circolari e dritte 

uvea; altri Faitribuifeono al lieamen-
to Ciliarel. puré io non dubito gran fatto, 
che vi concorrano nella ñcffa azione ambe-
due , e che i l ligamentum ciliare, nello ftef-
ío terapo che la pupilla s'apre o íi chiudc, 
dilati e comprima i l criftallino , c lo rechi 
piu da prcífo , o lo porti piíi lungi dalla re
t ina . Derham Teol. Phyf. 

M . Marioí te nega che i l ligamentum cilia
re abbia conn cííione alcuna al criflallino , 
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o ferva ad alcuna fuá f u r m o n í . Vedi Vr -
S Í O N E . 

C I L I A R I S , nclT Anatomía , é un mu-
fcolo , altrimenti chiamato orbicularis pal-
pebrarum . Vedi O R B I C U L A R I S . 

C I L I N D R O , nella Geometría , ¿ un cor-
po folido , contenutp fotto tre fupcrfizje ; 
che fi fuppone genérate mercé la rot£?|one 
d' un parallelogrammo, come CBEF , ( Tav. 
Geometría , fig. 56. ) attorno d' uno de'íuoi 
l a t i , C F . Vedi S O L I D O . 

Se i l parallelogrammo generante é rettan-
golare, come GBEF, 11 Cilindro ch'ei pro
duce fara un Cilindro retto, cioé un Cilin-
aro i l cui aííe é perpendicolare alia fuá ba
le . Vedi ASSE . 

Se 11 paralleiogrammo é un rombo, o rum-
hoide , i l cilindro fara obliquo, o [ ca leño . 

La fuperfizie d' un Cilindro retto , efclufe 
le fue bafi, é dimoflrato, che fia egualead 
un rettangolo contenuto fotto la periferia, 
e Faltitudinc del Cilindro. 

La periferia adunque della bafe , e pero la 
bzffe fteífa , trovara, e moltiplicaía per due , 
cd i l prodotto aggiunto al rettangolo dell' al-
íezza e periferia del cilindro ; la fomraa fa
ra 1' área o la fuperfizie del Cilindro: molt i-
plicate quefia per í 'área della bafe ; ed i l 
prodotto fara la íolidita del Cilindro. 

Imperocché é dimofirato, che un circolo 
é eguale ad un triangolo , la cui bafe é 
eguale alia periferia, e 1'altezza al raggio; 
c parimenti, che un Cilindro é egualead un 
prisma tr íangolare, avente la fteífa bafe ed 
altezza ch'eííb : laonde la fuá folidita, deb-
befi trovare moltiplicando la fuperfizie nel
la bafe . Vedi P R I S M A . 

I n oltre, poiché un cono pub eílere fti-
mato una pirámide infinit ' angolare; ed un 
Cilindro un prisma infinit'angolare: unco-
no é la terza parte di un Cilindro , fopra 
una bafe eguale e della raedefima altezza . 
Vedi CONO . 

I n ol tre, un Cilindro é ad una sfera del
la medefima bafe ed altezza come 3 a 2 . 
Vedi SFERA . 

Finalmente, efiendo diraoftrato nella Mee-
canica, che ogni figura , fia fuperfiziale o 
folida, gencrata dal moto d' una linea , o 
d'una figura; é eguale al fa&umo prodotto 
della magnitudine generante in vía del fu o 
centro di gravita, o della linea che i l fu o 
centro di gravita deferive: di qua é , che fe 

C I L 
11 rettangolo A B C D ( Tav. Meccan. fig. 4^.) 
fi nvolge interno al f u o a í í e A D , deferive-
ra un Cilindro, e i l fuo lato BC la fuperfi
zie del Cilindro . Ma i l centro di gravita 
della linea retía B C , é nel raezzo F ; ed 
il centro di gravita del piano generante nel 
mezzo G , della linea retta E F . La vía di 
q u e ü o , adunque, é la periferia d' un circo
lo deferitta dal raggio F G ; e di quello, la 
periferia d'un circolo deferitía da E F . La 
fuperfizie adunque del Cilindro , é i l fa£lum 
o prodotto deli' ahitudine BC , nella perife
ria del circolo «lefcrítto dal raggio E F , c ioé , 
nella bafe: m i la folidita del Cilindro , é i i 
faftum o prodotto del rettangolo generante 
A B C D , nella periferia del circolo deferit-
to dal raggio E G ; che é fubdupio di E F , 
o il fcmidiametro del Cilindro. 

Supponete, v. gr. la latitudine del piano 
deferivente , e ptrb del Cilindro* B C = a , 
i l femidiametro della bafe DG = = n ador fa
ra E G ™ ̂  r ; e fupponendo la ragionc del 
femidiamctro alia penferia, = : 1 la peri
feria deícritta dal raggio ~ r fara, eguale a 
~ m r . Laonde moltiphcando \ m r nclT área 
del rettangolo A C = ar j ia íolidita del Ci* 
lindro ~ mar7-', ma ^ m r A'1 rrr ~ r . m r . a , 
ed -i- >'. w r , i'arca del circolo deferitto dal 
raggio D G . La folidita del Cilindro , adun
que, é eguale al faftum della bafe, e dell* 
altezza. 

Quanto alia ragione de* C I L I N D R I ; ficco-
me 1 raggi di tutt ' i Ci l indr i , coni , &c. 
fono in una ragione compofta del le loro ba
fi ed altezze : quindi é , che fe le loro baf» 
fono eguali, faranno nella ragione deile lo
ro altezze ; fe le loro aititudini fono egua
li , nella ragion delle loro bafi . 

Quindi puré , poiché le bafi de' C i l ind r i , 
e de' coni fono circoli ; ed i circoli fono 
in ragione duplicata de' loro diametri; tut-
íi i Cilindri i e coni fono in ragione cora-
poíla della diretta ragione delle a i t i tudini , 
e della duplicata de'loro diametri , e , fe 
fono egualmente aíti , come i quadrati de* 
diametri. 

Quindi in oltre , fe r.^ Cilindri V altítu-
dine é eguale al diámetro delle bafi , e' fa
ranno in una ragione triplicata de' diame
t r i della bafe. T u t t i i Ci l indr i , coni , & c . 
fono in ragione triplicata de'loro lati orno-
logh i ; ficcome anco delle loro altezze. 

D i p iü , Ci l indr i , coni, &c. eguali, re-
c i -
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cíprocano le loro bafi ed akezze. Vedi CO
N O , &c . 

Finalmente , un Cilindro la cu i altezza 
é eguale al diámetro della bafe , é al cu
bo del fuo diámetro , come 785. a 1000. 

Fer trovare un circolo eguale alia fupcrfi-
cie d" un C I L I N D R O , abbiamo quedo teore
ma : la fuperfizie di un Cilindro é eguale 
ad un circolo , i l cui raggio é una media 
proporzionale tra i l diámetro e V altezza 
del Cilindro . Vedi S Ü P E R F I Z I E , A R E A & C . 

I I Diámetro d1 una sftra,, e V altitudine £ 
un C I L I N D R O eguale ad ejfo , ejfendo dati , 
trovare i l diámetro ¿f /Ci l indro: i l teorema 
é , i l quadrato del diámetro della sfera , é 
al quadrato del diámetro del C//;Wt-o egua
le ad effo , a un dipreífo come i l triplo 
delT altezza del Cilindro > al duplo del dia-
metro della sfera. Vedi SFERA . 

Trovare iina rete 1 od unagabbia^ dondept. 
poffa formare un Cil indro, o con cui un Ci 
lindro fi pojja coprire . Col diámetro della 
bafe, deferivete due círcoli j tróvate le ior 
periferie; e fopra una linca eguale all' al
tezza del Cilindro ^ fórmate un rettangolo, 
l 'altra cui dimenfione é eguale alia trovata 
periferia. Cosí il Cilindro cercato, pubfor
mar fí , o copnrfi . 

Refiftenza d' un C I L I N D R O . Vedi R E S I -
S T E N Z A . 

Scenografia d' un C I L I N D R O . Vedi SCE-
NOGR A T I A . 

C I L I N D R O caricato , nell'arte del Bom-
bardiere, é quella parte di un pezzo gran
de di artiglieria , che é oceupata o poífedu-
ta dalla polvere e dalla palla. 

C I L I N D R O concavo, é tutta la caccia, o 
fia la cava lunghezza d' un pezzo groífo d' 
artiglieria. Vedi ORDNANCE & C . 

C I L I N D R O vacante, é quella parte del ca
v o , che ritmne vuota, dopo che i l canno-
ne é caricato. Vedi C A N N O N E . 

Colonna C I L I N D R I C A . Vedi gli Ar t ico l i 
C O L O N N A . 

Compajfo C I L I N D R I C O . Ved iCOMPASSO. 
Specchí C l L l N D R l C I . Vedi vSPECCHIO. 
Cándele di cera CiLiNDRiCHE . Vedi C A N 

DELA . 

C I L I N D R O I D E * , in Geometr ía , é un 
corpo folido che s1 avvicina alia figurad' un 
Ctlmdro, ma che differiíce da effo in qual-
che contó ; e.gr. pcr averc \c fuc elli-
píiche? ma parallde ed eguali. 
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* La parola viene dal Greco '¿vW^pos) cjt* 

linder, e ai£o<, , forma . 
C I L I N D R O I D E Iperbolico . Vedi IPERBO* 

L I G O . 
C I M A , cyma, nellaBottanica ; termine 

che fignifica i l gitto o rampollo tcncro d' 
una pianta , ma fpezialmente delle fpezie 
ortenfi o culinarie. 

C Í M A R E , nelle manifatture di lana , 
é i l meftiere o i 'ufizio del lavoratore di 
panni, o del Cimatore ; cioé i l tagliar v i a , 
con grandi forbici , i l troppo fungo e fu-
perñuo pelo, cd i gruppi, ele ¡neguaglian-
ze, che trovanfi su la fuperfizie de' drappi 
di lana, de ' fuñagni , de'lavoridi bambagia 
&c. affine di rendcrli piii lifci cd eguali . 
I pannilani fi cimano piíi o meno volee, fc-
condo la loro qualita e finezza. V . P A N N O . 

Alcuni ufano la frsfe medefima di cima' 
re , per efprimere 1' azione onde i cappelli 
fatti di lana fi paffano lopra la fiamraa d' 
un fuoco chiaro di pagiia, per levarne via 
i peli iunght. A l l r i la chiamano fiammare 
&c. Gl i altri cappelli, come di caííore , 
raezzo caflore &c . fono cimati, col fregar*-
l i colla pomtce. Vedi CAPPELLO . 

C I M A Z I O , Cymatium , íti Architettu-
ra , é uo rnembro della cormee, i i cui pro
filo é quaíi a onda , cioé concavo i n cima o 
nel i 'a l to , e conveffo nel fondo ; che fpeíío 
anche cbiamafi doucine, gola, o gula recia, 
in particolarc dat Francefi ; dagii Italiani 
goletta \ ma piíi eomuucmente nell' arte, 
Cimazio, cymatium ; eíícndo 1' u l f m o , od 
il fuperior membro della cornice. Vedi T a v . 
Architettura , fig. 8 Vedi anco C O R N I C E . 

Alcuni. Auíort Ing cíi e Franccíl Icrivo-
no , ftmaife , da fimus, nafo fchlacciato ; 
ma queft' etimología é miferabiie : h bel-
lezzs del membro , di cui parí i amo, coa-
fiílendo , neli'aver egli la fuá projettura , 
eguale alia fuá altezza. M.Felibien perbri-
geíta queft'origine; volendo, che egli non 
fia cosí denamtnato daii'tffcre i l membro 
piü alto , o fupremo della cornice, ma , 
giuüa i l fentimento di Vitruvio , daU'efle-
re ondeggiato, dal Greco -/.vunTior , undu* 
l a , da tvfiií, onda. 

Queft' c certo, che Vitruvio qualche val-
ta fi ferve della parola unda per cimatiurñ ; 
e qualche volta lyfis, cioé foluzione , fepa-
razione; attefoché le cornici , dove fono I 
cimazj, feparano un pezzo d'Architcttura da 
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un altro ; come i l piedeílallo dalla colon-
na, cd i l frcgio dalla cornice. 

Ma dchbefi neppiu nemmeno oííervare, 
d i ' c g l i non limita né riíhinge i l cimazio 
alia cornice; ma Tadopra indifferentemen-
te per ogni íiraiJe membro , dovunque T 
incontra; nel che egli difcorda dai piüac-
curati fra i moderni. 

Felibien fa due fpezie di ctmaz/, l'nno 
dr i t to , l 'a l í ro inverfo: nel pr imo, quella 
parte che fporge piu lungi , é concava, ed 

I altramente chiamata gula t e ñ a , e dottei-
ne. Vedi D O U C I N E . 

Neli 'a l t ro , la parte che piíi fporge , I 
conveíTa, deíta gula inverfa r gola rovefeia 
o talione. Vedi T A L L O N E . 

I noftri Architetti (Inglefi ) non ufano 
di daré i l norae di eimazio, cyraatium, a 
queñi raembri, eccetto che quando fí tro-
vano su le cime delle cornici ; ma gli ope-
n ] applicano i l nome indifferentemente , 
dovunque l i srovano . Palladio diftingue ú 
dmazio della cornice col home d' intavolata. 

CíMMioTofcano i confiíle d'un ovólo . 
Philaodro fa due cimazj Doriei, de'quali queft' 
é u n o . Baldo lo chiama V ajlvagalo Lesbia, 

C I M A Z I O Dórico é un cavetto ; ed una 
cavila minore di un femicircolo , avente 
la fuá progettura fubdupla della fuá altez-
za. Vedi Tav. Archkeitma jfig. 28. l i u L . 
e fig. 6. Vedi puré C A V E T T O . 

C I M A Z I O Lesbio ^ fecondo Vitruvio , é 
quello «he noi aitrameníe ehiamiamo tal-
lone) cioé un membro cóncavo conveíTo , 
avente la fuá projetíura fubdupla della fuá 
altczza . Vedi T A L L O N E , / 

C I M B A L O . Vedi C Y M B A L U M . 
G I M I E R E , o cri/íay neirarmature , é 

la parte fuperiore deli' armatura difenfiva 
del capo; che forge e s'innalza fovra del 
lef lo, come la crefta od i l ciuffo d'un gal
l o ; per foíhnere lo sforzo delie acute fei-
mitarre , &c. E' anche i l Cimiero chíama-
to ctifia^ dalla crefla appunto d'un gallo . 

CiíáiERE,- ne l i 'Ara ld icad ino ta la par
te fuperiore d'un'arme, o quella parte che 
va fopra de l l ' e lmct ío . Vedi E L M O . 

Dopo i l mantello o la cappa, dice Guil-
l i m , i l Cimiere pretende i l piü altoluogo, 
«fíendo collocato su la piü eminente parte 
deli' elraetto ; cosí pero che ammetta un' 
interpofizione di qualche ro tó lo , o fafeia, 
di cappdlo^. d i corona, &c. 

C I M 
I l Cimiere deH'armi d'Inghiherra, é un 

Leone paííante e riguardante; coronato d' 
una corona Imperiale ; quel di Francia , 
un fior di giglio . Vedi A R M A , &c. 

Ne' torncamenti antichi, i Cavalieri avea-
no penne d'ale , fpecialmente quelle degü 
í l r uz i i , e degü aironi, percimieri; e chia-
mavanocotefti ciuffi, plumarts ^ pennacchi; 
ed erano poíH in cannoncini , su íe cime 
delle berrette, o de'cappelii. Alcuni avea-
no i cimieri di cuojo; alíri di pergamena, 
di cartone &c. dipinti o verniciati , pe r 
difenderli dal tempo : altri di acciaio, di le* 
gno &c . fopra i quali era talvolta rappre-
fentato qualche membro , o porzione deil* 
arme; come un'aquila, un g i g i i o & c . ma 
non pero mai alcun di que' membri ono-
revoli , come palo, fafce &c. I cimieri, o 
le crejle erano mutabili a placeré , non ripa-
íandoíi eífer altro che come una divifa ar
bitraria, od un ornamento. Vedi D I V I S A , 

Erodoto attribuHce l'origine delle crejle .̂ 
o cimieri ai popoli della Caria , che primi 
portaronosui loro e lmi , e fugli feudi del
le figure, e de'volti d ip in t i ; donde i Per-
íiani l i chiamarono ga l l i . 

I piü vecchi degli Dei Gentili , diceft 
che abbian portati de' cimieri ; an^he pri
ma che le armi fi faceffero di ferro e dí 
acciaio. Giove Ammone portava le ebrna 
d' un ariete per cimiere $ Marte la teüa o 
giuba d'un Leone, o d' una tigre, chegit-
tava fuoeo dalla bocea e dalle narici . Alef-
íaodro ú grande portava pes ÍÜO cimiere una. 
teña d'ariete, volepdo far credere ch' egli 
era fígliuolo di Giove Ammone; Giulio 
Cefare portb qualche volta una ftelia, per 
dinotare ch' egli era difcefo da Venere , c 
talvolta la tefta o le coma d'un toro, o 
d'un elefante; e talora la Lupa, che allat-
th Roraolo e Remo . 

I Criíliani r nelle lor prime gucrre rcl i-
gioíe,- erano obbiigati a portare per cimie
re una Croce, che gittava o fcagliava de' 
raggi ; come anco su gli feudi , e su le 
bandiere , ficcorae ci addita Prudenzio i l 
Posta Crifliano:: 

^Clypecrum infignia Chrifius 
Scripferat, ardebat fummis crux addita 

crifdí. 

I guerrieri antichi portavaa de' cimieri , 
per atterire i b ro t i e m k i , alia vifta delle 
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fpoglie degll animal!, che avean uccifí ; o 
per darfi un'aria piü formidabile, nel com-
parir piíi alti e piü grandi. Plutarco oííer-
v a , che i ! cimiere di Pirro era un fafcio di 
penne, coile corna d'un cervo ; e Diodo-
ro Siculo , che i Re d1 Egitto portavano te
ñe di leoni, di t o r i , o di dragoni. 

I Cimieri) o pennacchi han dato motivo 
a diveríe favole: glí antichi, v.gr. davano 
a Serapi la tefta d' uno Sparavisre : quefla 
effendo appunto i l Cirniere che quel Cava-
Jiere portava. D i Gerione fi feccunmoí l ro 
con trc tefte , perché egli portava un Ci -
mier tríplice ; e finfero che Proteo cambiaf-
fe ad ogni momento la faa figura , perché 
cflTendo Re d' Egitto , fi mutava fpeíTo di ci
miere; ora portando queilo á 'un Leone , ora 
4' un Dragone &c . 

I I Cimiere, o pennacch'O ñímafi un mag-
gior contrsfegno ai nobiha, che non é 1'ar
me , per efferfi portato ne' torneamenti , a' 
qua/í niuno veniva ammeílo , che non avcf-
fe dato prova della fuá nobitta. Ei ferve al
ie volte per diílinguere i diverfi rami d' una 
famiglia . Ha fervito eziandio nell' uopo , 
per difb'ntivo delle fazioni. 

Talora i l Cimiere fi piglia per la divifa; 
m i piü comunemeníe é formato di qual-
che pezzo dcU'armi : cosí i ! cimiere dell' 
Imperadore é un' aquila; quello di Cafii-
glia un caftello, &e. Le famiglic che cam
biarlo a rmi , come han faíío le cafe di Bruns-
wich e di Colonia, non cambiano i Cimie-
t i ; la prima ritiene ancora i l Cavallo , e 
la feconda la Sirena. 

G I M I E R E , pennacchio^ o crefla, appreíía 
quelli che intagliano , o cefeliano, é un* 
opera d' intaglio, un gruppo di figurette , 
per ornare la t eña , o la cima di qualche 
cofa ; come la noñra cornice moderna . 
Vedi C O R N I C E . 

C I M Í E R O , per elmo, Vedi E L M O . 
C I M I T E R I O * , Koiunrapio'J , un dormi

torio , o fia ua luogo facro , (eparato per 
la fepoltura de' morei . Vedi FüNERALE , 
SEPOLCRO & c , 

* Chorier ojjerva, che fotto la parola C i -
niiterio era antieaments comprefo non fa
lo i l dormitorio, o luogo dove eranorípo-
f i t i defonti, ma tutte le t eñe , ehe cir-
condavam le Chiefe Parocchiali, edera-
no comigue proprio alie Chiefe. Forfe fi 
potnbbe aggiugnsre, che tutte V apparte-
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nenze) o tutte le glurisdizioni e beni del-
la Chiefa comprendevanfi fotto Cceme-
terium ; e megl'to fi renderebbe eos) ra-
gione di quclla Confifcazione di Cemc-
terj , di cui viene rimproverato nella 
Storia Valeriano. 

Ne' primit ivi tempi, iCr i f i ian i tennero 
le loro aífemblee ne'C/w/my ; ficcome leg-
giamo in Eufebio, Lib. V I I I . ed in Ter-
tul í iano, che chiama que' Coemeíeria dove 
i l popólo era falito adunarfi per fare ora* 
xione, áreas, Eufebio aggiugne che aven-
do Valeriano confifeati i CimiterJ, Coeme-
teria, ed i laoghi deflinati per i l culto di 
Dio , Gallicno l i r c f i i tu i , con un pubbli-
co referitto, regiftrato dalTAutore medefi-
mo. Da quefii paíTi fembra apparire , che 
i Ccmeterj, ed i luoghi di cul to, fi pren-
defíero un tempo indifFerentemente per la 
medcíima cofa. 

L i Scrittori Gentili fpeíTo rinfacciarono 
ai Criftiani primitivi le loro adunanze ne' 
Cimiterjj quafi che l i faceífero fervjre ad 
altri ufi che a quelli diReligione. I I Con
cilio d'Elvira proibifee i l tener torcie ac* 
cefe ne' Cimiterj , in tempo di giorno; e 
con un altro Canone , vieta alie donne i l 
paífor la notte vegliando Cimiterj, 

I I coflume di benedire i Cimiterj, é aa-
tico : i l método era, che i l Vefcovo andaf-
fe tutt ' iotorno dell' área col fuo paftorale, 
e vi fpargeííe qualche fluido confacrato, o 
benedetto . Lobineau dice , che fi portava 
innanzi a luí i l vafe deli' acqua fanta. 

Anticamente , tutti fi feppellivano ne' C i 
miterj ; niano nelle Chiefe. Dall'eíTcre iví 
depofitati i corpi de 'Mart i r i , &c. i Criftia-
ni gli elefiero piü particolarmsnte per fab-
bricarvi le loro Chiefe, allorché Coftaotino 
ne diede loro la l iber té: c diquaTii lemont 
diriva quel coílume , che ancor vi ge nella 
Chiefa Romana, di non raai confacrare al-
cun Altare ; fenza depoíitarvi le reliquie áí 
qualche martire. Vedi R E L I Q U I A , & C . 

C I Ñ A . Vedi C H I N A . 
C I N A B B R O , C I N N A B A R I * , nella Sto

ria Naturalc , é una. pietra minerale, roífa, 
pefante, e rilucente ; che principalmente 
trovafí nelle miniere d'argentovivo • Vedi 
FOSSILE , e M E R C U R I O . 

* La parola viene dal Greco Kwctfipxi 1 
odor delle capre j a cagione, dice M a t -
thiolo y ehe nel cavare una fpczie di mi* 

ñera' 
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nerale Cinnaban, egli manda odor sí 
forte, che gli Jcavatori fono cojlretti ad 
ctturarft le nartci. 

Alcuni (i fono immaginati che i l Cinnb-
hto foffe i l fangue di drago , raccolto, co
me leggiarao in Plinio e Solino, allorchéil 
dragone e T elefante combattono affieme : 
quefla favola é nfiutata da Diofcoridc e da 
Scaligero . Vedi SANGUE di D R A G O . 

I I C I N A B B R O é nativo, e fattizio. 
I I C I N A B B R O nativo, ominerale, che é i l 

fopramentovato, trovafi nella maggior par
te de' iuoghi dove vi fono miniere d' ar
gento v ivo ; pur , é vero altrcsl , che egii 
ha minere fue proprie : queile nella Spa-
goa fono famofe . La Francia ancora ha le 
íue BÍ\h Normandia » 

Egii fi pub ílimare per una naarcaffita di 
argiOtovivu , o piuttoüo per argentovivo 
pttrificato e fifi Hto , col m t i i o del folfo , 
e dt l ca'or fotterraneo : vedendoG , che la 
Chimica lo riduce con poca diíFicolta épo
ca ptrdi ta , alia natura del mercurio. Ogni 
lira di buon Cinabbro da quatterdici oncie 
di mercurki . Coníeguentemente , la prin
cipal propnet^ ed ufo di quetlo minerale , 
é daré il piu ececllente mercurio ; e quel-
lo , che gli A'chimifti fo{lengona eíTere i l 
migí io difpoíto per giungerc alia trasmuta-
n o n d' oro. 

I I miglior Cinabko minerale é d' un co
lor v i v o , brillante, e libvro daifa pietra . 
E' adoprato da' Medici nc'cafi o morbi ve-
n e r t i , ed altri morbi cagionati da ferofita-
d¡ acide . Egli é riputato ancora per un 
buon cífalico^ credefi utile neirepiiepfje , 
c in a'tri mali de 'nervi: aggiugni, che íl 
conta come eflkace ne'morbi cotanei, co
m e aello feorbuto , &c. 

C I N A B B R O Fatt izio, od anifiziale, é for
mato d'una miflura di mercurio e di folfo, 
fublimati, e si ridotíi in una fpezic di gle
ba roíTa fina . 11 migliore é d' un color v i 
v o , pieno di fibre , come aghi . 

IL rneítoda di preparare i l C I N A B B R O fau i -
z i o ^ ' ú fegaente. Si prende una parte di 
folfo, e fi iiquefa in un vafe od una penío-
la di t e m ; apprtífo vi fi git tano, un poco 
alia volta, tre partí d'argentovivo, raefeo-
lando il tuuo affieme , finché il mercurio 
non apparifea: pofeia lafciandoit raffredda-
re , fi macina la mifiura , fi mette in un ma-
traccio, íi cuciaa nel forno, c fi pone fapra i l 
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nudo fuoco, che a gradi fí aumenta ; un fumo 
colorato ne viene primieramente alia fommi-
ta del vafe fublimante , che, nell'ulterior 
progreífo del calore , diventa alia fine d' una 
tinta roífa chermisi. Levándolo dai fuoco , íi 
trova il Cinnabro al di fon ra delle feci. 

Quefio ferve per l i fteffi ufi medicinal! f 
che i l Cinnabro nativo: oítre di che, egli é 
adoprato parimenti da'Malifcalchi, per far-
ne bocconi o pillóle ai lor cavalii ; e dai 
p i t to r i , come colore , eífendo egli un rofío 
vivace, ma che fi fecca con qualche diffi-
colta. 

Quedo Cinnabro, da'pittori chiamato an
co Vermiglione, é refo piu bello , macinan-
dolo con acqua di gomma , e con un poco 
di zafferano : quefie due droghe impedendo 
ch' ei non diventi ñero . Vedi V E R M I G L I O 
NE , e M I N I O . 

V i ha parimente un Cinabbro ture bino , fal
to col mefehiare due parti di folfo con tre 
d'argentovivo , ed una di fale ammoniaco Í 
que (Ti ingredienti fublimati, pro ducono una 
bella foftanza turchina j laddove i l folfo c 
rargentovivo foli ne producono una roífa» 

I Chiraici preparan© dell' al tre fpezie di 
Cinabbro artifiziale, come 

(ZINPÍEBRO d1 yíntimonio , ch ' é una conv 
pofiz.onc di mercurio, di folfo coraune , e 
d'antimonio crudo, fublimati . Vedi A N 
T I M O N I O . 

Si tiene in contó di diaforético, ed al
terante; e fi ufa ne' mali fcrofulofi, ed in 
altn ma!i cronici. 

C 1 N C T U R A * , in Architettura é una 
piccoia íafeia, o lifta, fu la cima , e nel 
fondo del fufto di una colonna , che fepa-
ra i l fuüo , ad un capo , dalla bafe ; ed 

.all 'aitro dai capitello . Vedi Tav. Archito 
Fig. 28. e 24. ¡it. q. f . Vedi puré FUSTO F 
C O L O N N A , &e, 

* La voce ¿ Lat ina, da cingo, eingete^ 
legare. 

Qudla ch'eé nel fondo é pceuliarmente 
chiamata ajxophyg*', come fe di la fcappaífe 
o fuggiííe la colonna medeííma; e quella 
su la fommita , o la Cintura fuperiore, é 
detta collarino. Vedi A P O P H Y G E , e C O L L A 
RINO . 

La CinBura credefi eíFere una imitazio» 
ne delle cinghie, o cerchi, che anticamen-
te fi ufavano per fortíficaie e confervarc le 
primitive co-lonnc di legno. Vedi ORDINE » 

\ C I -
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C I N E R A Z I O N E , in Chimlca, ¿ la r n 

duiione del'legno , o di qualche altra ma
teria combuftibile v in cencri , col mezzo 
del fuoco , Vedi C E N E R I , C A L C I N A Z I O N E 
&c. Aur i la chiamano, CinefaBio. 

C I Ñ E R E S . Vedi T Artícelo CENERI . 
C I Ñ E R E S Clavellati, appreffo i C h i m i c i , 

fono le ceneri di tá r ta ro , o le fecce del v i 
no ,xabbruciate. Vedi T Á R T A R O . 

C 1 N E R I Z I O , termine applicato alie co-
fe rafiomiglianti a ceneri ; particolarraente 
nel colore e nclla cbnfiüenza. 

Cosí la parte corticale del cervello , é 
anche chiamata la parte Cinerizia. Vedi 
C O R T I C A L E , e C E R V E L L O . 

C I N I C I , C Y N I C I , Setta d'antichi Filo-
íofi, i quali ñimavan fe íleffi, cd eran pie-
n¡ di fuperbia, per lo düprezzo d'ogni co
fa, particolarraente delle ricchezze, edeü ' 
impero, delle arti e delle feienze ; di tut
eo , eccetto che della morale . Vedi F I L O 
SOFO , 

I I fondatore di quefla Setta dicefi effe-
re üato Antiñene , Difcepolo di Socrate ; 
i ! quale, dopo la mortc del fu o Maeftro, 
lafeiando i l P í reo , fi r i t i rb a Cynofarges, 
fpezie d' Accademia non molto difeoíla dal
le porte d' Atene . 

Qaindi alcuni vogliono che fia venuto i l 
nome di Cín ico , o Cynicus, KVVIXOS ) cioé 
da Cynofarget. Ma a l í r i , con maggiore pro
ba bi l i ta , lo dirivano da JCÜ»», cañe ^ a ca-
gione della loro íeverita ed importunita nel 
riprendere il vizio . Cosí Ariílotele oífer-
va , 01 Si KVVIXOS &c. che i Cinici/«rowo co-
s) detti dalla lor libera maniera di rampogna-
re y &c . d i q u a é , ehe Diogene i l Cimco di-
cea di fe í l t í fo, m mordo i l vizio; ed An t i -
fíene medefimo fu chiamato a t \ v ; nvm, un in-
genuo e fincero cañe ; effendo carattere diftin-
tivo de Cmici , attaccare e gridare con tro 
i l nía le , e difendere il bene ed accarezzarlo . 

Arñano leda i l genio Cínico , e 1' efalta 
fin alie flelle . " I I Filofoío Q«/Vo , d ic 'egl i , 
5> é un raeffaggiere mandato da Giove, per ve-
» gliare fopra le cofe umane , un Dottor 
y» pübblico, ed un tutorc univerfale deH'u-
35 nian genere, che inñituifce e gaftiganel 
„ medefimo tempo un Efculapio ; un Sí-
„ gnorc e -Re , adornato di fcettro , e di 
n diadema, che governa i l popólo; e cib 
„ volontariamentc , fenza guardie, fenza 
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„ terrore, &c. ma fol con una buona co-
„ feienza. 

I I fondamento di queíV Encomio , per 
qualche contó fi debbe a certa affinita tra gli 
Stoici ed i Ginictt i l principale divario fra 
cfTi confirteva in queí lo , che i primi erano 
piu moderti e piíi r i tenuti , chejgli u l t i m i j i 
quali , dicevanfi , avere sbandita ogni ver-
gogna, ed eífere capaci di praticare qualun-
que oícenita fenza arroííiríi. Vedi S T O I C I . 

Quindi Laerzio oíferva, che Diogene fa-
ceva ogni cofa feopertaraente, si di quelle che 
pertenevano a Cerere, come di quelle che 
pertenevano a Venere: benché i l medefimo 
Laerzio aggiunga , che lo facea ad imitazio-
ne de' chorodidafcali; cioé , ch' ei trafeorre-
va folamente ad un ecceíío d' impudenza , 
per difguftarne e fvogliarne gli a l t r i . 

Spafmo C Í N I C O JpafmuT CYNICUS , é una 
fpezie di convulfione 5 nelia quale , i l pa-
ziente e indocto a imitare i geíli , i latra-
t i , le ílizze de'cani. Vedi S P A S M O . 

11 Doílor Freind , nelle Tranfazioni Filo-
fafiche, ci da la ftoria d'uno ftraordioario fpaf~ 
mo di queda forta , dal quale furono attaccate 
duefaraigiie a Blackthorn , in Oxfordshire. 

La novita della cofa tito molti curiofi v i -
íitatori al villaggio, e fra gli altri i l Dottor 
W i l l i s ; i l quale un poco avanti che giun-
geííe al luogo, fcnti uno flrepito orribile di 
urli e di latrati : nel fuo entrare su la fc-
glia della cafa, fu a diriítura falutato da 
cinque fanciulle che abbaiavano , e íi r.f-
pondevano 1' tna 1'altra a vicenda , con mo-
t i violenti del capo. Nel loro volto non íi 
vedea convulfione ; ma folo gli ílorcimenti 
C i n i c i , e le ofcillazioni della bocea; i l lo
ro polfo era competentemente regolare : i l 
loro clamore fomigliava piu queÜo dell'ur-
lare, che dell'abbaiare de'Cani , ma i r i -
corfi e le repliche n' erano piíi frequenti 
con qualche intervallo di fofpirar profondo. 

I I male le avea prefe egualmente: le piíi 
giovani d'eífe non avean che fei anni di eta, 
c le piu avánzate , quindici : ricuperavano 
in qualche momento framc7zo, i l fenfo e 
la ragione affatto; ma da 11 a poco una d* 
eífe ritornando ad urlare , e gridare, tira-
va in confenfo le altre ; fin a tanto che 
tutte cadendo in deliquio , íkamazzavano 
come epileptiche fopra un letto gittato nel 
mezzo della ftanza per riceverle. 

Per 
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Per un poco di tempo glacevano quiete e 

modefle aííieme; ma fopravenendo un nuo-
vo orgasmo degli fp i r i t i , principiavano a bat-
terfí e percuotcrfi Tuna l 'altra . Due delle 
piu giovanette fí fvegüarono mentre i l Dol -
íorc era prefente, e lafciarono le loro firoc-
thie ful letto : mz\o/pasmo le aíTall dinuo-
v o . Nel tnefe di Luglioi7CO, i l Dr. Freind 
fíeíTo vifitb un' altra famiglia nel vülaggio 
medefimo, dove un fancíullo, e tre giovi.-
ntttc erano flati attaccati gia da dieci fetti-
mane, dal morbo medeíímo, fenza alcuna ap-
parente previa cagione. Una delle fanciulle lo 
fu prima delle altre ; ed i l redo , fíccomela 
madre lo inforrob , furono cotanto dallo feon-
eerto deila lor foreila offtíe e ípaventate , che 
«lleno puré vi íoggiacquero. 

A l fuo arrivo, egh novb tutta la brigata 
giuocare con moka vivacitíi, e fenza alcun 
tiraore davanti alia porta : ma di poi lafan-
ciulla piu grande, che avea quindici anni di 
cta, fu forprefa ed attaccata al folito dallo 
/pasmo. 

I I folo fintoma del!' attacco vicino era un 
gonfiamento dello íbmaco ; che crefeendo 
ed innaliandofl fin alia gola , difponeva i 
miifcoli del laringe, e dei capo alie lor foli-
te convulíloni: quefto innahamento di gon-
fiezza era un fintoma certo del vicino parof-
fismo in tu t t e ; e fe fi procurava di fermar-
l o , fcoppiava con raaggiore violenza, e du
ra va piu a lungo. 

Lo flrepito che facevano era inceífante , 
c moleílo j ma non era perb tanto un ab-
bajare, ed un urlare da cani , íkcome era 
fíatodivolgato, quanto una fpezicdi canto, o 
di aria muficale , che conílfieva di tre note o 
tuoni , lipetute fempre due volte-, e termí
nate da profondi fofpiri, SLC. coli'accompa-
gnamento di ftrani g e ü i , e di movimenti o 
nutazioni del capo. 

11 Dottore crede che queüa raalattia fia 
naturale , e provenga dalla cagione ordinaria 
di íutte le convulfioni , cioé dal fofpigneríi 
inordinatamente gli fpiriti animali ne 'nervi , 
e tirare i mufeoli a varié contrazioni, fe-
condo le circoflanze del morbo. V t d i C O N 
V U L S I O N E . 

C I N N A M O M O , ^ volgarmente Cannella, 
fpezie d'acomato aflai grato, che recafi a noí 
daU'Indie Orientan'. Vedi SPEZIERIE . 

Ognun confente che 11 Cinnamomo é la feor-
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za d'un albero, checrefee nelTlfola d iZei -
lan , e, come alcuni dicono, anehe neirir«la 
di Java . c nel Malabar. 

V zXhzro Cinnamomo , o della cannella , 
nafce in bofehi, come altri alberl. Non va 
mai troppo al to: le fue foglie rafíomiglia-
no aquelledel lauro, s i quanto alia ! oí i a ti
za , come quanto al colore * . Quando prima 
cominciano ad aprirfi , e sbocciarc , fono 
roífecome fcarlaíto, e fe fi ftropicciano tra le 
mani , danno un odore piu fimigliante a quel-
lo de'garofani, che & quel della Cannella . 
Stba dice, che cgli le trovb di color tur-
chino, e della groffezza de'fiori del fagiuo-
lo o della fava Italiana . I I frutto raíforni-
glia a una ghianda, o ad un 'ol iva; e non 
ha né Todore né i ! guño della feorza . Quan
do é bollito nell' acqua , da un olio , che 
fecondo che fi raffredda e s' indura, diven
ta cosí íaldo e blanco , come i l fevo : ed 
é chi amato dagli OilandcTr f t fm-á* Cinna-
momo] 1! cui odore é grato , e fe ne fau
no cándele, che folameute é perroeííb di far 
arderé nel palazzo del Re . Ella é anco ufa-
ta nella Medicina, come un balfamico, e ri» 
ílorativo , o confolidante . 

* Le foglie ¿k/Cinnamomo /orto chiamate 
folia malabathri, e danno un olio aromático 
amaretto , chiamato oleuiii malabathri, crer 
¿uto eccellente comro le cefalalgie , & c . 

La principale virtü dell' albero Cinnamo' 
ma é nella fuá feorza; che quand'é verde, 
appar doppia, la fuá fuperfizie efleriore cf-
fendo brunetta, e 1'interiore del color ordi
nario della Cannella . 

Egü é allora divifibile in due cortecce di 
colori diíferenti; ma feccandofi elleno aííie
me diventano infeparabili, e paíTano per una 
fola medefima corteccla ; 11 colore brunct-
to cambiandofi a mifura che la feorza 
fecca. 

Quando \\ Cinnamomo é di frefeo tolto dall* 
albero, é p i a t t o , ha pocofapore, poco odo
re, e colore; ma s'attorce, ofieonvolve, 
fecondo che fí fecca, in forma d' un bafio-
ne, o d'una canna : per loche da'Franceíi 
é chiamato Canelíc , e dagl' líaliani Can
nella. 

Con efalare cosí la fuá umidlta fuper-
flua, acquifia un odore acuto e foave, ed un 
guflo pungente . Dicefi , che dopo che l'al-
bero é fiato fpogliato della fuá corteccla , 

den-
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dentro i l corfo di tre «nnl ne forma una 
nuova, c h ' é buona come la prima : ma 
cib non é probabile , anzi é falfo . U n 
albero , che una volta fia dinudato della 
ícorza , non la ricupera , ma decade , s 'in-
debolifce, e muore . 

I Zeilanefi abbattono le lor plante del 
Cinnamcmo, dacché fono flate fcortecciate, 
fm attacco alia radice; dal mozzicone ger-
mogÜano nuovi Cinnamomi, che in 5 , 0 6 
anni crefcono e diventano alberi, buoni da 
fcortecciare. Una forta di piccioni, che fi 
pafcono del frutto dell' albero Cinnamo-
i i i o , fono i principali agenti nel propagar
l o . Portándolo a qualche diflanza , per far-
ne parte ai lor pulcini , ne laícian cadere 
in varj luoghi , dove egli prende radice . 
Vedi Philofof. Tranf, n. 409. p. 104. 

Alcuni tengono, che i piccioli rami del 
medeílrao albero faccian la C a j j i a ; maque-
üo é un errore. Vedi CASSIA . 

I nativi iraggono dalle radici della plan
ta un liquort , in tuíti i coníi fimile al
ia canfora; e che in realta é una vera Can
fora . Vedi C A N F O R A . 

I I Cinnamomo , per eífere buono , deve 
ave re un güilo piccante grato , ed un color 
bruno lucente . Le fue qualita , fono rifcalda-
re e dí í reccarejprorauovereimeñrui , fortifi
care gü fp i r i t i , ed ajutare la digeftione : ma T 
yío principale in Medicina , é come aflringen-
tc i con la quale intenzione egli é preferitto 
«elle diarree, e neile debolezze di í iomaco. 

I I Cinnamomo degli antichi era differente 
daquello de' moderni ; eglino diftingüevano 
cinque fpezie di Cinnamomo: i l mofyUtico ; 
Cinnamomo della montagna y Cinnamomo ñe
ro , e ramofo; un altro blanco e fpongiofo ; 
ed un quinto Cinnamomo di minor valore , 
roíliccio , e di un odor forte : come puré un 
Cinnamomo bajiaráo , chiamato zinziber ; 
queíV ultima fpezie fu anticamentc in altif-
íima í l ima, ma in oggi non é conofeiuta. 

Si eflrae un olio dal Cinnamomo , chiama
to ejfenza, o quinteffenza di Cannella, ch' é 
un ecceliente cardiaco: s'eftrae per diüilla-
zione, come gli clj d' altri vegetabili. Ve
di O L I O . per veriía , eífendo piü pefante che 
la magglor parte degli altri oljefienziali , fi 
íicerca roaggior calore, per farlo venir su. 
E per ja medefima ragione egli caía al fon-
tío deli'acqua che paífa con eífo nel recipien
te , laddove moltiffimi altri oij nuotano su 
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la fommit \ , eccettuatKquelli di garofani , d i 
faífafras, di guaiaco, e diboífo. Dicefiche 
gli Ollandefi abbiano un método di prepara* 
re , o piuttofto di adulterare l 'ol io di Cin
namomo, che fi tiene appo loro come un fe-
creto. l \ Cinnamomo oxá'm&úo •) é bene fpef-
fo adulterato con quello , da cui hanno er 
flratto queíV eífenza . 

I I Cinnamomo, per mezzo del fuoco, fora-
miniílra acque, eífratti, e faii ; donde fo
no compofti de' fciloppi , e deile paftiglie , 
dette oleo/aechara ; oltre un' cffenza , che 
ferve a convertiré ogni ragione di v i n i , bian-
chi e roffi, in hypocras. , 

Ü Acqua di C I N N A M O M O , é fatta con 
diftillare la feorza ( prima infufa in acqua 
di orzo) nello fpirito di vino , o nel vin 
blanco. Vedi A C Q U A . 

Tut to i l Cinnamomo con fu mato in Europa > 
viene dagli Ollandefi , che hanno «elle loro 
mani trasferito i l commercio intero di que-
Üa droga , coll' impadroniifi dell' Kola di Cei-
Jan , e diñrugeere tutte 1̂  altre piante di 
Cinnamomo nei Regno di Cochin. 

Chiovi o Garofani di Cinnamomo, é parí-
menti la feorza di un albero che crefee nel 
Braíile, e nel Madagafcar; dove é conofeiu-
to fotto i l nome di ravcndfara. I Portoghe-
íi lo chiamano cravo de marenham . Queftá 
feorza ridotta in polvera, é qualche volta 
foftituita per i l vero garofano, benché mol* 
to ne decada nella qualita . Vedi GAROFANO . 

I I faífafras, o faxafras é qualche volta an
che chiamato Legno di Cinnamomo . 
• C I N N A M O M O blanco, che alcuni chiaraa* 

no cojius cbxticus, o corticofus ^ o cortex Win-
ter i , corteccia di Wintero , dal nome della 
perfona, che prima lo recb in Inghiiterra 1 
é la feorza di un albero che raífomiglia alj 
u l ivo , frequente neli'Ifole di S. Domingo 
Guadalupa , e Madagafcar , chiamato da* 
nativi fimpli. Vedi CORTEX . ^ 

La pelle o feorza, che fi fecca come quel-* 
5a del Cinnamomo, é da principio brunetta, 
di un íapor mordente acuro , come pepe, 
c di odore fimile al mufehio : fecondo che 
C fecca, imbianchifee . Alcuni l'.ufano in 
vece della noce mofeata : in Medicina , íi 
adopera come ftomachico , e talor come 
un antifeorbutico. 

L'ifteífo albero parimenti da una gom-
ma, chiamata aloucb , e alie vohebdellium, 
che non é profurao disgradevolc. 
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C I N O S U R A , Cynofura*, neU'Aflronb. 

mía , é una denomínaíione data da'Greci 
ali 'Orfa minore. Vedi O R S A , O U R S A . 

* La parola e formata di %vyos upa, coda 
del cañe . 

QudV é la codellazione vicina al noílro 
polo, e confirte di fette ftelle, quattrodel-
le quali fono difpofte come le quattro ruó
te di un carro, e tre per lungo che rapprc-
fentano i l timone : donde alcuni le datino 
i l nome di carro, o di carretticre. 

Da quefte fette ftelle i l polo prende i l 
fuo nome, feptentrionalis ; ed i l refto dcll' 
emisfero, fin alia linea, feptentriones. Ve
di POLO, S E T T E N T R I O N E , N O R D , & C . 

C I N Q U E FOGLIE , erba di cinque foglie, 
c un termine araldico, che fi ufa da quel-
l i i quali hanno introdotto un blafone per 
vía d'erbe e di fiori , in luogo di metai-
11 e di colorí , e con cui fignificar voglio-
no verde, Ven. Vedi V E R T . 

C I N Q U E - P O R T I , Quinqué portus , fon 
que'cinque ricetti di raare che trovanfi ful
la coila Oriéntale d'Inghilterra , verfo la 
Francia ; cosí chiamati per eminenza a 
caufa deila loro íltuazione importante \ c 
come quelli che i noftri Re hanno giudi-
cato meritare un particolare riguardo, per 
la preí'ervazione deli ' l ibia dall'invafione . 
Vedi PORTO . 

Percib e' fono regolati da una fpe/.iale 
política e governati da un Cuflode che ha 
i l titolo di Lcrd warden of the cinqueportí. 
Vedi W A R D E N . 

Sonó ftati loro accordati grandi privile-
g j , come una giurisdizione particolare ; i l 
loro guardiano o cuílode avendo Tautorita 
d' ammiraglio , e mandando fuora decreti 
ed ordini in fuo nome. 

Camdeno dice , che Guglielmo i l Con-
quiftatore, fu quegli che primo deftinb un 
guardiano de' Cinque port i j ma i l Re Gio-
vanní l i ornó e muni di privilegj; e cib 
a condizione che provedeííero ottanta vafcelÜ 
a loro fpefe, e carico per quaranta g iorni , 
ogni volta che i l Re n' ave (fe uopo oelle 
guerre ; efi'endo egli allora in neceffita di una 
fiotta navale per ricuperare ¡a Normandia . 

I cinque Porti fono Haftings, Rumney, 
Hythe , Dover , e Sandwich . Thorn ci 
avvifa, che Hañings dovea corredare i i . 
vafcdli ; ed in eisfcun vafee lio 21 uomi-
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n i . A quedo porto appartengono Seaford 
Pevenfey, Hedney, Winchelíea , Rye , Ha-
mine, Wakesbourn , Creneth , e Forthcli-
pe . — Romnty corredava cinque vafcelli, ed 
in cadauno 24 uomini. A quedo apparten
gono Bromhal , Lyde, Oswarñone , Dan-
gemares , e Romenhal . Hythe fommmi-
Ürava cinque vafcelli, e in cadauno 21 uo
m i n i . A queilo appardene W e í l m e a t h . — 
Dover, 1' illeffo numero che Haftings. A 
Dover appartengono Folkilon , Fevershara , 
e Marge . Finalmente, Sandwich provve-
deva rifteffo numero di vafcelli che Hy
the. A quefto appartengono Fordiwic 3 Re
di l ver , Serré , e Deal. 

C I N T A , in Architettura , dinota un pic-
colo membro , in forma di cavetto •, che fer-
ve a feparare due membri V uno dall' altro . 
Vedi Tav. Archit. fig* 6, 

T a l ' é quella che unifee i l fufto della co-
lonna alia c i n t u r a , e che fi chiama anche 
apophyge; che in Greco ílgnifica*, fcampo i 
parendo appunto che la colonna fcappi e fpun-
t i di la : dai latini é chiama ta/cv?/?»/, i l fu-
fto della colonna . Vedi APOPHYGE . 

C I N T O , é una fpezie di fafeiatura , o 
ligatura , fatta di acciaio o di altra mate
ria fimile , con cui fi foftengono le partí 
in coloro che hanno delle rotture , o er-
n i e . Vedi H E R N I A , & C . 

C I N T U R A , Cingulus, o Zona , é una 
ciarpa, o faícia di cuoio , o d'ahra mate
r i a , che fi lega attorno i reni ; per tener 
la parte piü falda e ftretta» 

Anticamente v ' era un coílume , che le 
períone fallite , od altri debitori ioabili a 
pagare, rigettaífero da sé , e ccdtífero la 
loro cintura in un luego pubblico, ed al
ia feoperta . La rsgione di cib era, che i 
noüri maggiori foleano portare tn t t i i lo
ro utenfih necelTarj , come la borfa , le 
chiavi, &c . legati alia cintola , donde ia 
cintura divenne un fimbolo de'beni e del
le facoha. La Stona racconta, che la Ve-
dova di Filippo I . Duca di Borgogna , r i -
nunzib al fuo diritto di fucceílione , con 
gittar via da sé la fuá cintola , ful fe pel
ero del Duca. Vedi I N V E S T I T U R A . 

I Roma ni portavano fempre una Cintura, 
per foilevare e tener raccolta la túnica , quan-
do avean' uopo di fare qualche cofa . Quefto 
coÜLime era si genérale, che quelli i quali 

anda- • 
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andavano fcinti , lafciando le tuniche lar-
ghe e fciolte, erano üimati dappoco, ozio-
f i , é diíToluti. 

Xa C I N T U R A virgtfféle. Appreffo i Gre-
ei ed i Romani , lolcvafí fciorre o slegare 
dal mari to , la cinta della fpofa , Homero 
lib. I I . della fuá OdiíTea , chiama queíla 
Cintura dellegiovani fpofe, pt*pxmii*%a*fa* 
Teño racconta , ch'cirera fatta di lana di 
pécora e che i ! marito slegavala nel let-
to ; aggíugne in oltre , ch'ella era legata 
col nodo, o gruppo erculeo , e che il ma
rito la fcioglicva, come per un fauílo pre-
fagio d'avcre tanti fíigliuoli, quanti Ercole, 
che alia fuá morte ne lafcio fettanta. 

I Poeti attnbuifcono a Venere una fpezie 
di cinta ^ o faícia particolare, chiamata ce-
Jiusi alia quale annettono la facolta d'infpi-
rar la paí l ionddi ' amere , Vedi C E S T O . 

C I N T U R A d1 argemovivo, in Medicina, é 
una fpezie di íafeia , o cingolo immaftriccia-
to d' argento v i v o , o che ha per entro chm 
fo delT argento vivo. Vedi M E R C U R I O . 

Ella é fatta di cuoio , di tela , di panno, di 
bambagia, di drappo &c. e col mercurio prepa-
rato, o mortíficato'n varié guife ; come con 
la faliva di un uom > a digiuno , col graíTo &c. 

Ella fi appiica come medicina tópica intar-
no ai fianthi, qualchc volta con buon eífet-
t o , ma per lo psu con pericolo , maífimene' 
temperamenti deboh , e di coloro che íun fog-
getti a convulfiom . La lúa intencione ¿ , la 
cura deila fcabbia , o rogna, cacciar via i 
vermi , uccidere i pidocchi, &c. 

C I N T U R A della Regina , (Queen's GiR-
D L E in Ingleíe ) é un antico tributo , od 
una taíTa , che levafi a Parigi ogni tre anni , 
in ragione di tre dinari per ogni piccola bot-
te di vino, e íei per ogni botte grande. 

La fuá deftinazione era per i l manteni-
mento del domeílico, o della cafa della Re
gina : in apprefío fu accrefeiuta cd eflefa ad 
altre derrate, come per lo carbone, &c . 

Vigenerio crede , che originalmente Ga 
ftata ce si chiamata a cagione che la Cintura 
ferviva anticamente per la borfa j ma aggiu-
gne, che una taifa íomigliantc levavaíi cd 
eíigevafi nella Perfia piü di clue mili 'anni fa ; 
íiccome appar da Platone, nel {no Alcibia-
de, da Cicerone, da Ateneo, &c. 

Crijiiani della C I N T U R A , Motavakkel, de» 
cimo Califo della famiglia degü Abbaflidi , 
ingiufífe ai Criíliani ed agli Ebrei, ncli 'an-
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no deli'Hegira 235. di G e s u C r i ñ o 856. di 
portare una grande Cintura di cuoio , per con-
trafegno della lor profeffione j che fin al di 
d'oggi portafi per tuíto i l Levante, fin dal 
qual terapo i Criíliani dei l 'Af ia , partieolar-
mente quelli della Siria e Mefopotamia, che 
fono quafi Neftoriani, oGiacobi t i , fonoña-
t i chiamati Cr iñ iani della Cintura. 

Ordine della C I N T U R A , oáúcintolo ^ l 'or-
dine de' Francifcani, che portano i l cordo-
ne . Vedi C O R D A , e CORDELIER . 

C I N T U R A , é altresi un termine di architet-
tura. Vedi C I N C T U R A . 

C I O C C O L A T A , una forta di parta , o 
di confezione, prepárala con certe droghe, 
la di cui bafe o 1'ingrediente principale, é 
la nocclla di Cacao. Vedi C A C A O . 

I I nome di Cioccolata vien anche dato ad 
unabevanda, preparara con quella parta, di 
color ofeuro , dolce , oleofa, che comune-
mente fi bee calda i ed é fiimata non íolo 
un cibo eccellente, roa anche una buona me
dicina ; od almeno unbuonvi t to , o dieta , 
per eccitarc e confervare il moderato calor 
dcüo rtumaco, ed ajutare la digeftione. 

Gli Spagnuoli furono i prira* che porta* 
roño la C ice colata in ufo ncll'Europa ; c cib , 
forfe non meno per intereííe , aceiocché fi, 
facííTe miglior traffico e fpaccio del loro 
cacao, dell 'achiott, della vanigÜa , e d 'a l 
tre lor droghe , che le Indíe Occidentali 
appreftano, e ch'entrano nella compofizio-
ne della Cioccolata j che per motivo delle 
ítraordinarie virtü di tal bevanda, che ven-
gono dai loro Autori eos] aropiam-nte enu
mérate . Le qualita che i piü de 'Mfdici 9 

cd altri le accordano , fono queíle che fo-
pracennammo. 

Maniera di [are la C I O C C O L A T A . I I mé
todo in prima uíato dagli Spagnuoli , era 
íempliciQimo, e Tirteífo che quello i l qua
le era in ufo appreífo g l ' Indiani : eglino fol-
tanto adopravano Cacao, maiz, c xucche-
ro crudo , come é dalla cannamele efpref-
fo , con un poco d'achiott, o rocou , per 
dargli colore . D i quefte quattro drogh« , 
macinate tra duc pietre , e mefcolate affie-
me in certa proporzionc , que' Barbari fa-
cevano una fpezie di pane, che ferviva lo
ro cgualmenre per cibo folido, e per bevan
da : mangiandolo fecco , quando avean fa-
me, e ftcmpersndolo in acqua calda , quand' 
avean fetc. 

l i i 2 JMef-



438 C I O 
I Mefficani chiamaron quefia bcvancla 

Chocolate, ¿achoco, íuono , t alte , oá atte, 
acqua ; q.d. acqua che fa í i repi to; dallo 
fírepito che fa l ' iflrümcnto i l quale fiado-
pera per sbattere , macinare , e preparare 
i l liquore , faíto neü 'acqua . 

Ma li Spagnuoli , ed altre Naz ion i , han-
uo di poi aggiunto un gran numero d 'akr i 
ingredieníi alia compofizione deila Cioccola-
t a ; i quali t u í t i , cccettuatane la fola Va-
nig l ia , piutíoüo che correggerla o miglio-
rarla, la guaflano. 

Método di fare C I O C C O L A T A , che opgi 
i m ufo tra g l i Spagnuoli á d Meffico . Ef-
íendo il fruteo raccolto dalla planta del Ca
cao, fi fecca al Solé , e la jn ando ría eflrat-
ta dalla bu ocia , s' arroüifce al fuoco, in una 
cenca di ferro tutta pertugiata; quindi pi
fia íi in un mortaio; appreífo fi macina íb-
pra una pietra d/ marmo , con un rotólo o 
cilindro macWtore dsll' iikfFa materia \ 
finché riducafi nelk eonfiften^a d' una ps-
ü a ; meícolandovi pía o meno zucchem , 
fecondo che ha da effere piu o meno dol
ee . A mifura che la pafta avanza, vi ag-
giungono alquanto pepe lungo , un po^ di 
acchior, e finalmente vaniglia : alcuni v i 
tggiungono della cannella , de' garofani , 
cd anisi, e coloro che amano i profumi , 
del muCckio e dell' ambragrigia ^ 

V \ é parimeníi una fps-zie di Cioccolata 
Mefficana , nclla compohzioce della quale 
v ' en t r año mandorle e nocelley ma lo fa«-
00 piti tofto per rifparmiare i l Cacao t 
t p i per tender migÜore la Cioccolata ed 
in fatti ella coaüderafi per una Cioccolata 
Calírticata. 

La C I O C C O L A T A faíta in Spagna , é usi 
|Joco difSerence da queMa che fi fa nel Mef-
SKO : imperocché oitre le droghc adoprats 
áo queíF ultima , vi aggjungono due o tre 
ípezie di fiar i , bacclli di Campeche, e ge
neralmente mandorle, e nocelie í La folita 
proporzione, in Madrid , é di 2r,gi<ignerc 
1 cento nod di Cacao, due gramí dr-Chr 
le , o pene Mtííicano , od in fuá vece, pe
pe Indiano; un pugno d'atiici ; altrettaníi 
fiori , chiamati da' Nati vi vinacaxtlidet , o 
piccole ípighe ; fei rofe bianche in polve^-
ie \ un poco di machuíia ; un bacccllo di 
campeche; due dramme di cannella-; una 
áozzina di mandorle, ed altrertante nocel
ie i coa acchiot in quantita fufficicnte a dar-
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le una tinta roíTetta. I I zucchero e ía va
niglia vi fi rnefehiano a diferezione; co
me puré i l muíchio e 1' ambragigia. Spef-
ío nel íavorar la loro paita v i fpruzzano 
dell' acqua di aranci , che credono le dia 
maggior con fi lienza e ferraezza . La paila 
d' ordinario fi forma in pañi , o fliacciate > 
ovvero in grandi rotoli . 

Quakhe voka fi formano i pañi di pu
ra Cioccolata f fenza alcuna meícolanza » 
quelli che T ufano , dovendovi poi aggiu*-
gnere queila quantita che a lor piace, di 
zucchero, di cannella , e di vaniglia, al-
iorché la feiolgono nell' acqua , ' per berla 
ímmedia te , 

Appreíío di noi in Inghiíterra , la Ciocco
lata per lo piü fi fa cosí fcmplice, e fen'-
za meícolanza , ( btnché forfe non fenza 
qualche falíificazione) della pura noce del 
Cacao, cceetto che qualche volía v i fi ag-
giugue zucchero, e quakhe voltavaniglia; 
sppena conoícendoli fra noi alcun altro in
grediente , fuori di queílr. 

La Croe colata la piu nuova é darpiu'fii-
mata la migliore; non confervandofí bene 
la droga, al di la di due anni, e degene-
fando bene fpeíío anche avanti- tal tempo-

Ella fi tiene ravvolta m carta bruna , e 
ehiufa in c^ífetta, o fcatoía ; e queíia in 
un 'a l t ra , la luogo afciuttOo. 

La maniera di preparare, o rfd'urre la maf-
fa in liquore-, e le proporzioni o dofi , foa 
var ié : ordinariamente h-Cioccolata fi fa bol-
lite nell'acqua , qualche voka nel latee; e 
quakhe voka , i buom economi la feioigo-
no con la fariña : quaná' ha bollito , fi 
sbatte e fr agsra col- mulmello, che é una 
macchinetta di legno fatta a tal uopo , e 
di nuovo íi mette a boíl iré ,5 fin che fia 
bene íeiolta ed opportuna a farne bevan
da ; al lor , fe un vuole , s'i nzucchera , 
quando ¡a maffa é pura Cioccolata , fi sbat^ 
te dr nuovo, e fi verfs nella tazza. 

E' da notaí-fi che la miglior Cioccolata 
é queila che fi fciogiie inticramente nell' 
acqua , non- lafciando alcun fondo , Wé íe-
dimenío nel vafe. 

V i é qualche contefa fra i Cafuiñi , fe 
la Cioccolata- rompa o no i l digmno? la ne
gativa é alienta e provaía gagüaruamenu 
dal Cardinale Brancaccio, che ha ferino ex-
propoíito su quedo foggetto , be oché alcu
ni fi íkíjo s f o m t i di moífrsfe y ahs v i é 
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plti fugo nutri i io in un oncra di Cacao , 
che in una libbra di carne di bue, o di ca-
fírato. i r 

La quantitadi Cioccclata , che fi fa nclla 
Naova Spagna , é ía!e , che ogtsi anno s' im-
piegano dodici millioni di libbre di zucchero 
nella preparazione di eíTa . Gl i Spagnuoli ( l i 
marlo un'eíirenaa. difavventura , ed il peggio 
che poíTa accadcre ad un uomo i ruerno r i -
dotto a mancar di Ctoccolata: non fi sa che 
mai la lafeino, fe non fe per qualche altro 
liqnorc , capace di ubbriacarc . 

CIPPUS , fra gü Annqnarj é una colonnet-
t aba í í a , eretta uellc ti ra de pubbiiche, o in 
altri luoghi, con una inicrizione fopra; o 
per additare la lirada a viaggiatori , o per fer-
vire di confine, o per coníervare la memo
ria di qualche cofa rimarchevole; e partico-
larmcrue la fcpolíura di un defonto. Vedi 
C O L O N N A , &c. 

I Cippi poíH per cómodo de' pafTaggieri su 
le pubbiiche vie , erano propriamente chia-
mati eclonne mil l iar i , Vedi M I L L I A R E colon-
Ka . 

Hottingero ha un tratíato de cippis hchrico-
tum , nel quale egli prende i l Clppo uer la píe? 
tra fepoterale d'un morto. Vedi T O M B A , e 
SF.POLCRO. 

CIPPUS , era parimente appreíTo gli antichi 
un iíirumentó di legno, coi qnale i rei e gli 
fchiavi eran pun i t i ; cioé una fpezie di cep-
jai ai ipiedr, 

CIPR ESSO, CUPRESSÜS , nella Storia ns-
turale , una forta di legno preziofo , ch 'é i l 
prodotto d^una punta dt l i ' iücíío neme, fre-
queote neir líoia di C' pro . 

E1 un legno aííai eompatEo e peíante; ed 
i l fu o odore grato, come quello del Santalo, 
Appena mai égli roarcifee, o í? corrompe, 
o fi mangia dai vermis né pso né meno che 
i l cedro , o 1'ébano: per la qual ragsone , 
gli antichi ufa-vano di fianne le fíasue ¿e ' lo
ro D t i . 

In Candia , e particolarmente vicino al 
Monte Ida, dicefi che la pianta crefea fpon-
taneamtnte, dovunque la térra é un poco 
fcavata j ma-e molto diffisile farlo venire ptr 
arte r,r 

I I frutto di queñ'albero ehiamato conus, 
pinoccnio, 0 adopera nel le decoiioní aílrin-
genti , contro 1c hernie, le emorragie &c. 

CIFRO , ordine di Cavalieri , chiamafi 
anco i Cavalieri del Silcnzio , % Cavalieri de-l-
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Ja Spada; inílituito da Guido di Luíignano y 
Re di Cipro, nel 1192. 

11 cüítgno delT inñituzione fu , opporfi al
ie invafioni ed alie feorrerie dcgl' Infcdeli in 
quell 'Ifola; e pero i l loro raotto era Securi-. 
tas regni. 

C I R C E L L I O N T . Vedi A G O N Í S T I C I . 
CIRCENSES Ludi , Giuochi C I R C E N S I , 

o Giuochi J e / C I R C O , termine genérale , fot-
to ' i quale erano comprell tutti i combattí-
menti de'quai facevafi moílra nel Circo Ro
mano, di qualunque fpezie íoífero \ o a pie-
di , o a cavallo, o fovra i carri ; alia lot-
ta , o co' pugni j con le fpade , o con le freo-
ce i co'dardi o colle picche ; contro gli uo-
m i n i , o contro le ficre; ful terreno, o con 
navi . Vedi G I U O C H I , O C I R C O . 

Pochi a l t r i , che fchiavi, eran coloro che 
davano al popólo quefto crudel placeré: era-
no tut t i efercizj, che arebbono infamara qua
lunque perfona di qualche con tó . Vedi G L A 
D I A T O R E . 

Alcuni dicono , che i Giuochi Circenft era-
no cosí chiamati dal Latino Circumenfes ; 
perché fi tenevano in un luogo circondato 
tutí 'at torno di fpade nude, acciocche 1 Com-
batteníi non a ve (Tero i l cómodo di fea ca
pare . 

Da principio le moflre de'Giuochi fi davano 
fecondo alcuni su la nva del fiume Tevere , eá 
i l terreno era chiufo e circondato dalla parte 
di t¿rra di moite fpade nude. 

Neila maggior parte de líe Feíls de' Roma-
n i , v ' erano i Giuochi Circenft ; ed i Magi -
ürati , od al t i i uñziaii dciia Repubblica fae
ne f pe lío ne efibivano al popólo 111 altre oc-
cafioni. Vedi FESTA..-

I grandi efolenni duravano einque giorni 9 
cominciando il di 14̂  di Settembre . 

C I R C O % nell 'aníichita , era una gran 
fabbrica , rotonda, od ovale, di cui i Rema
ní fi valevano per dar moftre di giuochi e c : m -
battimenti al popólo . Vedi SPETTACOLO , 
Giuochi C I R C E N S I , 

* Alcuni derivano la parola Circo da C i r 
ce , a cuiTertulliano attribuifce f inven* 
iamé-l Caffiodoro dice, Circus a circui-
tu . i Romani , per offervazione di Sen' 
vio , non ave ano , da principio, altro Ci r 
co che quello fatto tungo i l Tevere, da 
una parte, ed una f.epe, o palizzata d i 
fpade nude dalf altra * Quimli-fecond® 
JJidowy h venurto tí termine,, Ludj Cir^ 
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cenfcs, quafi circum enfcá. MaScalige* 
ro fi ride di que/ia Etimología, 

I I Circo Romano , era ua edifizio grande 
oblongo , con degli archi o voltc ad una eñre-
mi t a , circondato da port ic i , e fornito d'or-
dini o file di fedili, collocati 1' un fopra T 
altro in falita. Nel mezzo vi era una fpezie 
dicol ie , o di emíncnza» con obelifehi, fla-
tue , e pilien ad ogni capo, Quello íei viva lo
ro per l i corfi dellc loro BiGJ£ e QUADRIG^ , 
Vedi BIGA , 

Non v'era in Roma meno di ákc lC i rch i i 
i l piü gtande e p i í i v a í l o , fu quefto , fabbri-
cato da Tarquinio Pnfco, úctto Circus Ma-
ximuiy tra i Coll i Aventino , e Palatino. 
Plinio dice, che fu ampliato da G. Cefare, 
cosi che occupava tre fiad] in lunghezza , 
ed uno per largo . 

I Citchi piu magnifici furono quelli di Au-
gufío e di Ncrone t V i fono tuttavia alcuni 
avan^i de'Qkebi anuchi , a Roma, a Nis-
mes, td m altn luoghi. 

I R^mani erano avidi in eüremo de'giuo-
ehi , che per loro fi facevano nelCVVfo, come 
ne fa fede quel verfo di Giuvenaie : 

Atcim duat tantum res anxiu£ 
optat , 

Panem & Circenfeí. • 

I Giucchi delQiKCOy che alcuni ehiama-
sioG/ÍÍOC/?/CÍRCENS[ , erano combattimenti 
celcbrati nel Circo, in onorc di Confus, Dio 
de' Confegli; e pero eran chiamati purc Con-
fualia . Vedi CONSUALI A . 

Furono anche dtcti Lud't Romani% o per 
cagione della loro antichua r come coevi col 
popólo Romano , o perché ílabiliti da'Roma-
n i : ed i giuochi iv i celebrati, dicevanfi In
di magni, perché con maggior magnificen-
za e ípefa fi compievano, che gli aitn giuo-
ehi j e perché ceiebravanfi in onorc del gran 
Dio Ncí tuno , che era i l loro Confus . 

Coloro che dicono, eíícr eglinoftati inQi-
lui t i in onore del Solé , confondono la pompa 
circenfis , o la proceííione del Circo , co'Giuo-
ch i . Vedi POMPA . 

I Giuochi del C/Vco furono inf l i tui t i da E-
vandro, c riñabiliti da Romulo: la pompa,, 
o proccíftone, era íoltanto una parte de' Giuo
chi , e ne faceva i ! preludio , confillendo in 
una femplicc cavalcata , o corfo di carn . 

Sin al tempo di Tatquinio ü v e c c h i o , fu
rono eeíebrati in un lióla dtl Tevere, e fu* 
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r o ñ o chiamati Giuochi Romani : dopo che 
quel Principe ebbe fabbricato ¡1 Circo , ne 
prefero i l nome, perché n ú Circo íempre te» 
nevanfí, 

Sei forte di efercizj verán ne l Circo : i l pr i 
mo la lot ta, combatiendo c o n fpade, c o n 
baftoni, e con picche ; i l fecondo, i l corfo ; 
i l terzo , i l bailo { fa l t ado) : i lquar to , difei^ 
tela) e cefluzj tu t t i i quali fi facevano a pie-
d i ; i l quinto era i l corfo de'cavalli-, i l feíio 
i l corfo de'carri , o a due cavalü , oaquat-
t r o . VediBiGA, e Q u A D R i G A . 

I n queíl' ultimo efercizio, i combattenti 
eran da prima divifi in due fquadroni oqua-
driglie; pofeia inquattro; ognuno portando 
i nomi de'colori, o delle infegne particota-
r i , faftio alba, rufifea &c. Vedi F A Z I O N E , 
Q U A D R I G L I A & C . 

Da prima n o n v i fu che la fazion blanca , 
e la roífa ; poi vi fu aggiunta la verde , c la 
turchina. Domiziano vi aggiunfe altri dus 
color i , ma n o n durarono . 

Fu Enomao colui , che primo invento que-
ílo método di diííinguere le quadríglie con co
l o r i . I I verde era per quelli che rapprefen-
tavano la t é r r a ; il b ¡b , o cileftro per ií m i 
re &c. Vedi COLORE & C . 

C I R C O L A R E , cofa deferitta , o moíía 
i n giro,, o cerchio 5 come la circonferenza 
di un circofo, o la fuperfizie di un globo. 
Vedt C f R C O L O . 

La forma circolare é di tuí te Taltre la me* 
glio difpolia per i l moto, e la piu. capace-
Vedi CONTENUTO . 

I modcrm A lirón o mi fan vedere , che i 
corpi ccicíli non movonfi in orbitec/Vco/tír/1 
ma elliptiche . Vedi O R B I T A » P I A N E T A , 
& c . 

^ í r c ^ / C I R C O L A R I :. Vedi Tarticolo A R C O . 
Linee C f R C O L A R Í , fono cosí chiamateda 

alcuni quellc linee rette , che fon divife per 
mezzo delle divifioni fatte nell' arco di un 
circolo. Ta l i fono i feni, le tangenti, le fe-
cant i , & c . Vedi SENO , T A N G E N T E , M U -

SCOLO, & C . 
Lettera C I R C O L A R E , é una lettera ¡ndirit-

ta a diverfe perfone , che hanno un medefimo 
intereííe in qualche airare comune ; come nel-
la convoeazione delle Affemblec &c. 

Numeri C I R C O L A R I , fono quelli , le po-
tenze de^uali fínifcono nelle radici fteffe i 
come 5 , i l cui quadrato é 25 , ed i l cubo 125. 
Vedi N U M E R O . 

N a v i -
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2V¿7vigaziom C I R C O L A R E , é qucüa che fi 

fa nell'arco di un gran circolo. Vedi N A -
V I G A R E . 

La navigazione Circolare , ira tutte l 'al* 
t re , tiene ia piü vicina o piu bricve fírada : 
con tutto cib vi ha tal¡ vantaggj nelnavigare 
per rombi, che queft'ultima maniera gene
ralmente vicn prcferita . Vedi R O M B O . 

C I R C O L A R I Scale i o Scale a chiocciola . 
Vedi S C A L E . 

Refiflenza d i un fegmento C I R C O L A R E . Ve
di RESISTENZA . 

Fé/om^ C I R C O L A R E , termine d 'Aürono-
mia , che fignifica quella velocit^ di un Pla
neta, o di un corpo che fi rivolge , laquale 
é mifurata dall'arco di un circolo efempigra-
zia da A ¿ , ( Tab. Aflron, Fig. 1 0 . ) defcntto 
fui centro d'attrazione S. 

La velocita Circolare d'un corpo che íi raove 
d a B i n C , € mifurata daU'arcoBC. 

C I R C O L A T O J O , C I R C U L A T O R I U M , ín 
Chimica, é i l vafe in cui é poño i l fluido, 
per foftenere i l procedimento, o loperazio-
ne della circolazione. Vedi C I R C O L A Z I O N E . 
V i fono due fpezie di Circolatoj ^ la diote , 
o fia i l vafe doppio, ed i l pellicano . Vedi 
D O P P I O Vafe, P E L L I C A N O . 

C I R C O L A Z I O N E , 1'atto di moverfi in 
giro, o in unCVmj/o. Vedi C I R C O L O . 

Noi diciamo, Circolazione del fangne ; 
\z Circolazione á ú fugo od umore delle pian
te , degh Spiriti &c. Vedi SANGUE , Suco, 
S P I R I T I , ¿ce. 

Siccome nel mondo grande trovlamo wm. 
perpetua e ordinata Circolazione di acque , 
condone fuori del mare per meati fotterranei , 
forgenti &c. e che vi ritornano di nuovo 
col mezzo de* fiumi &c. cosí ncl piccolo mon
do , c h ' é 1* uomo , oífervafi un fimile cir
cuito o giro; eífendo ií fangue continuamen
te fofpinto dal cuore, per le arterie, a tut
te le partí del corpo; eriportato di bel nuo
vo al cuore per 1c vene . Vedi CUORE , V E 
NA , A R T E R I A . 

C I R C O L A Z I O N E del Sangue, é un movi-" 
mentó naturale del^fangue in un anímale ví
vente •, con cui coteño umore alternativamen
te vien traportato dal cuore a tutte le partí 
del corpo, per le arterie , e reftituito dalle 
medefime partí al cuore, per le vene. Vedi 
S A N G U E . 

I I cuore, ficcome pub vederíí altrove di-
moñrato , é un mufeolo ne' ventricoli j 
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nelíe cavita del quale, tutte le vene fi fca-
ricano, e da cui tutte le arterie provengo-
no : e che ha in oltre un'azione reciproca 
di dilatatione , o diaflole ; e di coftrizio-
ne, ofiftoie. Vedi CUORE , SÍSTOLE , D I A -
STOLTE. 

Ora, 1'effetto neceffario di tale alterna
tiva azione, é , che il cuore a vlcenda, c 
riceve ed cfpelie i l fangue. I I fangue efpul-
fo fuori dal deíiro ventricolo, debbe eífere 
portato per 1'arteria pulmonare (che di W 
fpunta ) ne'polmoni ; da'quali debbe ritor-
narfene, per la vena pulmonare, al ventri
colo finiñro , ( nel quale cotefta vena ter
mina o mette capo, ) Dal finiftro ventri
colo, i l fangue cosí entro portato, viene; 
per la coftrizione di cotefta parte, di nuo
vo eípulfo nelP aorta , e per eífa diílribui-
to per tutto i l refto del corpo; e indi re-
flituito di bel nuovo al ventricolo deftro 
per la cava , con che fi compie la Circola' 
zione . Vedi P U L M O N A R I Vafi, C A V A , 
ed A O R T A . 

ha Üircolatione á d fangue, generalmente 
vien accordato, che fia ñata prima feoper-
la in Inghilterra l'anno 1Ó28, dal l 'Arveo, 
Medico del nofiro paefe ; benché vi fieno di-
verfi A u t o r i , che gliel contendono. 

Janfonio ab Almeloveen ^ in un trattato 
delle nuove invenzioni , íianlpato nel i584. 
cita diverfi luoghi d'Ippocrate, per provare 
che la Circolazione Fu a luí nota . Walleo , 
Ep. ad Barthol. pretende che fu nota non 
folamente ad Ippocrate , ma ancora a Pla-
tone e ad Arii lotele. Aggiugnefi , che i Me-
dici Chineíi gia i'infegnavano 400. anni , 
avanti che in Europa fe ne parlafle . A l -
cuni fi fanno addieíro fino a Salomone, e 
penfano di vederne alcuñe tracce nell' Ec-
clefiafle . Cap. 11. Bern. Genga , in un Trat 
tato Italiano di Notomia, cita diverfi paf-
fi di Realdo Colombo , ed And. Cefalpino, 
co'quali fi sforza di provare, ch'eglino am-
mifero la Circolazione, lungo lempo avanti 
l ' A r v e o . 

Egli aggiugne, che Fra Paolo Sarpi, ce
lebre Religiofo Veneziano, dalla confidera-
zione delia ñruttüra delle valvule delle ve
ne, eda altri efperimenti inferí e conchiufe 
la CircolazioneVedi V Á L V U L A . 

Leoniceno aggiugne , che F. Paolo non 
osb manifefiare la fuá feoperta, per t imo-
re dcll' In^uiíizione 3 ma che ne comunico 

fol-
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íoltanto i l fegreto a Fab. ab Aquapencfen-
t e , i l qua!e, dopo la fuá raorte , depofitb 
i l libro da sé compofto fopra quefla mate
r i a , nella Librería di S. Marco , dove ftet-
te naícoño per jungo tempo, finché l'Aqua-
pendente difcoperfe i l fecreto alF Arveo , che 
állora íludiava fotto di iui inPadova: eche, 
ritornato in Inghilterra, paefe di liberta , 
lopubbiicb come fuo ritrovato proprio. Ma 
gtan parte di tutto qucño é ciancia e favo-
la. I lCav . Geo. Ent ha moñra to che i l P. 
Paolo ricevette la prima notizia della Cir-
colazione del fangue dal libro dell'Arveo su 
queíl' argoracnto, i l qual fu portato a Ve-
nezia dali' Ambaí'ciatore deila Rep. appreíTo 
la Corte d'Ingliherra, che lo moílrb a Fr. 
Paolo , da cui ne furono prefi alcuni cíirat-
t i , che venuti poi nclle raani de'fuoi eredi, 
dicdcr motivo all' opinione di alcuni , ch' 
cgli fofle PAutore deüo fcritto e deU'Inven-
zione . Vedi Douglas Bibliog. Anat. Spec. 
p. 227. Edit. 1734. 

La Circolazione del fangu@ é dimoñrata , 
per le feguenti confiderazioni . 1. Tut to i l 
fangue di un animalc vívente , fe ferifcafi 
qualunque dcile rmggiori arterie, viene, in 
poco di tempo, evacuato; e ció con forza 
confiderabile : ficcome appare dalle operazio-
ni dc'macellaj &c. 

D i qua fegue, che i l fangue abbia un paf-
faggio da ciafcuna parte del corpo anímale , 
in ciafcuna arteria: e fe tut ía infera la maí-
fa del fangue fi trova muoverfi in tale oc-
caficne, egli é evidente, che dovctte cíícr 
moífa prima. 

2. La gran quantitb. di fangue fofpinto 
fuori del cuore nclle arterie a ciafcun batti-
m e n t ó , rende la. Circolazione necefTaria; pc-
rocché , fcnza di eífa , un' infinitamente mag-
giore quantita di fangue dovrcbbe fupporfi 
nel corpo di un uomo, di quel che Teípc-
rienza e V oíTervazione permettano che v i 
fupponiamo . Vedi SANGUE . 

Imperocché quantunque g l i a n t k h i , che 
non conofcevano tzh Circolazione, s'imma-
ginaífero che folamente una goccia o due 
veniffero efpulfe a cadauna íiftole , i l che 
crano ncceííitati a fupporre , per evitar la 
troppo grande diftenfione delle arterie, a ca-
gione di un piü notabile influíío: tuttavol-
ta é certo, ed anche dimoílrabile, che ve 
ne debbe elTcre portato in effe un'oneia, o 
piu per cadauna fia ta : epure alcuni compu^ 
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taño dnque o fei mila puifazioni in un' 
ora. 

3. Se una delle arterie leghifí con un fi
l o , ella gonfiafi, e batte, tra la fafciatura 
ed i l cuore: ma diventa flaccida tra la fa
fciatura e 1'eftremita del corpo. Che fe 1'ar
teria taglifi tra la fafciatura ed i l cuore , i l 
fangue íprizza fuori tu t to , fin a finirne col
la morte : e fe tagliíi tra la fafciatura, e 
l'eftremitadi del corpo, la quantita del íarv 
gue , ch'ella da, é piccoliffima . 

Imperb i l fangue vítale fcorre per le ar
terie; ed i l fuo corfo é dal cuore verfo l 'e-
ílremita del corpo : e cib egli fa in ogni 
punto del corpo , interno ed eflerno; fem-
pre da una parte piü ampia in una piüflret-
ta , dal tronco ne' rami . Da quefto folo 
principio fegue, che tutto i l fangue venga 
dirivato in ogni arteria, ed evacuato in ef-
fa. Vedi A R T E R I A . 

4. Se una delle vene piu grandi leghiíl 
con un filo, ella fi gonfia tra reftremitadi 
del corpo e la legatura; ma fenza batterc : 
tra la legatura poi ed i l cuore, elladiveii» 
ta flaccida. 

Se eífa vena fi apre nella prima parte f 
cioé tra 1'eflrcmítadi e la legatura, manda 
fangue fino all' ultimo refpiro : fe fi apre 
uell 'al tra, appena ne manda goccia . I I fan
gue adunque fcorre vivacemente da ogni par
te del corpo in quefla vena; ed i l (uo cor
fo é dall'eftremitadi del corpo verfo i l cuc*. 
re; dalle parti piü angufle della vena verfo 
le piü ampie ; dai rami al tronco . Vedi 
V E N A . 

Da tutto queflo infierne, faffi evidente^ 
che tutte le arterie del corpo .continuamen-» 
te apportano i l fangue dalla . finiflra parte 
dal cuore, per l i tronchi delle arterie^ nel 
rami; e da quefli a tutte le partí del cor
po, interne ed cfterne : e pei contrario , che 
tutte le vene, eccettuata la porta, perpetua
mente riportano addietro i l fangue dalle par
tí eftreme ne 'piü piccolí rami ; da quefli egli 
paila ne 'piü grandi , ed alia fine ne' t ronchi , 
e di la nella cava; e per lo feno venofo, o 
tronco di quefla vena (chefinifee neile ca-
vita delP auricola defíra) nel cuore . Ar r i - . 
vato qua i l fangue, contipuafi i l fuo moto, 
o la Circolazione, nella maniera che fegue. 
Eííendo lo orecchiette del cuore grandi e ca
ví roufeoli, fornili di una doppia ferie di 
forti fibre , procedenti con direzione con

tra-
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traria ai due oppoíli tendini, I ' uno aderen-
te al ventricolo deftro, V altro al íeno ve-
n o í b ; come puré d' innumerabiíi vene ed 
arterie; mercé la forza contrattile di que
de orecchiette, i l íangue vigoroíamente fi 
fpreme, e íi caccia nel ventricolo deñro; 
i l quale , per tale contra/ione , rendeíi flac
cido , vuoto, e diípoíload ammetterlo. Ve
di MU.SCULO . 

Se poi i l ventricolo dcílro, cosí pieno di 
íangue, per la contrazione delle fue fibre 
preme i l íangue di nuovo verfo l'apertura, 
i i fatigue venofo nello ñeífo tempo confluen-
dovi , lo riípigne di nuovo nella cavita, e 
piíi intimamente lo meichia; 'finattantoché 
follevandofi lungo le pareti, alza le valvu-
le tricufpidali, le quali fono cosí conneífe 
colle colonne carnofe efteíe ful lato oppo-
ílo , che quando fon giu caíate aífatto, non 
fi poiTono accoilare alie pareti del deliro ven
tricolo : pero le fpigne verfo i ' orecchietta 
delira , finché effendo i vi unite, chiudono 
i l paiTaggio ftrettiffimaraente, e impcdiíco-
no ogni rifluílo. 

Per lo ñeíío mezzo, i l fangue medefimo 
fa sforzo all' insu con tro tre valve íemilu-
nar i , collocate nell' eíbemita dell' altra boc
ea , aperta verlo 1' arteria pulmonare: que-
fte eglllechiude o deprime ben bene attacco 
ai lati dell' arteria , c laicia un paiTaggio nell' 
arteria fcla . Impero i l fangue venólo , cioé , 
i i fangue di íutto il corpo, continuamente fi 
muove e fpigne dal í eno , o tronco della ve
na cava, per 1' orecchietta delira, e per lo 
deliro ventricolo, nella arteria pulmonare, 
in una continua e vrgoroíiíTiraa córtente, 

I l íangue portato da coteíla arteria ne' 
polmoni, e dillribuito per l i fuoi ra ra i in 
tuíta la loro folianza, é primieramente am-
meífo nell'eilremitadi della vena pulmona
re , chiamata arteria vemfa i donde poi paf-
fando in quattro grandi vafí, che fi unifeo-
no Infle me, é portato al íiniílro feno ve
nólo , o tronco della vena pulmonare; per 

- la forza della cui muículofa ílruttura viene 
fofpinto nel finiíko ventricolo, che, in tale 
occafione, rila'flaii, e con ció preparaíl a 
riceverlo. 

Qumdi come prima, egli é fofpinto nel 
íiniílro ventricolo, che viene rilaífato per lo 
ileífo mezzo, e le valvule mirtali aprendo-
f i , T ammettono nel íinifiro ventricolo , e ira-

Tom. I L 
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pedí icono i l fuo rifmffo nella vena- pulmo
nare . 

D i qua egli é protrufo nell' aorta , nel cui 
orificio vi fono tre valve femilunari, che 
parimenti impediícono i l rifluílo, col chlu
ciere la (Irada * 

E cosí la Circolazione é compita; tu t to i i 
fangue mandato ne' polmoni, e ricevuto nell' 
arteria venóla, nel íeno venofo, nella fini-
ílra orecchietta, e nel finiílro ventricolo, 
elTendo quindi continuamente propulfo nell' 
aorta, le cui ramificazioni fono fparfe per 
tutto i l relio del corpo, con un moto violento . 

Quefto moto , negli animali viventi , é ac-
compagnato da' feguenti fenoraeni: 

i . Entrambi i íeni venofi fono riempiuti , 
e di ven tan turgidi nel medefimo tempo, 2. 
Entrambe le due orecchiette diventan flac-
cide nel medefimo tempo , e fi riempiono ad 
un tratto, del fangue impulfo per la forza 
contrattile del fuo feno venofo mufeulare 
corrifpondente . 3. Ciaícun ventricolo fi con
trae , e fi vuoía di fangue nello ileífo tem
po , e le due grandi arterie fono empite e 
dilátate nel medefimo tempo . 4. Súbito che 
i l fangue, con queíla contrazione, é efpul-
fo , ambedue i ventricoli effendo vuot i , i l 
cuore fi fa piu lungo e piü largo, e con-
feguentemente piu flaccido, e piíi capace * 
5- Dopp di che, le fibre mufeulari di am
bedue i feni venofi, contraggonfi, e fpre-
mono i l fangue contenuto in eífi , ne' ven
tricoli del cuore . 6. Nel frattempo , i feni 
venofi fon di nuovo riempiuti, come pri
ma; e le orecchiette, &c. ritornano nella 
loro primiera abitudine. 7. E queíla alter-
nazione continua, finché 1'anímale comin-
cia a languire , all' approffimaríi della mor-
te ; nel qual tempo le orecchiette ed i feni 
venofi fanno diverfe palpitazioni, ad una 
fola contrazione del ventricolo. 

Cosí tutto i l fangue, nel fuo ritorno da 
ciafcun punto del corpo, interno ed eíler-
no , e da ciaícun punto del cuore e delle 
fue orecchiette , viene intrufo nel deliro ven
tricolo ; da queíío ne'polmoni; di qua nel 
íiniílro ventricolo; e da queílo per tutta 
1' ampiezza del corpo; e quindi é portato di 
nuovo addietro nel cuore. 

In quanto alia maniera del paffar che fa 
i l fangue fuori delle arterie nelle vene, per 
eífere reflituito al cuore , vi fono due opinioni, 

K k k Nel-
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Nclla prima , le vene e le arteiie íuppon-

gonfi metiere capo l ' una nell' altra, ovvero 
cíTere continúate d' una in l 'altra, per mez-
1̂0 di anaftomofi, o inofculazioni delie loro 

eñremita . Vedi A N A S T O M O S I , &.c. 
Nclla feconda f i íuppone, che Feñi-eme 

arterie capillari tramandino i l loro fangue ne' 
pori della foílanza delle partí loro ^ per la cui 
nutrizione alcuna porzion s'impiega, ed i l 
refto vien ricevuto negli orifizj deile vene 
capillari. 

Ognuna di quefte maniere, dobbiam con-
feííare, che abbia i l fuo luogo: Imperocché 
fenza la prima, farebbe difficilerenderragio-
ne di cosí veloce ritorno del fangue alcuore, 
qual lo troviamo in effetto; okre a che in 
alcuni de' vaíi piíi grandi, v i é un1 anañomo-
fi indubitata, v. g. nell'arteria fplenica con 
la vena fplenica, &c . donde molti Autori 
conchiudono che T ifteífo organismo fi dia ne' 
vafi minor i , e fin ne1 piu piccioli rami delP 
cftreme parti del corpo , non fcopribili all' oc-
chio; ordinariamente trovandofi la natura uni
forme , e coñantemente a fe íleífa concorde . 

Riolano tuttavolta, i l quale non ammet-
te Circolazione fe non per le anañomofi , non 
ne vuole fe non ne1 vafi piu grandi. La ra-
gione del!' ultima opinione é di qua dedot-
ta , che fe parte del fangue arteriofo non ifcor-
reífe fil filo nella foftanza delle part i , non 
potrebbero con eífo nutrirfi : imperocché i l 
fangue, mentre é contenuto ne' vaf i , pub 
per verita trasmettervi del calore, ma non 
nutrimento; gli íkííi vafi non eífendo nu
t r id dal fluido che fcorre nella loro cavita, 
fe non per mezzo de' capillari che trapaífa-
no le loro tuniche. Vedi N U T R I Z I O N E , 

Se dunque i l fangue vien fofpinto fuor 
de1 vafi in maggior quantith, che non fi r i -
chiede per la nutrizione ; i l di piu debb' 
díere imbevuto dalle vene capillari, 

I l Signor Leevenhoeckio avca, per quan-
to pare, pofla quefia materia fuor d' ogni 
dubitazione, col mezzo de' fuoi microfeopj, 
co' quali egli feoperfe le inofeulazioni, o fia 
continuazioni dell' eñremitadi delle vene e 
delle arterie ne' pefci, nellc rane &c. Ma 
tuttor dubitano alcuni, fe tali continuazio
ni v i íieno nelP eftremitadi delie vene e dell' 
arterie , ne' corpi umani, e ne' quadrupedi: 
quegli animali, ne' quali fin ora fi fono of-
íe rva te , eífendo o pefci, od amfibj, i quali 
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non hanno fe non un ventricolo nel cuo-
re , ed i l loro fangue é attual mente freddo : 
a che fi pub aggiugnere, che i l fangue in 
queíle creature non circola con quella rapi-
dita , che fa in quell i , i cuori de' quali han-
no due venticoli. x 

Queña diíferenza negli organi principali 
della Circolazione ^ dié motivo al Sig. Cow-
per di fare delle fperienze fopra altri anima
l i , le cui parti hanno la fieífa ftruttura che 
quelle degli uomini . Nell ' omento di un gat-
t o , egli vide moverfi i l fangue con vivaci-
ta per le inofeulazioni; trovb la fieífa cofa 
nell' omento di un cañe , e píü chiaro an
cora nel mefenterio. Aggiugne che l ' éftre-
mita de'vafi non fono egualmente diminui-
,te, nelle inofeulazioni, in differenti anima
l i . Nella coda di una piccola botta, egli 
oífervb piu volte, diverle comunicazioni tra 
le vene e le arterie; per ciafeuna delle qua
l i due globuli di fangue potean paífare di 
fronte . Ne' pefci giovani, particolarmente 
nelle piccole anguille, i l ramo comunicante 
é si tenue, che un glóbulo di fangue appe-
na pub paífare nello fpazio di tre fecondi. 
Vedi V E N A , &c. 

I n un feto, 1' apparato per la Circolazio
ne é alcun che differente dal fopra deícrit-
t o . I l Jeptum che fepara le due orecchiet-
te del cuore, é traforato da un' apertura, 
detta i l foramen ovale, .ed i l tronco dell' 
arteria pulmonare, un po' dopo che ha k -
feiato i l cuore, cioé ad una qualche di
fianza , manda o fporge un tubo nell' aor
ta difeendente, chiamato i l cúnale di comu~ 
nicazmie. 

Quando i l feto é nato, i l foramen ovale íi 
chiude a grado a grado, ed i l canale di co-
municazione fi fecca, e diventa un mero 
ligamento . Vedi F O R A M E N . 

Conofciuto che fu quefio Meccanismo, 
riuíci agevole intenderne V ufo . Imperocché 
mentre i l feto é chiufo nell' ú tero, egli non 
rice ve aria, fe non fe quel poco che glie 
ne viene fomminiftrato per la vena ombi-
licale: i fuoi polmoni pero, non fi gonfia-
no , né rimettono, né fi avvallano, come 
fan dopo nata la creatura j ma continuano 
quafi affatto nella quiete, e fenza moto al-
cuno; i loro vafi fono, direra cosí, pieni 
da sé , e non lafeiano circolare ü fangue né 
in copia , né adagio . 

La 
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La natura adunque ha efentatí i polmo

ni dal paííaggio della maggior parte del ían-
gue; ed ha congegnato a tal uopo i l fora
men ovale, per lo quale, parte del fangue 
della vena cava, ricevuto nell'auricola de-
í í r a , paffa nelF auricoía fíniftra, come boc
ea del le vene pulmonar! j e con quefto mez-
2o trovaíi cosí avanti inoltrato nel fuo viag-
gío , come fe foífe paífato per l i polmom. 

Ma qul non ifla i l tutto ; perocché i l fan
gue della cava $ che fcanfando i l foramen 
ovale ? paíía dalla auricola deftra nel deftro 
ventricolo, eífendo tuttavia in tanta quan-
tita che pallar non puo peí polmoni , dove 
é foípinto per 1' arteria pulmonare y i l cañá
is comunicante intercetta parte di eífo nel 
cammino, c lo vería immediatamente nelT 
aorta difeendente. Vedi FETO , 

Queft'é la dottrina dell' Harveo, di Lo-
wer , e di moltiffimi Anatomici > ma M . 
Mer ry , dell' Accademia Reale y ha fatto in 
cí5 quaíche ínnovazione, Egli aífegna un 
altro ufo aí foramen ovale, e vuole, che 
tutta la maíía del fangue portato dalla ca
va nel deftro ventricolo f paífi, come negli 
adult i , ncU'artería pulmonare, donde par
te di eífo é eondotta per i l canale comuni
cante, nelT aorta j ed i l refto vien portato 
dai polmoni per la vena pulmonare nell' au
rícula íiniftra, dove divideíi in due par t i ; 
l'una paflTando per i l foramen ovale nel deftro 
ventricolo, fenza circolare per Y aorta, e per 
i l rimaneníe del corpo; 1' altra parte é fo-
ípinta , come negli adulti; mercé la contra-
zione del fmiftro ventricolo f nelf aorta t d 
in tutto i l corpo del feto, 

Tutta la quiftione durique verte qul , cioé 
fe ií fangue paíTi per i l foramen ovale dal 
dritto al fmiftro ventricolo,, o dal finiftro 
al dritto? 

M . Du Verney aíferifee l'opinione anti-
c a , contro M . M e r i , e foftiene che i l fo
ramen ovale ha una valva cosí difpofta ¥ 
cheíiapre per forza dell' ifteíío fangue, pro--
pulfo nel ventricolo deftro, ma fi chiude piu 
fermameníe per i l füo fofpigneríi nel fmiftro * 
M . Mcrl nega 1'efiftenza di tal valva 
< I n oltre, in un adulto, T aorta dovendo 

ncevere tutto i l fangue dell'arteria pulmo
nare , trovaíi delF ifteífa groífezza. I n un 
feto, le due arteríe né hanno da rícevere 
quantitadi ineguali, qualunque de' fiftemi ü 
uoglia feguitare. 
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Secondo la opinione comune > Y aorta r i -

cevendo piu fangue che la pulmonare, do-
vrebbe eíferc piu groífa: fecondo 1' opinione 
di M , M e r i , dovrebbe eíferlo Y arteria pul
monare , perché creduta da luí ricevere mag
gior quantita di fangue , 

Per giudicare adunque dei due fiftemi, cT 
parrebbe che non foífe bifogno d'altro, che 
di determinare qual dei due vafi fia i l piu 
groífo, od abbia maggior diámetro i n un 
feto, 

M . Mer i ha fempre trovata Y arteria pul
monare i l doppio groífa dell' aorta; e dall* 
altro canto, M . T a w r l , che favorita la fen-
tenza di M . du Verney, produce cafi, ne* 
quai la pulmonare é minore dell' aorta: ef-
íendofi i fa t t í , perambe le par t i , eíamina-
t i dalP Accademia Reale di Francia. 

M . Tawry aggiunge , che quantunque I'ar-
teria pulmonare foífe maggiore dell' aorta, 
quefto ancor non proverebbe che piu fangue 
paífa per eífa, che per queft' ul t ima; poiché 
fe ne potrebbe render ragíone, con d i ré , 
che i l fangue preme pih lentamente verlo 
i polmoni, per penetrare ne'quali trova dif-
ficolta, e pero gonfíafi, ed é cacciato ad-
dietro, M . L i t t r e , avendo fatto notomia di 
un adulto, in cuí era ansor aperto ií fora
men ovale, ed avendo mifurate le capaci
tad! de* vaíi su cadaun la to , ñ dichiara a 
favor di M . M e r l . 

Quanto alia forgente della Circolazmis nel 
feto, gli anatomici fono divi f i . V o p i n i ó n 
popolare é , che durante la gravidanza, le 
arterie dell' útero portarlo i l loro fangue nel-
la placenta , che con eífo é nut r i rá , ed ií 
foprappiíi íi traíporta nelle radici della vena 
ombilicale, che fa parte del fuñicólo dell" 
ombilico: dí la é portato al fegato del fe
to , dove entra nelía vena cava, donde é 
cOndotto al deftro ventricolo del cuore, c 
diftribüito come prima * 

D i nuovo i l fangue portato dalle arterie 
íliache del feto, entra nel fuñicólo dell' om
bilico per le arterie ombilicali; di la paífa. 
nella placenta y dove é riaífunto dalle vene 
dell' Utero, che di nuovo i l riportano alia 
madre y e forfe anco per íe radici della ve
na ombilicale, che lo mefcolano dí bel nuo
vo col fangue della madre .• 

Secondo quefto fíftema, eglí é d un que i l 
fangue della madre , che ne provede i t 
fanciullo , che qul confiderafi foítanto co-
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me un membro diílinto, od una parte del feto alia placenta, enon anche alia madre, 
di lei corpo. la creatura raorta avcrebbe avuto tutto i l 

Ilbattimento del fuo cuore gil manda una fuo íangue . 
porzione del fuo íangue; e tanto d'impulío Oltre tutto querto, i l íangue ne'polmoni 
©onfervafi , quanto bafta per mantenere quel- del feto non ha alcuno de'vantaggj dcll'aria , 
la lánguida Circolazwne, che gode un feto; né della refpirazione ; ch'eífendo pur neceí-
e probabilmente gli dk quella debole pulfa- faria, ía natura fa s i , per quanto credia-
Sione , che s'oíferva nel cuore. mo , ch'egli riceva una porzione d'aria , 

A l t r i Anatomici mantengono, che i l fe- miña infierne col íangue della madre, e 
to é fojamente proveduto del chilo, dalle trasmeffagli per mezzo de'vafi ombilicali , 
glandule del l 'ú tero; che vieppiu fi perfezio- da difFonderfi poi per i l corpo. 
na e lavora, e fi converte in íangue nei va- Quefto confermafi , dall' oííervare , c]ie-
fi del feto; e circola in eífi, fenza alcuns ftringendo forte i l fuñicólo ombilicale, la 
ulteriore comunkazione con la madre. Co- creatura muore come un uomo ftrangolato 
ftoro non ammet-tono una Circolazione reci- lo che appar non da altro provenire, che 
proca , fe non fe tra la placenta ed i l fe- dalla mancanza dell'aria. Aggiungafi a cib 
to ^ Ma la prima opinione é meglio fonda- che fubito che la madre ceiTa di rcfpirare , 
ta : Imperocché la placenta eífendo fe parata i l feto len muore . 
dal l 'ú tero , nel tempo della gravidanza, né Q_uanto alia velbcita del fangae círcolan-
da alcun chilo, né cofa altra che íangue. te , e quanto al tempo, in cui fi cómplice 
I n olí r e M . Meri ha moílraío, che Tute- una Circola-zw-ne , fono ftati fatti diverficom-
ro non ha glandule per fomrainiflrare col p u t i . Secondo quello del Dr. K e i i l , i l ían-
loro mezzo alcun chilo. ' gue é fpiíito fuor dal cuore nell'aorta, con' 

Due altre oíTervazioni dei medeíimo. Au-> una velocita, che lo porterebbe 52 piedi in» 
tore y con fe r man o i l íiíteina popóla re : V in
terior fuperíizie dcll' útero é foder îsa di ve
ne ; e la eílerior fuperfizie della placenta 
tion é veílita di alcuna membrana. Ora ef-

un minuto. Ma quefta velocita é continua
mente minorata nel progreffo del íangue 
per le numerofe íezioni, o rami delle ar-
terie: c o s í che avanti che arrivi all' eftre-

fendo. che col mezzo di queíle due íuperfi- mitadi del corpo, i l feo moto h drminuitO' 
IAQ y TuterG, e la placenta paioh congluti- infinitamente» 
naríi aiíicrne in qualche modo; egli é quafi I I medefimo Auíore , fuppoíía una mode-
da diríi ene non per altro laícianfi fenza rata ragione de' rami delle arterie ai tron-
membrane , che per otten-ere la comunicazio- ch i , moílra ,. che la maífima velocita del' 
ue immediata tra i loro vaíi íanguigni. íangue , é alia minore , in piu grande propor-

A queíte oíTervazioni aggiugni un fa t ío , zione che di 1 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 
di cui M,, Mer l fu teftimonio di vi l la : una 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , ooooo-, a I I 
donna grávida riraaíe raorta per una cadu- Lo ípazio di tempo, in cui tutta la maf-
te.j nelia cavita del fuo ventre furono tro- fa del íangue ordinariamente pub circolare, 
vati fette od otto boccali di íangue j eífen- é variamente determinato . Alcuni deglr 
do tutei i vafi íanguigni vuotati; la crea- ultimi recenti Scrittori lo fiífano e ílabili-
tura altcesi fu trovata morta, ma fenza una icono a quefto ra do r íupponendo- che i l 
menoma apparenza di ferita o contufione y cuore faccia 2000 pulíazioni in un' ora , e 
tut t i puré i- íuoi vafi íanguigni eflendo vuo- che ad ogoi pulíazione vi fia un' oncia di' 
t i di íangue r come quei della Madre. I l íangue eípulía; eífendo che tutta ía maí-
corpo della placenta ílava ancor adereícente ía ordinariamente fi computa non eccede-
a tutta 1'interior íuperfizie dell 'útero ; né re 24. lire , e'debbe a ver circolato fette od 
v i era alcua íangue eftravaíato . otto volte ncllo ípazio di un' o r a V e d i 

Ora qiu i l íangue non avea altra ñrada SANGUE .. 
per ove ícaricarfi, fe non fe, per le vene dell? CIRCO LAZIONE ckgli f p m t i , o- del fuger-
utero; dal che íegue, che quelle vener i - nérveo. Che gli ípiriti circolano, fi prova 
portano. in dietro alia madre i l íangue del nella íteífa maniera,. che alcuni Autori han 
í c t o ; la qual cofa fola ftabiliíce 1' intero fi- voluto provare la Circolazione- del Sangue 
ftenaa., Se la C i m l a z i a m foífe íolamente dal cioé, che ficcome ípignendo fuorr i l cuorg 



ogni ora tre o quattro cent' oncie di ían-
gue, di cu i ordinariamente in tutto i l cor-
po non ve ne fono piu di due mi la ; é di 
mera neceffita che i l fangue fuora fofpin-
t o , ritorni al cuore, perlupplire e íommi-
niárare un fondo, da dover eípelleríi di 
nuovo. Neir ifteífa guifa íi m o í h a , che 
una grande quantita di fpiriti ogni ora é 
formara, che altro non fono che Je piü fot-
t i i i parti di cotello íangue cacciato fuori 
dal cuofe j donde ognuno puo inferiré che 
anche gli fpiriti circolar debbono. VediSpi-
R I T O . \ ' 

I l corfo che fi ftima che facciano, éque-
fto: Le parti íbtíiliffime del Sangue arte-
riofo effendo pórtate dal cuore al cervello 
per le arterie carotidi, fongittate violente-
mente Helia finiííima opera reticuiata, di 
cui i l fondo de' ventricoli del cervello é to
dera to , donde Je piü delicate parti fono cae-
ciate agíi orifízj delle arterie choroidi, ove 
continuano i l lor rápido moto, e fi ícari-
cano su i pori do ve qucíli va f i terminarlo 
intorno alia glándula pmeale. 

D i la entraño in queita glándula, e v i 
formano una continua forgente di Ipiriti i 
che quivi fendo purifican, entraño nelle 
cavka del cervello, ed iníinuandoíi ne' pori 
della fuá foñanza, fcorrono ne ' l infat ici , 
donde fono portati al cuore per due ílrade. 
Vedi CERVELLO . 

Quclli dalle parti fuperiori per le vene fub-
clavie , e per l i vaíl adiacenti: quelli dalle 
parti inferiori, fi fcaricano nel ricettacolo 
Pecqueziano , e proccdono per i l dutto tho-
racico, ed a l i a fine per le vene diícenden-
t i , al cuore ; donde corainciano i l l o r o corlo 
di nuovo . V . Hales Veget, Stat. 

CIRCOLAZIONE del Succhio, é un mo
to natúrale del fugo nutrizio delle piante , 
dalla radice alie parti eflreme , e di la 
nuovamente alia radice. Vedi SUCCHIO , e 
PÍANTA . 

Gl i cfperimenti de1 Naturaliíli moderni, e 
de' giardinieri, pare che provino una Circo-
¡aziom nel corpo delle piante, per vene ed 
arterie, análoga a quella degli animali . 

M . Perrault recb a luce i n Francia i 'o-
•pomone della Circolazmie del Succhio nelle 
piante, e la propofe nel IÓÓJ. all'Accade-
mia Reale: benché M . Major, Medico di 
Hamburgo, Pavea pubblicata due a n n i in-
B a n z i j lache era i g n o t o a M»Perraul t . U n 
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anno e mezzo dopo, M . Mariotte propo
fe la fteífa cofa come nuova alia Accade-
mia , non fapendo che M . Perrault lo avea 
preceduto ; e pare che i l gran Malpighi agi-
taífe fra sé verfo T ifteífo tempo i l rnedefi-
mo penfiere. 

L1 opinione íuttavolía non é ricevutauni-
veríalmente: alcuni de' piü valenti botani-
c i , ed in particolare M . Doda't, f i dichia-
rano apertamente contro di eíia. 

Queit'Aurore amraette un fugo, che dal
la radice va su all' eítremitadi de1 rami ; ed 
un altro che da que t̂e eicremita difcende al
ia radice: i l primo imbevuto dalla térra e 
digerito nella radice, per nutrimento della 
planta ; i l fecondo ricevuto dalle piü uraide 
parti dell'aria nell'eítremitadi de 'rami. 

I íughi afcendente e diícendente, non fo
no adunque , fecondo l u i , una íteíía cofa ; 
ovvero , qucllo che afcende, non diícende, 
e vicevería; vale a d i ré , non vi ha Circo
lazione . 

I I Dr. Tong nelle Tranfazioni Filofofichc 
foíliene , che i l fucchio ognor afcende, e 
non mai propriamente difcende; avendo Jó
lo una , diremo quafi, recidivazione , o fub-
fidenza, cui non pub egli per verun contó 
chiaraare Circolazwne. 

M . Switzer conreífa , ch' egli é imbaraz-
zato, né sa a qual partito appigliarfi, e 
quanto al método onde fi faccia la Circola
zione , e quanto alia parí ta di ragione reca
ta per argomento della Circolazione á ú fuc
chio , con quella del fangue . Oí fe r va che ne-
gli animali i l grado di aumento, o di eflen-
í ione, é piccoliífimo: cosí che i l fangue T 
non eííendo impiegato in altro ufizio, íi 
pub fácilmente Jupporre che circoli: ma gli 
alberi crefcencio ad una ira tura di alrczza i l -
liraitata , é probabile che i l grande sforzo 
della natura s' impieghi nelP eñenderli per quel 
verfo ; e che i l fugo nutrizio folamente aícen-
da. Aggiugne , che quanto al rigonfiaríi o 
eilenderii degli alberi in mole, qucílo nafce 
evidentemente dal? effufione del fucchio dal 
cuore deli' albero per l i pori , che dilata i l 
tutto infenfibilmente, con accumulare crr-
colo fopra circolo; che fono appunto le an-
flaali gradazioni, fácilmente oííervate ne-I 
tagliare un ramo, od mi tronco attraverfo . 

Ma pur íi debbe confeffare, che gli argo-
menti a favorc della Circolazions íono di mag-
gior pefo, che qualunque cofa che qul íi; re-
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ca contro di eíTa dal Switzero . Le íleííe efpe-* 
rienze , della ligatura y e dell' incifione , che 
provano manifeftamente unaCírcolazione ne-
gli animali,. fono fíate fatte nelle piante ^ 
maffime in quelle che abbondano di fugo nu-
trizio y come nel tithimalo & c . e colla me-
defima riufcíuta; la parte tra la ligatura e 
la radice gonfiandofi confiderabilmente, e le 
altre molto meno . 

Le ligature íi debbon fare con cerehiettí s 
o fafce metalliche „ I I Dr. Lifter ci da un 
efempio dalla cataputia minore, in cui la 
ligatura eífendo foltanto un filo di feta r 
legato fíretto al poffibile fenza romperé la 
pelle, non ne provenne maggiore gonfia-
mento da un lato della ligatura che dall' 
Élt ro 

M , Lawrence ci da una dímofírazione 
della Circolaziom dell' umor nutrizio, col 
mezzo di un' efperienza ful gelfomino gial-
lo a ñrifce. Sopra un ramo di gelfomino 
ordinario i l cui fíelo o gambo íl fparge 
in due o tre r ami , sr inocula d' autunno urr 
fureolo o ramufcello del gelfomino giallo a 
ftrifce j quando la pianterella comincia m 
germinare r nella fíate feguente, alcune fo-
glie íi troveranno tinte qua e la di giallo ,< 
e cib anche su le rame non inocúlate, fin
ché , per gradi, la planta intera , e lo fíeflb 
legno ancora de'rami giovani, faratuttava-
riegata r o ñrifciata di verde e di giallo. 
Vedi VARIEGAZIONE . 

M . Fairchild: conferma quefla efperienza 
con una fimile , fuá propria : Avendo inocu-
lato una pianta drgelfomino giallo macehia-
t o , i nun altro gelfomino;: trovo chequan-
tunque- F innefta non avefíe prefo ,. puré r 
dentro lo fpazio di quindici giorni , comin-
ciarono^ ad apparir delle maechie gialle fo-
pra un gitto o germoglio, che uícl dalla 
térra da un- aítra; parte della piaríta . Vedi 
MOSTRI ... 

I n quanto alia maniera della Circolazio-
ne y non e difficile concepirla . Malp igh i , 
Grew^5 & C . , col mezzo di microfeopj- hanno 
fcoperto ,- che i l legno delle piante é com-
pofto di fottili tubi capillari, che ícorrono 
paralleli dalla radice per i l tronco ,• e fi pof-
fono confiderare come arcerie; e nel di fuo-
Ú di quefti y tra i l legno e F interiore icor-
za, v i fono degü altri tubi grandi,: che fan 
Fufizío di vene. 

Oraj avendo la radice imbevuto una buo-
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na provífione di fugo dalla tér ra , quefío fu
go fara meífo in moto mercé del calore; 
cioé fara rarefatto f ed afccndera in forma 
di effluvio o vapore, Incontrandofi, per-
tanto, nelle aperte bocche de'vaíi arteriofi , 
paífera per quelli fin alia cima ed all' efíre-
ma parte della pianta r con una forza cor-
rifpondente af calore 9 che fo ha meíTo in 
moto: quando é cola giunto, abbáttendoíi 
nel freddo dell' aria efíerna r fi condenfa i n 
l i q u o r e e d i n cotal forma ritorna, per i l 
fuo- proprio pelo y verfo la radice de' vaíi ve-
nali fopramentovati. 

CIRCOLAZIONE y in Chimica, éun 'ope -
razione, con la quale i l medefimo vapore}: 
follevato daí fuoco> rieade; per eííere rag--
girato e difíillato diverfe volte, e si ridotto 
nelle fue parti piü íottili * Vedi DISTILLA-
ZIONE r e COHOBAZIONE * 

La Circolaziom' fi" pratica con difporre i f 
liquore in un vafe femplice v chiufo nella 
fommita , chiamato/^///OJWO y o in un vafe 
doppio , che confía di due pezzi, lotati 
F uño su l 'a l t ro; m piii baífo ha da conte
neré i l liquore. Vedi PELLICANO y e Vafo 
DOPPIO . 

Se ne vien a capo , o col calore di una5 
Campana, o con quello delle ceneri,^o d i 
arena moderatamente calda r o nel concime 
o al Solé u Comunemente v i fi richiede un 
continuo calore di diverfi g iorni , alie vol
te di diverfe fettimane , o anche diverfi mefi .. 
Vedi Fuoco , e CALORE. 

Colla Chcolaziane,. le parti le piu fottili 
del' fluido- montano alia, cima del vafe; e 
non trovandovi ufcita,- ricadono di nuovo 5 
e riguadagnano la materia lafciata addietro 
nel fondo,- donde fon venute su: esi , con
tinuando a faíire, e cadere alternativamen
te nel vafe v i fi fa una fpezie di Circola-
mom o remifíione delle parti fpiritofe con le 
grofíiere y con che le prime fi rendono piu 
f o t t i l i , epiufine , e meglio difpofíe a difpie-
gare la loro a t t ív i t a , quando fono feparate 
dali'ultime Vedi RETTIFICAZIONE 

C I R C O L O y CIRCULUS, in Geometría,, 
una figura piaña , comprefa fotto una fola 
linea ,. che ritorna in fe fíeífa ; avente un pun
to nel mezzo, da cui le linee tírate alia eir-
conferenza fono* eguali. Vedi CENTRO .. 

Propriamente parlando,, lo fpazio inchiu-
fo dentro la circonferenza, o periferia, é i l 
Circolo: benche nelF ufo po^olare della pa

rola j . 
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rola , Crrcolo frequentemente E adopera per 
la periferia fola-

O mi Circolo fi fuppone eííere divifo in 360 
gradi. Vedi GRADO; vedi puré CORDA, 
TANGENTE, DIÁMETRO, &C. 

L'área ¿1 vin Circolo^ írovafi con mol t i -
plicare la periferia per la quarta parte del 
diámetro; o la meta della periferia per la 
meta del diámetro. L ' área l i pub avere al-
tresi, con trovar una quarta proporzionale 
a 1000, 785, ed al quadrato del diámetro: 
ovvero a 452 , 555 , ed al quadrato del diá
metro. Vedi AREA-

I Circoli, o figure fimili infcritte in e í í i , 
fono fempre come i quadrati de' diametri, 
cosí che fono in ragione duplicata de' loro 
diametri; e pero de'loro raggi. 

U n Circolo é uguale ad un triangolo la cui 
bafe é uguale alia periferia, e la íua altez-
xa al raggio . I Circoli íono dunque in una ra
gione compoüa delle periferie e de'raggi . 

Trovare la proporcione del diámetro d i u n 
C l R C O L O alia f u á periferia. Mercé di una 
continua biífezione, tróvate i lati de' poli-
goni infer i t t i , finché arriviate a un lato íut-
tendente qualche arco, per piccolo che f ia; 
trovato quefto, tróvate parimenti i l lato di 
un fimil polígono circonferitto; moltiplica-
te ciafeuno per i l numero dei lati del polí
gono •, con che averete i l perímetro di cia-
fcun polígono. La ragione del diámetro alia 
periferia del Circolo, fara piü grande, che 
delloíleíTo diámetro al perímetro del circon-
feritto polígono, ma minore che quella del 
polígono inícrit to, 

Conofciuta la dlíFerenza dei due , la ragio
ne del diámetro alia periferia fácilmente íi ha 
in numeri , molto a un dipreííb vera, ben-
ché non tale appuntino, 

Cosí Wolfio per tanto 1' ha trovata come 
10000000000000000 a 3 1 4 1 5 8 9 7 9 3 2 . 
Archimede fifsb la proporzione come 7 a 22. 
Ludolfo a Ceulen la porta a molto maggio-
re aecuratezza \ trovando che con metiere i l 
diámetro per 1 , la periferia é maggiore che 
3. 1415920538979323846264338387950 ; 
ma minore che i l medefimo numero coll' 
ultimo zero cambiato in una unita. 
. Metió ci da la feguente proporzione , che 
é la migliore, che per piccioli numeri fia 
efpreíla: fe i l diámetro é 113, la periferia 
(113. 31415): 10000; c ioé , 355 , appref-
10 a poco. 

CIR. 447 
Per cireonferivere un C l R C O L O , mtornodt 

un dato peligono repelare: biíTecate due degli 
angoít del polígono E e D , *(Tav. Geome
tr ía ¡ fig. 28. ) per de linee E F , e D F ; e 
íul punto del oncorfo F , come íopra un cen
tro , col Tíggio E F , deícrivete .un Ciuolo., 
Vedi Cl. R C. O N S < RIV ER E . 

•Per inferivere un ,dato polígono regalare i n 
yin CIRCOLO: divídete 360 per i l numero 
de ' lat i , per trovare la quantita deUVangolo 
E F D : lo che fatto, nel centro applicate ia 
corda E D alia periferia, quante volte v i 
andera: cosí viene la figura inferitta nel C/r-
ro/o . Vedi INSCRITTO , 

Per tre dati punti-, non i n linearetta , A , 
B , C , fig. 7. dcfmvere un CIRCOLO.. SO-
pra A , e C tírate archi che s'interfechino 
in D ed E ; ed a l t r i , G ed H ; da C e 
B tírate le linee rette D E ed H G : i l pun
to d'interíezione I J, é i l centro del C/r¿-o/o „ 
Quindi , primieramente, con aíTumcre tre 
pu.nti nella periferia , o nel l ' arco di qualun-
que circolo, i l centro fi pub trovare, e i l 
dato arco finirfi. Vedi CENTRO . 

2. Se tre punti di qualche periferia fi ac-
cordano o coincidono con tre punti di un' 
altra; le periferie intere íi accordano, ed i 
Circoli fono eguali. 

3. Ogni triangolo pub effere inferitto in un 
Circolo. Vedi TRIANGOLO» 

Nell'Optica , fi moftra, che un Circolo 
non appar mal veramente tale, fe o 1' oc-
chio n o n é diretto pe-rpendico!ármente al 
fuo centro; o la diílanza delPocchio dal 
centro, quand'é diretíoobbliquamente, non 
é eguale al femidiametro del Circolo .• i n 
qualunque altro cafo , i l Circolo appare ob
longo ; e per fare un Circolo che appar i fea 
tale , ei debb' effere oblongo, Vedi PROS* 
PETTIVA . 

CIRCOLI Paralell i ¿ o concentrici, fono 
quelli che l 'un dall'altro i n ogni punto del
le loro periferie fono egualmente dií lanti , o 
che deferitti fono dal centro medefimo: fic-
Come al contrario quelli che nafeono da dif* 
ferenti centri, fon detti eccentrici. Vedi CON
CÉNTRICO , ed ECCENTRICO. 

L a Quadratura del CIRCOLO , o la manie
ra di fare un quadrato, la cui fuperfiziefia 
perfettamente e geométricamente eguale a 
quella di un Circolo, é un problema, che 
ha impiegati i Geometri di tutt i i fecoli, 
Vedi Q U A D R A T U R A . 
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Parecchi tengono che fia impoffibíle; Des 

Caries, in particolare, 11 fonda, ed infiíle 
a d i ré , che una linea retta, ed un Circolo, 
eíTendo di nature diverfe, non vi pub efle-
re rigorofa proporzione tra loro; ed in fat-
t i , noi íiamo né piu nemmeno perpleffi ed 
incerti nel daré la giufta proporzione tra 
i l diámetro e la circonferenza di un Cir
colo . 

Archimede é quegli che é andato pih da 
vicino alia quadratura del Circolo: tutti gli 
altri hanno fatto de' paralogismi. Cario V . 
offeri un premio di icoooolcudi a coluiche 
ícioglieffe queíto famofo problema; e la Re-
pubblica d'Ollanda ha propofto un premio 
per la cofa medefima. 

CIKCOLI delle piu alte fpecie ^ fono curve, 
ncllequali A P : P M * :• P M : P B . Ovve
ro , A PCT : P Mr" : : P M « P B ' . Tav. Ana-
l i f i , fig. 8. 

Coro/. 1. Supponete A P ~ x , P M = : / 
A B ™ ^ : allora fara P B ~ ¿ Z ' — x . E con-
ieguenteraente x ™ : yyi> •.-.y: a — x . D i qua 
abbiamo un' equazione che definiíce Circc-
l i inf in i t i , vale a d i ré , 9 m -f- 1 ~ a x''^ 
•—x m - \ - i j ed un'altra che definifce altri 
Circoli inf in i t i , cioé , y m - j - n — ( a — x ) 
nx"1 . 

Cor. I I . Se w 1 , allor fara/ 2 zzza x — 
x2 ; e pero un Circolo del primo ordine é 
contenuto fotto quefta equazione fola: Se 
m ~ 2 ) y } = : a x 2 x 3 , La qual equa
zione definifce un Circolo del fecondo or
dine . 

I CIRCOLI della Sfe-ra, fono quelli che ía-
gliano la sfera del mondo, ed hanno la lo
ro periferia o su la fuá fuperfizie mobile, o 
in un'altra immobile , contermina, edequi-
difiante. Vedi SFERA. 

Di qua nafcono due fpezie di Circoli, mo-
b i l i , ed immobili. 

I primi fono quelü , le periferie de' quali 
fono neila fuperfizie mobile, e che per ció 
fi rivolgono col fuo moto diurno j come i 
Meridiani &c . Vedi MERIDIANO . 

I fecondi, avendo la loro periferia nella 
fuperfizie immobile non fi rivolgono, come 
P Ecltttica, 1' Equatcre s ed i luoi paralleli &c. 
Vedi ECLITTICA , ¿kc. 

Se una Sfera é tagliata in qualunque ma
niera, i l piano della fezione fara un Circo
lo , ií cui centro é nel diámetro della sfera. 
Vedi SFERICA . 
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Quindi i l diámetro di un Circolo che paf-

fa per lo centro, eífendo eguale a quello del 
Circolo che ha generata la sfera ; e quello di 
un Circolo che non paífa per lo centro, ef-
fendo folamente eguale a qualche corda del 
Circolo generante ; i l diámetro effendo di tut-
te le corde la maggiore, di qui forge un' al
tra divifione de' Circoli della sfera, in gran-
d i , e minori. 

CIRCOLO grande della sfera é quello che 
la divide in due parti eguali, o due emisfe-
r i ; avente i l fuo centro nel centro di eífa. 
Vedi GRANDE . 

Tu t t i i Circoli grandi fono pero eguali, e 
fecantifi 1' un 1' altro in porzioni eguali, o 
in íernicircoli. Vedi SFERICA . 

I Circoli grandi fono 1' onzonte , i l meridia* 
no , 1' equatore , 1' eclittica, i coluri, e gli 
azimuthi vedi ciafeuno a fuo luogo; ORI-
ZONTE , MERIDIANO, ECLITTICA, &c. 

CIRCOLO minore di una sfera, é quello che 
divide la sfera in due parti in eguali, ed ha 
i l fuo centro ncil' a fie della sfera, ma non 
nel di lei centro. 

Sonó comunemente dinominatí dai Cir
coli grandi, a' quai fono paralleli, come, 
paralleli ddñ Equatore &c. Vedi P A R A L -
L E L O . 

CIRCOLI di Altitudine, altramente chia-
mati almucantari , fono Circoli paralleli all' 
onzonte, che hanno i l lor polo comune 
nel Zeni th , e fempre diminuiícono, fecon
do che fi avvicinano al Zenith. Vedi A L -
MUCANTAR. 

Hanno i lor nomi dal loro ufo \ che é mo-
firare 1'altitudine di una ftella al di fopra dell' 
orizonte. Vedi ALTITUDINE. 

CIRCOLI di declihazione , íono Circoli gran
di che s' interfecano 1- un 1' altro nei poli, del 
mondo. Vedi DECLINAZIONE . 

CIRCOLI diurni, fono Circoli immobili ^ 
fuppoíli deferiverfi dalle diverfe í k l l e , e da 
altri puníi de' C ie l i , nella lor diurna rota-
zione attorno della té r ra ; o piuttoílo, nel
la rotazione della térra attorno del fuo aífe. 
Vedi DIURNO . 

I Circoli diurni fono tutti ineguali: l'cqua-
tore é i l piu ampio e piü grande. Vedi 
EQUATORE. 

CIRCOLO Equantc, nell' Aflronomia T o 
lemaica, ¿ un Circolo delcritto ful centro dell' 
equante. Vedi EQUANTE. 

I I fuo ufo principale é , trovar la varia-
zio-
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i lcnc della prima incguagllanía . Vedi VA-
RrAZIONE . 

C i R C O L l di efcurfwne, fono circoli paral-
leli all ' eclittica, ed a tale diíianza da ella, 
che 1' efeurfioni de' pianeti ve río i poli de 11' 
e-clittica, poííono eífere inchiufe dentro di 
effi , d'ordinario filíati a 10 gradi . Vedi 
SFERA, SFERICA , ed ESCURSIONE . 

Si puo qul aggiugnere, che tutt i i Circo-
¡i della sfera fopra deferitti, vengono traf-
portati dal Cielo alia térra ; e quindi ven
gono ad aver luogo nella geografía , egual-
mente che neli'alhonomia : tu t t i i punti 
di ciafcun Ciñólo effendo concepiti cader 
perpendicolarmente fulla fuperfizie del globo 
terrellre, e si delineare circóli perfettamen-
te íimili a quell i . 

Cosí 1' Equatore terreílrc é una linea ; con
cepita precifamente fotto la linea equinozia-
le , che é nel Cielo; e s i degli a l t r i . Ve
di EQUATORE &C. 

CIRCOLI Orarj, negli orologi da Solé , fo
no le linee che raoñrano le ore su gli oro
logi , benche non Heno delinéate circolari, 
ma a un dipreífo diritte . Vedi OROLOGIO 
da Sale, ed ORARIO. 

CIRCOLI d i Latitudine , o Secondarj deW 
Eclhtica , fono Circoli grandi paralleli al 
piano deli' eclittica , che paffano per l i po-
poli di eflfa , e per ogni Stella e Pianeta. 
Vedi SECONDARIO. 

Sonó chiamati cosí perché fervono a m i -
fu ra re la latitudine dslle Stelle ; che non 
é altro che un arco di un di qucfH Circo
l i , intercetto tra la Stella e 1' Eclittica . 
Vedi LATITUDINE . 

CIRCOLI di Longitudine , fono diverfi Cir
coli minori , paralleli all' eclittica ; chefem-
pre diminuiícono a mifura che recedono da 
cífa . Su gli archi di quefti Circoli, fí com
puta e numera la longitudine delle üe l ie . 
Vedi LONGITUDINE. 

CIRCO LO di Apparizione perpetua , é uno 
d-e' circoli m ino r i , parallelo all' equatore , 
deferirlo da ogni punto della sfera , toe-
cante i l punto Settentrionale dell 'onzontc, 
e portato attorno col moto diurno. 

T u í t e le Stelle inchiufe dentro quedo 
Cucólo non tramontano, ma fono ferapre 
viíibili fopra dell' Oriionte . 

CIRGOLO di oceultazione perpetua', é un 
altro circolo ad una íirnile di llama daU'equa-
tore; e contiene tutie quslle üelle che n o n 

Tomo I L 
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appsrlfcono mai nel nofíro Emisfero. Vedi 
OCCULTAZIONE . 

Le ftelle fituate tra quefti Circoli , alter
nativamente levano e tramontano in certí 
t empi . Vedi STELLA, LEVARE , TRAMON
TARE , &c . 

CIRCOLI polari , fono Circoli immob i l i , 
paralleli all ' Equatore , e ad una dirtanza 
dai po l i , eguale alia maffima declinazione 
dell' eclittica . Vedi POLARE . 

Quelio vicino al polo Settentrionale é 
chiamato V ár t ico; e quello vicino al Polo 
meridionale , V antartico . Vedi ARTICO , 
ed ANTARTICO . 

CIRCOLI di Pofizion-e, fono Circoli che. paf
fano per 1c comuni interfezioni deH'orizon-
te e del meridiano , e per un grado dell* 
eclittica o per i l centro di qualche ñel laoá 
altro punto ne' Cieli ; adoprati per trovare 
la íltuazione o pofizione di una qualche íiel-
la , &c. Vedi POSIZIONE . 

Si fan d' ordinario fe i di numero ; e ta-
gliano 1' equatore in dodlei parti eguali, che 
gü Aftronomi chiamano le Cafe Celefti , 
Quindi alcuni l i chiamano Circoli delle Ca
fe Celejli. 

CIRCOLO Antartico * Vedi ANTARTICO. 
Arco di un C i R C O L O . Vedi ARCO. 
CIRCOLO Artico . Vedi ARTICO . 
Afjc di un CIRCOLO . Vedi ASSE . 
Centro di un CIRCOLO. Vedi CENTRO . 
CIRCOLO Eccemrico , Vedi ECCENTRI-

c o . 
CIRCOLO eguale. Vedi EGUALE . 
CIRCOLO delle Fate. V . I ' articolo FATE ; 
CIRCOLO R e t í o . Vedi RETTO , 
CIRCOLI fecondarj. Vedi SECONDARIO Í 
Segmento di un CIRCOLO , Vedi SEG

MENTO . 
CIRCOLI Verticali , o azimuthi . Vedi 

VERTICALE , &c. 
CIRCOLO , CIRCULUS , appreffo gli Sco-

laftici , s'intende per un giro o per una 
viciffitudine di generazione , provegneníi 
1' une dall' altre. 

Cos í , la buona concozione cagiona una 
buona abitudine, o compleífione di corpo ; 
una buona abitudine di corpo produce for-
za c vigore ; quefti dan motivo ad eferci-
zj frequenti; e gli efercizj ajutano uua buo
na concozione. 

Ev dogma celebre degli Scotifti: „ Non 
„ v ' eífere Circolo ncllc caufe del mfrieíimo 

L i l ?> or-
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„ ordioe, o della medefíma fpezic . Vedi 
„ CAUSA. 

CIRCOLO, in Lógica, é i l difetto di un 
argotriento i l quale fuppone i l principio che 
íi ha da .provare ; e prova di poi i l prin> 
cipio colla cofa che parea ch' egli aveífe 
proyata. Ved'i PARALOGISMO,. 

Ovvero , un Circolo , in Lógica, detto 
a-nche Circolo ftllogiflico, é quando i mede-
jfimi tcrínini fono provati , in orbem , per 
mc&ze de'termini medefimi, e le parti del 
filbgiíaio, alternativamente r una per l'al-
t t a , si diretíamente come indirettamente. 
Vedi S l L L O G i S M O . 

V i fono due fpezie di Circolij Tuna 
maieriale) Taltra fórmale . 

La fórmale é quella che in due fillogif-
mi rcciprochi mendica o fuppone i l mez-
zo , che é la cagione immediata del mag-
giore eftremo., 

Q u c í l a fpezie non íi dee in alcun modo am-
mettere: altriraenti , la fteíía cofa diventa 
e ptiore e pofteriore ; cagione ed effctto di 
fe íteffa; lo che é aííurdo., 

I I Circolo materiale , chiamato anche re-
•grejfui , confi.ñe di due fillogismi , i l pri
mo de'quali prova la cagione per l'efFetío; 
ed i l fecondo i 'efieíto per la cagione : que-
flo fi puo ammetiere. 

C í R C O L i delP Impero, fono quelle provia-
cie , e que' principati deU' Impero , che 
lianno diritto di eííere prefenti ai leDiete. 
Vedi IMPERO, e DIETA. 

La diviíione deii' Impero in fei Circoli ^ 
f u Üabiüta da Maíiimiliano I . in Augs-
bourg : dodici anm dopo egli lo diviíe di 
nuovo in dieci Circoli ; la quaj partigione 
fn confermata da Cario V . alia Dicta di 
Núrirnberga V anno 1522. 

Benché P ordine di queüi Circoli non fia 
mai ñato ben regolato ,, tuttavolta , neil-i 
matricola Impcriale, íi ha Tordine feguen-
te: i Circoli d 'Au i l r i a , di Burgundia , del 
Baífo Reno, della Bavitra , deila Saííonia 
fupenore , della Franconi-i , delia S îaÍJia , 
deli'-lito Reno, deila Wcíl íal ia , edellaSaf-
fonia mferiore. 

C I R C O N A M Bí E N T E , epiteto, che di-
nota, una cola invelurne o cingcrnc un'al-
tra tutE1 interno. Vedi AMBIENTE. 

Diciamo pero i1 aria ambieme , o Cir-
evnambicnte, &C. Vedi A íUA , ATMOSFE
RA , &c, 

CIR 
C I R C O N C I S I O N E , Tatto di recldere i l 

prepuzio j qvvero una cerimonia delle Rcii-
gioni Giudaica , c Maomctíana , onde fuolíi 
recidere la pelle che íla in punta o dinanzí 
del membro v i r i l e , in coloro che Tuna o 1' 
altra Legge profeíí'ano . Vedi PREPUZIO &c. 

La Circoncifione comincibnel tempo d ' A -
bramo; e fu queílo i l figillodi un'alleanza, 
o patto, ílipolato tra Dio e iui . Fu nel!an
no del Mondo 2178. che Abramo per D i v i 
na ordinazione, circoncidette s é , e l u t t i i 
mafchi della fuá famiglia , íin dal qual tem
po ella diventb una confuetudine o pratica 
ereditaria fra i fuoi difeendenti. 

La cerimonia tuttavolta non fi refirinfe 
tra gli Ebrei : Erodoto e Filone Giudeo 
oíícrvano , che ella praticavafi anche ap-
preíía gli Egizj e gli Etiopi . Erodoto d i 
ce , che i l cofrume era antichiíTimo tra 
quel popólo, cosí che non fi farebbe potu-
,ío determinare, qual di eífi 1' aveífe dall' 
al tro apparato . I I medefimo Storico raccon-
ta , che g!i abitatori della Colchide parimen-
íi íi circoncidevano , donde conchiude che 
originalmente furono Egizj. Aggiugne che i 
Fenizj ed i Siri pur fi circoncifero: ma che 
aveano prefo tal ;ufo dsgh Egizj . E final
mente, che un poco prima del tempo in 
cui egli ícriífe , era la Circoncifione paffata 
dalla Colchide , al popólo abitatore de'luo-
ghi vicini al Termodonte ed al Partenio. 

Marshamo e d'opinione , che gh Ebrei 
pigliarono !' ufo della Circoncifione .dagli Egi
z j , e che Dio non ne fu i l primo Autore : 
Girando Diodoro Siculo, ed Erodoto, per 
autuntadi a iui favorevoli. Queda ultima 
propoíizione pare directamente contraria alia 
teílimonianza di Mosé , i l quale afFerma , 
Gen. X V I I . che Abramo, benché in eta di 
99, anm , non fu circonciío , linché non eb-
be per cib T efpreífo comando di D i o . Ma 
quanto aila prima pofizione di Marshamo, 
ella ammette piü di controverfia . Gli argo-
menti di ambedue je parti fi poííbno in un* 
occhi.ua e tutt' in un tracto vedere m Spen-
kxo de Lcgibus Hcbrxorum) J. 2. c .4. Sia co
me fi «./üglia , egli é cerro ,:che ¡a pratica 
deiia Ctrconcijione apprcífo gii Ebrei, tu con-
íiderábilmence diverfi da queila dcgli Egizj . 
Tra i p r ími , ella era una cerimonia di Re
ligión , e íi compieva i'ottavo giorno, do
po (1 üato bambino. Apprtífu gli uítími % 
era piuuoíto un fatto di mera tílerna decen-
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za » o mondezza; e come alcunl vogüono, 
di fifica neceffita : e non fe ne v e n i v a all ' 
efecuzione fe non ncll'eta di anni tredici; e 
ció non meno ne' ragazzi, che neile don-
z e ü e . 

Fra gl i Ebrei , h Circoncifione P efeguiva-
con un colíello di pictra aíHIata. Effi lafcia-
rono 1'ufo át\\* Circoncifione durante lo fpa-
zio del 40 aoni che palferono» nel Diferto; 
perché la Circoncifione- eífendo defttnata per 
un contraífegno ditlintivo tra gli Ebrei ed 
i Genciii , non era neccífario un fimil con-
traífegnoj in un luego , dove noa vi era 
alcuno, che con loro fi mcfcoiaííe. 

M . Fleurt oííerva , che gli Ebrei non era-
tro d' accordo del tu t to , in quanío alia ne-
ceílita della Circcncifione j tenendo aicuni che 
foíTe una cofa, efíenziaie 1 altri riputandola 
una mera circoltanza = 

I Turchi , prima dcli' operazione , ferra-
no' o ftringono la peí le con piccole mor-
fe o tanagiie, per mortificare la íeníazioüc ; 
pofeia ne la taglian via con un r a f o t o , e 
v' appÜcano una certa polvere , che fana 
la ferita, e minora ü dolore. Non fi cir-
concidono mai fin al fettimo od ottavo au
no ; perché non hanno idea , che ció fia 
ncceíTario alia falvazione .. 

I Pcrfiani circoncidono i lor fanciulli 
neU'eta di tredici anni ; e le gtovinette dai 
nove fino ai quindici. I popoli di M a da
ga! car taglian ia pelle in tre dífferenti vol-
te ; i l piu zelante de'congiunti che inter-
vengono alia cerimonia , afFerra i l prepu-
zio , e lo ingbiotte. 

Herrera dice , che v i é una fpezle d i 
Circoncifione ira i Mefficani , benchc non 
abbian niente; che fare col Giudaismo , o 
col Msoarctcismo : e' taglian via la peile 
anteriore del merobro v in l e , e dell' orec-
chie , fubito che i l fanciullo nafce: , coa 
raolte cerimonie. 

La Circoncifione é anco praricata su le fem-
mine con recidere 1'anterior pelle deliaCli-
tondej. che ha qualche fomigjianza ed analo
gía col prepuzb del pene mafchile. Strabo-
ne dice, che le donne Egizie fi circoncide-
vano^ ; Bdonio aíFerma la fteífa cofa de' 
Cohi ^ e P. Jovio e Munfiero de5 fudditi del 
Pretegianni. Vedi C L I T O R I S . 

. Fra gb Ebrei,, \\ padre é obbÜgato a far 
cvrconcidcre il fUo figliuo'o 1'ottavo ginr-
Ba > lí farlo piu preño 5 bensl ia 
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debolezza del bambino pub permettere che 
fi diíferifca.. V i é un padrino che tiene i l 
fanciullo v ed una matrina , che lo porta 
dalla cafa alia Sinagoga s per ivi p re fe l i 
tarlo. Quegli che lo circoncide, é chiarna-
to in Ebreo, Mohel. Ogni perfonafi fceglie 
iudifFcrentemente a tal uopo purché egli fia 
atto alia funzione \ che tra gli Ebrei é una 
ragione o titólo di gran mér i to . 

La maniera della cenmoma, c o m ' é de-
feriíta da León de Modetia , é la feguen-
te . Due fedic fi prepara no , la matí ina t 
con de' cofeini di feta, Tuna per i l padri
no che tiene i l fanciullo; l ' a l t r a c o m ' eííi 
dicono, per i l Profeta E l j a c u i tuppongono 
aííiílere invifibilmente. La pe río na che ha. 
da circoncidere, porta feco gli utenfíii ne-
ceífarj, i l rafoio, la polvere üipíica , le fa-
fcette, i piumaccetti, e P olio di rofe , a 
che aggiungono alcuni un gufcio , od una 
conchiglia piena di arena da mettervi i l 
prepu/io. Cantafi un falrao fintanto che la 
matrina reca i l bambino r accoropagnata da 
una folla di donne , e lo porge al padri
no ; ninua di eífe entrando nella porta. I l 
padrino fiando- a federe, mette i l fanciullo 
íulle fue ginocchia : allora i l Circoncifo-
re prendendo i l rafoio e preparando i l 
bambino-per i ' operazione, dice ,. Benedetto 
fiate y o Signare , che impofla ci avete la Cir
concifione ; ed in cosí d i r é , taglia via la grof-
fa pelle del prepuzio : e colla ugna del fuo 
dito abrade un'altra pellicina piu tenue , la 
qual re fia ; fucciando il fangue due o tre 
volte, fecondo che fprizza fuori , e fputan-
doio i n un bicchiere pieno di vino ; quin

t i l mette del fangue di Drago» su la ferita r 
con polvere di coralio , ed altre cofe che 
fanno ítagnare i l fangue ; e per ultimo 
una compreífa , od un cofeinetto con olio di 
rofe; e fi lega e fafeia i l tut to . Cío fatto 
piglia un bicchiere di v ino, e a ven do lo be
nedetto, aggiugne un'altra benedizioncper 
i l fanciullo, e gl'impone i l nome.. 

La maniera di circoncidere appreíío 
Turchi é difFerente dall' Ebraica: dopo che 
hanno tagliato via la pelle,. non vi bazzi-
cano con altra cerimonia ; raa gli Ebrei 9 
ürappano ed abradano 1' orlo della pelle r i 
ma fia , in di veril luoghi,. colla unghia del 
loro dito poli ice ; per la qual ragione g l i 
Ebrei circonciíi guarifeono dalla ferita mol-
to piu prefto che i Turch i . 

L ! I a Co-
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Coloro , tra gil Ebrcí , che compiicono 

1'opcrazion della Circonclfione , fon diftinti 
particolarraente per la íunghezza deli' un-
ghie de'loro dití pol l ici . Vedi ÜNGHIA . 

CIRCONCISIONE é parimenti i i nome di 
una fefta , la quale íi celebra nella Chiefa 
Criíliana y al primo di Gennajo, in memo
ria della Circcncifione del Salvator noílra . 
Vedi FESTA . 

I n queíio giorno anticameníe íi digiuna-
va , per contrapporfi aile fuperflizioni Paga-
ne, che feíleggiavano in que! giorno rae-
cjefimo ad onore del Dio G;ano. 
^ C1RCONFERENZA , * in Geome^ia, 
é la linea curva, che inchiude un cireoío, 
©d uno ípazio circolare ; chis mata anco pe-, 
r jferia, Vedi CÍRCOLO , e PERIFERIA. 

* L a parola e formata dal Lat ino cii cum y 
circa , e fero, porto. 

Tutte le linee tírate dal centro di un cir-
colo alia circonferenza , chiamate r a d ü , o 
raggi, fono eguali. Vedi RAGGIO . 

Qualunque data parte celia Circonferenza 
k chiamaía un arco j ed una linea retta t i 
rata da un eñremo deli' arco all' altro, cor
d a . Vedi ARCQ, e CORDA. 

La Circonferenza di ogni Círcolo fuppo-
nefi divifa in 360. patíi eguali, chiamate 
g r a á i , Vedi GRADÍ. 

L ' angolo nella Circonferenza , e doppio di 
quello nei centro . Vedi ANGOLO , e CEN
TRO. 

Ogni Circolo é eguale ad un triangolo, 
la cui bale é eguale alia di luí circonferen
za , e 1' aitezza al raggio.. Vedi TRIAN
GOLO. 

Quindi , le Circonfercnze de' circoli fono 
T una alTalífa , carne i loro raggi . Vedi 
B.AGGIO . 

Quindi puré , poiché la Circonferenza. ¿ i 
«n circolo e ai fuo raggio, come queila di 
©gal altro circolo al raggio fuo, la ragione 
della Circonferenza- al raggio é- la medcfima 
in tut t i i circeli . 

La ragione del diámetro di un circolo alia 
fuá Circonferenza, mettefi da Archimede, co
me fetie a ventuno ; altri-, che recan la cofa 
piu da vicino alia verit^ , la mettono , come 
i'OooooQooo-ooooooo a 3141592053-5897932•. 
Per T ufo, la proporzione di 100 2314 ne' 
eircoli piu gran d i , vien commendata da Vie-
ta ,„ da Huigens, &c. Benché la piíi giuíla 
prop.aizione per I i nuíiieri piccol¡ 3,. é fuella. 
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di Metió , che fa come 113 a 355. Vedi 
D I ÁMETRO . 

I I diámetro di un Circolo cffendo dato , fi 
ha dunque la di lui Circonferenza j e quefta 
moltiplicata per una quarta parte del diáme
tro da i 'área del circolo. Vedi AREA. 

C I R C O N F E R E N T O R E . Vedi CIR-
CUMFERENTOR . 

C Í R C O N F L E S S O , nella Grammatica , 
é un acecnto, che íerve a notare o diflin-
guere una filiaba di un fuono intermedio 
ira P aeuto e' l grave; generalmente alquan-
to longo. Vedi ACCENTO LUNGO , &c. 

I Greci aveano tre accenti , Vacuto , íi 
grave, ed i l Circonflcffo , formati c o s í • 
Nel Latino , neU' Inglefe , nel Francefe i l 
CirconfleíTo é faíto in queila guifa A . Ve
di CARATTEKE. 

L ' acuto alza la voce, ed il grave 1' ab-
baíía, o la fa cadere : 11 Circonfleffo é una 
fpezie di cndulazione , o di ondeggiaracrr-
to della voce, tra que'dtie. Vedi ACUTO> 
GRAVE, &c. 

Egli s'ufa di rado fra i Moderni, falvcr-
ché per rooflrare l ' omiffione di una Letttra 
che facea la filiaba lunga ed aperta; lo che 
é molto piu frequente appreífo i Francefi 5, 
che nella lingua Inglefe; quindi eglino ícri-
voíio páte per pafie; tete per tefie ; fumes ^ 
per f a s m e í , &c. Ufano anche il Circonflef
fo nei participj; alcuni dep loro Autori feri-
vendo conneu , p m , ed altri connü , pü , &c . 
I I P. Buffier é imbarazzato a trovar la ra^ 
gione del Circonfleffo in íimili cafi . 

La forma deli' accenío greco Circonftejfo era 
anticamente la fteíía, che la noílra d'oggi» 
d i , cioéA, la qual é una compoíizione de* 
gli altri due accenti " in uno . Ma i Co» 
pifti cambiando la forma de' caratteri, ed in-
troducendo il corfivo, o lo ferivere vcloce 
della mano- , mutarono anche la forma del-
Circonfleffo ; ed in vece di fare un angolo 
efaíto , lo ritondarono , con aggiungervi 
frammezzo per íroppa fretta un punto; e si 
formarono un s, podo orizontalmeníe , che 
produfíe la figura", in vece di que 

C I R C O N I N C ESSION E , Círcuminceffw 
it i Teología , un termine, col quaie gli Seo-
kíliei- fogliono efprimcre T efiílenza delle tre 
divife perfone in un' al tra , nei mi íl ero dcN 
la Tritiitík-. Vedi PERSONA . 

I Teologi della Scuoia non fono- i p r imi 
Autori di. q^usüa termina . S. Giovamii Dm-
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m a í c e n o , nelT o t t a v o Secólo 1 fi é feraíío 
deila p a ro l a m p i y ^ p n c n í , che fígnifica ia ftef-
fa c o f a , nella ípiegazione di qucl Eefto , Jo 

jono nel mió padre , ed i l padre e i n me , 
C I R C O N L O C U Z I O N E * , un' ambage , 

od u n giro di parole, u f a t a , cuando i l p r o -
prio termine noné in pronto, per efprimeee 
con effo una cofa naturalmente e immediata-
mente; o quando non fí vuele efprimerfi co 
s í per rifpetro o per qualche altra ragione. 
Vedi AMBAGE . 

* La parola e dal Latino circumlcquor , 
parlar con giro . 

CÍRCONLOCUZIONE , nelTOratoria, e fchi-
far qualche cofa fpiacente , diígurtofa, o me-
n o opporíu.na ad eípriiiierfi in termini diret-
t i ; con addiíare i l fenfo per via di una í p e -
2Íe di parafrafi , concepita in maniera tale, 
che^ fe nerait ighi , fe ne addolcifca , o fcemi 
la forza. 

Cosí Cicerone , non potendo negare che 
Ciodio fu uccifo da Milone , lo conidia , con 
quefta Circonlocuzione: " I fervi di Milone ef-
„ feudo impedui e trattenuti dal foccorrere 
5, al lor padrone, che il grido portava effe-
„ re ñato da Clodío uccifo ; in aííenza füa , 
„ e fenza fuá faputa , o confeníb , fecero 
5, queilo che ognuno fí afpetterebbe dai pro-
j , p r j fuoi fervi in fimiglianíe occafione . 
• G I R C O N S C R I V E R E , in Geometría , (11-
laoía i l deferivere una figura polígona attorno 
di un circolo, in guifa tale , che t iu t i i fuoi 
latí fie no tangenti alia circonferenza . Vedi 
CIRCOLO, POLÍGONO &C.. 

I ! termine é qualche volta puré adoprato 
per additare la deferizione di un circolo attor-
KO di un polígono ; c o s í che ogni lato fia una 
corda. Ma in que f io cafo piu comunemente 
diciamo : i l polígono é infcriíío, che , i l cir
colo é circonícritto . Vedi INSCRIVERE . 

Una figura regolare ABCD-E, (Tav.Gro-
rnetria, fig. 29. ) inferiíta io un circolo, é 
rifo luí a io triangoü eguaÜ , e f i m i l i , per vía 
di raggi tirad dal centro del circolo- F C/V-
conferivente, ai diveríi angoii della figura ; e 
la tua área é eguale ad un íiiingolo rettan-
golato , la cui bafe é eguale alia circonfereiv 
ia di tutto i ! polígono ; e la fuá altezza , 
una pespendkolare lafeiata cadere daleeníró 
F ad un lato A B . 

11 medcfimo % y & diré deli'area del cir
colo circónferivente abe d e , { fig. 28. ) ectet-

•f» ^ i U k e m ha da eflew ú raggio.. V 
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área di ogni polígono che pub efTere inl'criü< 
to in un circolo, é minore ; equeiia d' ogni 
polígono che púa e fíe re circonfermo, e rmg-
gsore che quelia del circolo: in fimil guiía , 
i l perímetro della prima é minore , e quello 
della feconda maggiore che la circonferenza 
del circolo. Vedi PERÍMETRO. 

Su queQo principio Archimede tcntb la qua-
dratura del circolo, che n o n é a l t r o , in tat-
t i , che mi fu ra re i ' área , o la capacita di twi 
circolo. Vedi QUADRATÜRA . 

I I lato di un effagono é eguale al raggio di 
un circolo circonferitto. Vedi EssAGONO . 

Per circonferivere un circolo attorno di un 
dato polígono regolare , ABC , ( fig. 28. ) e 
viceverfa. BiíTccate due degli angoii , v . g. 
A e B ; e ful punto F , dove le due linee di 
biíTezione s'interfecano , come fopra un cen
tro r deferí vete un circolo col raggio F A , 

Per circonferivere un Quadrato auorno d i u~$ 
circolo; Tí ra te due diametri, A B , e D E , 
( ng. 3 1. ) interfecantifi l ' un 1' altro nel cen
tra C , ad angoii rett i . Da A E B D , coll' in-
tervallo del raggio , fate dclle interfezioni in 
F , G , H , I . Tírate le linee reíte F G , 
G H , I H , ed I F. Allor F G FI I é un qua
drato circonferitto attorno del circolo. 

Per circonferivere un qualche polígono regola* 
re 1 v . g . un pentágono , attorno di un cif-
colo ; biffecate la corda A E , ( fig. 28.) col
la psrpendicolare F G , che continui finché 
tagli 1' arco in g . Per A ed E , tírate i rag
gi A F ed E F ; e per g , tírate una línea pa-
rallela ad A E , che mconír i i raggi conti-
nuati fopra ciafcun lato \n a tá e : a llora a c 
é un lato del circonferitto polígono. Prodú
cete i l raggio F Bin Z"y finché F ¿ = F Í ? ; 
e tírate a b: queíi 'é un altro lato del polí
gono; e nella medefima maniera puoífi de
lineare i l relio de' la t í . 

Per inferivere un poligono regalare i n urr 
circolo. Divídete 360 per i l numero de' latí % 
affine di trovare la quantita deiT a n gol o EFD 
cui fare nel centro ,, ed apolicate la corda 
alia periferia quante volte vi pub andaré , 
Cosí la defiderata figura fara-nel circolo in
ferí t ta . 
' C I R C O N V A L L A Z T O N E , * nella Forti-
ficazione , h una linea , o trincea , con un 
parapeíto, fatte dagli alíedíanti , e checin-
gono tutto i l loro campo per dífcnderfi con-
tro qualunque arma ta che tcntaíTc di foccor-
rsie la piazza. Veda LÍNEA W 
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* La-parola e formata dal latino circurrs ,. 
attorno y e va!Ium muro ^ o riparo. 

Quefta linca debbe cífere; un tiro di can-
none diíianíe dalia piazza , ordinariamente 
circa 12 pitdi larga, e fettc piofonda. Ella 
é circondata da un'opera a petto, e fian-
cheggiata con ridoíti , o íortini , aÍ7.ati di 
fpazio in fpazio. Serve e per impediré qua-
lunque foccorfo, che mandar fí poteííe ncl-
k piazza, e per fermare i difertori, ed op-
porfi alie incurfioni deliat guarnigione delT 
inimico 

Si dee por cura che la linea di cheon-
vallazione non p. ífi Itmgo le faide di un'emi- -
nenza; perché il ntm.co oceupando i 'emi-
nenza ftcflfa,, non VÍ pianti \\ cannone , e-
comandi o demint la Imea . 

C I R C O N V O L U Z I O N I , » nell'architet-
tura fono i giri della. linea fpirale della 
voluta Jónica . Vedi VOLUTA .. 

*' La parola viene dal Latino circumvol-
vere^ girare attomo .-. e fi applica an-> 
cora- ar gir i di una colonna attortigliata ^ 
e fpirale . Vedi COLONNA . 

C I R C O S T A N Z E , fono gli accidenti di 
un evento , o le particolarita, che accora-
pagnano un'azione . Vedi INCIDENTE-

I Teolbgl dicono , che la converfione di 
un peccarore dipende da. un certo aggregato , 
eda: una certa difpofizione di cireoílanze eíler-
ne, nel mezzo delle quaíi e pofto ; laqual 
difpofizione o ferie di circoflanze , dipende 
dalla providenza di Dio : donde é che da 
lui puré la. fuá converfione dipende . Vedi 
CONVERSÍONE». 

Le Cireoílanze delle azioni dcgli uomini , 
fono erpreffe in queílo verfo Latino: 

Quis , quid', ubi , quibus auxiUis, cur í. 
qmmodo, quando t 

Quis ch i , dinota la qualita, lo ñ a t o , V 
c t a & c . della perfora ... Qitid , che cofa , 
la grandezza, la piccolezza , la moltitudine , 
kpaucita ec. della cofa. l/¿/5 d o v e i l luo-
go . Quibuí auxiliis , con quaÜ ajuti , con 
quali í i rument i , mezzi &c, Cur , perché , 
per quai'cagione con quai «nira . Qtiomodo 
come, la qualita dell' azione quanto all" 
jntenfione ,. o remií i ione, deítinazione , o 
cafualita , fecretezza , o manifeílazione . 
Quando , quando , i l tempo come: in un 
giorno feftivo, nelPoras dell'orazione ,. &c. 

C I R C U I T O , inLcggej, un corfo di pro-
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cedure per rícuperare la cofa che fi dimanr-
da, piu lungo di quel che fa dímeft ier i . 

C o s í , fe uno accorda o- dona una rendi-
ta feudale di 10 . I . del fuo fondo, e dipoi 
i l donatario fpoírefla i l donatore del medefi-
mo fondo , che produce un giudizio a fuo 
favore, ericupera la térra e 20 1. di dan-
n¡ ; le quali págate , i l donatario produce 
Ja fuá azione per 10 L della fuá rendirá, do* 
vuta durante, i l tempo dello Ipolfcífo, e la 
quale arrebbe dbvuto avere r fe non feífe al-
cun ípolíeífo í e g u i t o q u e f t ' é chiamato uti 
Circuito dyazione; peíí hé laddove i l donato
re avea da ricLvere 2 0 1 . di d a n n i e pagar 
i c 1. di rendita, non ha ricevuto fe non 1 0 
1. per l i danni, e i l donatario fí. é ritenutO' 
i l reíío 

CIRCUITO, Circuit, é parimenti i l viag-
g i o o progreíTu , che fauno i Giudici , due 
volte Panno , per le diverfe provincie d' I n -
ghilterra e di Galles , per tener Corti oGiu-
di?), ed amminiftrare la giuílizia , allorché 
non fi pub cosí bene aver ricorfo alie Cort i 
o Tribunali del Re a Weítmínder. Vedi G i u -
DICE , ed ASSISA . 

L ' Inghilttrra é divifa in fe i Circuit, cioé 
Home-circuit, Norfoik-C'rcuit , Midlar.d-
circuif, Oxford-circui t jWeíiern-circui t , e 
Northern circuit.. 

C I R C U I T O R E S . Vedi AGONISTICI. 
C I R C U L O S , in Geometr ía , Lógica, ckc. 

Vedi CÍRCOLO . 
CIRCULUS , appreífo i Chimic i , é un iftru-

mentó- rotondo di ferro,- che fi adopera nel 
troncare 1 collí de' vafi di vetro : lo che fan-
no nella feguente maniera. 

Eífendo i'iftrumento rifcaldato, s1 applica' 
al vafe , e vi fi iafeia finché i l vafe diventi cal
do ; aUora con poche gocce di acqua fredda , 
o con un foffio freddo fopra ,. i l eolio fi fepara , 
e vola via . Cosí recidono i colli delle retorte, 
o cuenrbite . Vedi RETORTA &c. 

V i é un altro método di far 1' ifieífa co
fa, cioé col legare un filo prima tuffato nell' 
olio di trementina , vicino a! luogo dove fi ha 
da romperé i l vafe; e pofeia mettere fuoco 
al fiio . 

Fatto quedo, un poco LV acqua fredda fi 
fpruzza su que lia parte, ed H vafe fi fpezza 
appuntino per mezzo, dove era. legato il filo.. 

CIRCUMAGENTES Mufcul i , nclPAna-
tomia . Vedi OBLIQLT . 

C I R C U M F E R E N T O R , un iarumento,. 
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clie fi ufa nel mi furaré, o nel levar -di pian-
ta , per prender angoü con eí íb. Vedi AN-
GOLO , AGRIMENSURA &C. 

I I Citcumferemor é aífai íemplice, e non 
-oíiante fpedito nella pratica . Egii-coafifte in 
un cerchio di ottone, ed un Índice, tutto 
d¡ un pczzo. Vedi la fuá Figura nella Tav. 
yfgrimenfura , e Levar di planta . 

Sul circolo v'é un compaiíb náutico , divifo 
in 360 gradi ., la linea meridiana del quale cor-
rifpor.de ai mezzodelia larghezza del! ' índice. 
Sul lembo , o circónferenza del circolo , é fal-
dato un .anello di ottone ; che, con un altro 
accomodato con un ve í ro , fanno una fpe-
2ie di ícatoletta per Pago, che é fofpefo fo-
pra un perno nel centro del circolo. A da-
icun cÜremo dell' Indice é accomodato un 
íraguardo. Vedi TRAGUARDO . 

I I tutto é moníato fopra un bartone, con 
un pomolo onocella -ed i l fuo fcudaletto, o 
recipiente cavo., per cómodo del moto . Vedi 
N O C E L L A , e Scudalctto . 

Per pigliare un angelo col CIRCUMFEREN-
TOR . Supponete l'angolo che fi cerca EKG , 
{ T z v . Agrimenfura ^ e Levar d i pi anta , fig. 
20. ) pónete i ' i íUumento, v. g. in K , col 

giglio del boíFoIo verfodivoi . AUoradiriz-
,2ate- i traguardi, finché per eíTi coll' occhio 
voi troviate E ; ed oíTervate a qual grado egli 
éadditato dalí 'cñremo meridionale dell'ago , 
e fupponete i l grado 296 : allora girate 1' 
iftrumento, fempre col giglio dinanzi a v o i , 
e dirizzate la viña in notando i l grado 
che dall'eftremita meridionale dell'ago éad-
ditato , fu p p o o cí e 18 2. 

Cib fatto , fottraendo i l numero minore 
282 dal maggiore 296, i ! refto 114 ¿ i l nu
mero de'gradi dell'angelo E K G. 

Se accade che l'avanzo fia piu di iSogra-
di , deve di nuevo futtrarfi da 360; i ' ult i
mo avanzo é la quamita dell'angelo cércate . 

Per levare la planta o i l dijegno e la mi fu
ra di un luogo , di un parco & c . col Circum
feren tor. Supponete A B C D H F G K , ( f i g . 2 1 . ) 
unach iu íu ra , di cui fi vuol levar la pianta 
Col Circumfereníor. 

Collocando l'ifirumcnto in A , col gi
glio del bofifolo di riebntro a v o i , dirígete 
per i l traguardo la viíla in B ; dove, fup-
pontee che ítftre'raita meridionale deiTagc) 
tagli 1 9 1 ° , e che la folla, i l muro, o T o r 
io , miíurato eolia catena, contenga loca-
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t é n e , 75 anelletti, che fi deon notare. Ve-
^ i CATENA. 

2. Mettendo 1' iílrumento in B , dirizzate 
i l traguardo come prima i n C ; Ja eflremita 
.meridionale dell'ago, perefempio, tagliera 
279o. e la linea BG conterra 6 catene, 85 
-anelletti, da notarfi , come prima . Pofcia 
movetc rifirumento in C , voltate.il traguar
do in D , e mifurate C D come prima. 

Nella fiefifa maniera precédete in D , E , 
F , G , H , e finalmente in K , fempre no
tando i .gradi deü'angolo , e le di íhnze di 
ogni lato . 

Eífendo cosí andato attorno del campo, 
avérete una Tavola nella forma feguente. 

Stazioni. Gradi. M i n . Catene. Anel le t t i . 
A 191 00 10 75 
B 27 900 6 83 
C 21 630 7 82 
.&c. 

Da quefia Tavola fi ha da levare la plan
ta dd campo ; per lo che fare , vedi nell* 
artícelo PIANTA, e rnifura di un terreno ; 
Vedi puré PROTRACTOR . 

Notif i , che dove íi ha a cercare ficurez-
za, piu tollo che fpeditezza, farkapropo-
fito eoliocare 1'infirumento m tal maniera, 
ad ogni liazione, che guardando in dietro 
per lo traguardo all'ultima fiazione, l'eílre-
mita fettentrionale dell' ago fi dirizzi alio 
íleífo grado, a cui fi dirizzb leítremita me
ridionale, nel guardare innanzi dall' ultima 
.ftazione a quefia . Vedi Theodoíite e Tavo
la PIAÑA , i quali due ifirumenti fi adoprano, 
nell' uopo , come i Circonferentori . 

C I R C U M I N C E S S Í O . Vedi CIRCONIO 
CESSIONE . 

C I R C U M P O L A R I Stelle, fono quelle che 
e(Tenrio moho vicine al noíiro Pelo Settentrio-
na!e, fi movone attorno di tifo ; e nella no-
Itra iatitudine, non tramontano mai , non 
vanno mai di loteo delí'orizente . Vedi STEL-
LA , POLO, TRAMONTARE, &C. 

C I R C U M S T A N T I B U S , nella Legge , 
e un termine adeprato per dinotare i l fup-
plcmento, onde s1 empie il guillo numero 
de' Giurat i , o Giudici , (nel cafo che uno 
degh eietti non compantca, o fía proteíla-
to o rigettato da una deile partí ) i l qual 
fupplemsnto fi fa con aggiungere tante dei
le perfonc, che fono preícnti , cioé de' cir-

coílan-
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cofianti, quaníe abbifognano-8cc. Vedi JU
RY, TUROR , e TALES . 

C I R E N A I C A , oCyrenaki, fetta di Fi-
loíbfi antichi, cosí detti dal loro capo, A r i -
fíippo diCirene, dlfcepolo di Socrate. Ve
di SOCRÁTICO . 

La loro opinione capiíale era , che 1'uo-
mo fía nato per i l piacere, eche la virtu fia 
folaraente lodcvole , tanto quanío al piacere 
contribuiíce, o guida. 

Per piacere, eglino intendevano non Tolo 
laprivazion del dolore , e la tranquillita dell' 
snimo, come Epicuro; roa un cumulo, una 
unione di tutt i i poíitivi piaceri si della men-
tc , ccmede ' fenf í ; e fpezialmente di queüi 
ul t ' rn i . Vedi EPICÚREO , 

Cicerone fa frequente menzionc della fcuo-
la d' Ariflippo ; e ne parla come di un femi-
Bario di l ibertiní . 

Tre difcepoli d 'Ariíl ippo, dopo la fuá mor
í a , divifero la fetta in tre rami ; fotto la qual 
divifíone eíía fetía ando mancando, e inde-
bolendofi : il primo fi chiarab la ÍCÜOIH Hege-
flaca; i l fecondo VAnniceriana; ed i l terzo 
]2iTeodoTana ) dai nomi de'loro A u t o r i . 

C I R R I , nella Botánica , termine adopra-
to per di notare quelle fottili cordicelle , oque' 
capelli, co' quali certe piante fi attaccano per 
foüenervifi ; come l'edera, e firniii . Vedi 
VITICCI . 

CIRSOCELE, *in Medicina, é una mol-
titudine di varici ne'teflicoli,, che moflruo-
iamente accrefeono la lormole, ed impedi-
fgono la debita preparazione del ferae *, cosí 
che talvolta fi rende eziandio neceífaria la ca-
firazione. Si chiama con altro nome , her
nia varicofa. Vedi HERNIA, e HYGROCIR-
SOCELE . 

* La vece ecompofia del greco mpa©'^ va
rice, e >ÍWXW, hernia. Vedi VARICE. 

C I S A L P I N O * , I ' ifieíTo che di qua dali' 
A l p i . 

* La parola e formata dalla propc/izione 
cis , da quefia parte ^ o di qua; e da 
Alpes, P A l p i ; che quantunque propria-
mente riflrette a dimtare i Monti che 
feparano f Italia dalla Francia , puré g l i 
Autori fe ne fervono per dinotare ogni al
ta montagna . Cosí Aufonio parla deíj? 
A l p i de' Pircnei , deir A l p i degli Apen-
nini & c . 

I Romani diviíero la Gallia, ed ilpaefe 

c r s 
oggí chiamato Lombardia , in Üifalpl^a^ | 
Tranfalpina. Vedi TRANSALPINO . 

Quella cW evaCifalpina in riguardo a'Ro
mani , ¿Tranfalpina la riguardo a noi ( l a -
glef i) . 

C iSSOIDE, in geometría , é una curva 
algebraica, prima inventata da Diocie ; don
de ella é peculiarmente chiamata hCijJoid? 
di Diocle . Vedi CURVA . 

La genefi della G/Z/c/^í fí pub concepire co
s í : al diámetro A B ( Tav. Anal i f i , fig. 9 . ) 
del femicircolo A O B , fí t i r i una linea inde
finita , ad angoli re t t i , B C : poi fi tiri la l i 
nea retta A H , e fi faccia A M rr: I H , ovve-
ro nell' altro quadrante , L C =r A N . Cosí 
i punti M ed L faranno in una linea curva, 
A M O L , che é la Ciffoide di Diocle. 

Proprictadi della Ciffotde. — Dalla di lei ge-
nerazione fegue, 1. che tirando le linee ret-
te PM e K I , perpeodicolari ad A B , avere-
mo AP : KB : : A M : I H . Ma A M = : I H ; 
confegueníeraente , AP = A B , e percib ? 
A K = PB; ePN = I K . 

2. Giuíla la ftcíía maniera , appare, chela 
Ctjfoide A M O biífeca i l femicircolo A O B . 

3. In oitre , A K : K I : : K I : K B . Cioé , 
A K : P N : : PN : AP . E di nuovo, A K ; 
P N :: A P : P M ; Percib P N : A P : : A P: 
P M . Inconfeguenza AK , P N , A P , e P M , 
fono quattro linee in continua proporzione. 
E í e P N — i ; , A P ~ * , P M ^ r / ; 

nello ñeíTo modo fi pub moftrare , cheAP, 
P N , A K , e K L fono in continua proporzione. 

4. Nella Ciffoide, i l cubo della abfcifTa A P , 
é eguale ad un folido, provegnente dalqua-
drato della femiordinata PM , mohiplicata 
ne! complemento del diámetro del circolo ge
nerante PB. 

Quindi , allorché i l punto P cade in B ; 
^3 

xzziít, e BC ^ r : / i n confeguenza, ^2 = • 
o 

Per lo che , o : 1 : : ^3 :;/* . Cioé il valore 
di x diventa infinito : e percib la Cijfoide 
A M O L . benche continuamente fi avvici-
ni a B C , pur non s'incontrerannomai. 

5. B C , dunque, é un' afintota della C//-
feide. Vedi ASINTOTO. 

Gli antichi facean ufo e della Conchoide 
e della Cilfoide, per trovare due medie con
tinué proporzionaü tra due date linee rette« 
Vedi P R O P O R Z I O N A L E , 

Quair-
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-Quanto alia quadratura, [ubnormalc, e fith-

iangente della CISSOIDE . Vedi QUADRATU
RA , SUBTANGENTE &C. 

J í ^ o / o CISSOIDE .. Vedi ANGOLO . 
C I S T E R C I E N S I , ordine diMonaci , f i -

formato , ed originato da' Benedettini, e che 
confifte di cento Monafterj d' uomini , ed ai-
trettanti di donne a un diprclío. Vedi M o -
ÍSACO , ORDIKIE , &C.. 

L ' Ordine ebbe i l fuo nafcimento nell' ati
no 1075 , per opra di 21 Monaci zelanti 
del Monaílero di Molesme nella Borgogna; 
i quali, col loro Abbate Roberto, lagnan-
doíi che la regola di S. Benedetto non era 
r.igoroíamcntc abbaftanxa oífervata, otten-
nero permiíTione da Ugone Arcivtfcovo di 
Lione, e -Legato della Santa Sede , di po-
teeríi ftabilire in luogochiamato C i / ^ ^ x cin-
que miglia lungi da Digione . 

I v i Eudes Duca di Borgogna ereffe loro una 
Cafa, nella quale eglino furono ammeíTinel 
1098. dotándola d'una rendita confiderabile-
I I Vefcovo di Chalons diede a Roberto id bá
culo Páfbrale , in qualita di Abbate; e die
de al nuo-vo Mo.naftero i l titolo e la fonda-
zione di Abbazia . Vedi ABBATE. 

Tale fu i l principio de' Cifíercienfi, cosí 
famoí? in appreíro, ed ora cosí eíiefi per 
tutta í 'Europa , 

C I S T E R N A * , e propriamente un fer-
b.atojo fotterraneo di acqua piovana . Vedi 
Pozzo . 

•* La parola, fecondo alcuni, viene da c'is, 
& terram , cioe inter terram ; altri la de-
rivano da cifla , una cefia d i vinchi^ un 
condono , & c . 

Le Cijierne debbono effere fatte con buon 
cemento , per ritenere i ' acqua . Vedi CE
MENTO * I l fondo debbe eíTere coperto di are
na , per raddolcirla, e confervarla. Vedi 
ACQUA. ' 

Gl i Autori fanno menzione di una C i -
Jierna in Coftantinopoli, i volti della quale 
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C I S T ü L A 'Cat optrica, Vedi I'articolo CA* 

TOPTRICO . 
C I T A R A , Citbara, un iflrumento mufi-

cale antico, da alcuni creduto 1'iíteiTo che 
la l i r a ; almeno , una fpezie particolare del
la l i r a ; e da a l t r i , differente j benché non 
appaja la fuá precifa ílruttura. Vedi L I R A . 

Gl i antichi la defcrivono per triangolare, 
in forma di un delta Greco á.; i poeti ne 
aícrivono 1' invenz-ione ad Apollo . 

C I T A R E , in legge , corrííponde alia vo-
ce Ingleíe Summons ^ i l di cui ufo partico-. 
larmente fecondo la pratica e le leggi d' I n -
ghilterra, vedi fotto gli articoli, SUMMO-
NER , SUMMONS , &c, 

O I T A Z I O N E * , nclle Corti Ecclefiaíli-
che, é una chiamata, perché uno compa-
riíca da van t i a un Giudice Ecclefíaftico , per 
qualche affare concernente la Chiefa. 

* La parola viene da c i to , da cieo, fu-
[citare , moveré . Nelle Corti ¿ivili ed or-
dinarie $ e .chiamata Summoning. Vedi. 
SUMMONS , 

CiTAZiGNE é anche in ufo, parlando del-
le corti Mi l i t an e Monaftiche , egualmente 
che delle Ecclefiafticbe. I l tal erético fu c/-
tato a Roma, ad un Concilio Genérale: I 
Cavalieri fono chati ai Capitoli Generali dei 
loro Ordine . I I Re Edoardo I . d' Inghiker-
ra fu chato ^ per ordine di Filippo I V . d i 
Francia alia corte de' fuoi Par í : La chatio-
nc fu pubblicata dal Signor d'Arrablay, Sê  
nefciallo di Perigord e Ouerci; e f u , per 
fuo ordine, attaccata su le porte della Ci t -
ta di Livorno , che ailora apparteneva al Re 
Enrico. Non eífendo i l Re Edoardo com-
parfo , tütti i fuoi beni, ed effetti nella Fran
cia furono confifcati. P. Daniel. 

CITAZIONE é anco nella Letteratura una 
allegazione di qualche legge, autorita, o 
paíio di autore 6cc, che uno copia o eftrae 
da un altro,. 

Le citazioni, o i paffi citati íi ufano di-
fono foilenuíi da due file di pilaftri, 212. ílinguere con virgoiette inverfe cosí: " mez 
per ogni fila; ed ogni pilaflro avendo due 
picdi di diámetro. Eglino fono piantati cir-
colarmente, e in raggi tendenti a quello nel 
centro. 

CiST-Hepatico 1 ,7 f CYSTICO 
CÍSTICO J V eál \ CysT-Epatico. 
C I S T I S , Vedi gli articoU CYSTIS , ed 

HYPOCISTIS . 
Tom. I L 

íi zo fecolo fa erano prodigiofamente in ufo 
" le citazioni j e con le pandette venivano 
" tutto <li Ovidio e Catullo in ajuto della 
*' vedova e dell' orfano. " La Bruyere. 

La maniera di citare per l ibro, e capitó
lo , o fezione, é principalmente íeguita da-
gli uomini d1 erudizione . Ma v' é in cib del!' 
abbaglio. Queílo método dovrebbe folamen-

M m n i te 
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te aver luogo quando tutto i l capitolo, o 
T infera fexione é , o verfa efpreflamente ful 
íoggetto che f i ha tra mani . In altri cafi, 
titare la pagina é molto piu cómodo, falvo-
ché ir€gli Autori cíaffici', e in altri Autori 
.antichi, de' quali v i fono molte edizioni in 
forme differenti, dove quefto método é di 
poco o niun ufo, quando non íi ípecifichi 
l1 edizione . 

Le Cztazioni del vecchio Tefiamento, che 
fi trovano nel nuovo, hanno dato motivo a 
diípute, ed a critiche infinite. G l i Appofto-
l i , bene fpeffo additano o richiamano al vec
chio Teíla mentó., e di la citano paffi e pro-
fczie come adempite nel nofiro Salvatore; 
nonoílante, queíti pafli cosí c i ta t i , talvol-
ta o non íi trovano nel Teftamento Vec
chio , o non fono portati nel nuovo fecon-
do i l íeníb letterale ed ovvio, che pareva che 
aveffero nel vecchio. 

U n Autore ingegnofo de' noftrí tempi, in 
un faggio fopra la verita della Religione 
Criftiana , confefla francamente , che gli E-
vangelifti qualche volta applicano al Mef-
fía paíü del Teftamento Vecchio , che fe-
condoche ftanno ne'noftri odierni efempla-
r i , apertamente fi riferifcono a qualche al-
tra perfona o cofa . QueíF é evidente , e. gr. 
nel paífo di S. Matteo i l . 15. Ex Egypto 
vocavi filium meum, clVé tolto da O í e a X I . 
dove é apertamente intefo dell' ufcita degli 
Ifraeliti dall 'Egitto . Vedi PROFEZIA . 

Quefto diventa, fecondo alcuni, un ofta-
colo non leggiero nel Criftianesmo; ed i 
Teologi , i Commentatori, i C r i t i c i , &c . 
f i fono lungo tratto aífaticati per riraover-
l o , fervendofi chi di una fpiegazione, o di 
un método, chi di un altro. 

Alcuni ricorrono ad un aderapimento dop-
pio ; e credono che quantunque le Profezie 
fbííero primariamente adempite in altri even-
t i , tuttavolta n'ebbero anche un feondario 
nel Meffia: ma altri mettono da parte i l 
doppio adempimento, falvoché dove i l pro
feta fteífo dichiara e palefa tanto, che ren-
defi fuperflua qualunque profezia. 

I piu adunque ftiman bene dover ricor-
rere ad un fenfo allegorico, o t ip ico , o fpi-
rituale , nelleprofezit &c. e íuppongono che 
fieno ftate cosí intefe appreífo gli antichi 
Ebre i , COSÍ adempite nel noftro Salvatore, 
ecosl appiicate dagli Appoftoli. Vedi T I P O . 
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In fa t t i , i Rabbini Ebrei, per confenfo uni-

verfale, fi preíero una liberta fomrna nel 
citare e nell' interpretare la Scrittura ; e cre-
defi che gli Appoftoli abbiano foríe fegui-
tate quefte rególe nelle lor citazioni. Vedi 
RABBINO. 

Percib, Surenhufio, profeííore delle Let-
tere ebraiche in Amfterdam , s 'é ftudiatodi 
rimettere e ravvivare coteite rególe, gia da 
lungo tempo perdute , in un trattato appofta 
su quefta materia , pubblicato nel i7i3,Queft ' 
Aurore oííerva una gran diíferenza che tro-
vafi nelle varié forme di citare, úfate dagli 
Scrittori facri, come: E Jiato detto • e fiato 
forfe ferino ; acciocche s" adempite ció che avea 
detto i l Profeta: la Scrittura dice; Fídi ció 
che e detto y la Scrittura avendo previflo y non 
e ferino &c. Ed aggiungne, che i libri del 
Teftamento Vecchio, eífendo ftaci difpofti 
in un ordine diverfo in diiferenti fiate, ed 
avendo avuti diverfi nomi , di la é che un 
libro od uno Scrittore é qualche volta con
fufo con un altro. 

Quanto alle rególe di citare e d'interpre
tare, praticate dai Rabbini, ei ce ne reca 
dieci, rintracciate con fommo ftudio e pa-
zienza dal Talmud, e dagli antichi dotto-
ri Ebrei: e ce ne da degli efempj ne' ferit-
t i degli Appoftoli; e con quefte rególe egli 
ftudla di fpiegare e giuftificare tutte le c/-
tazioni fatte dal Vecchio Teftamento nel 
Nuovo. 

Le rególe fono, 1. legger le parole non 
fecondo i punti poftivi fotto, ma fecondo 
a l t r i , foftituiti in lor vece j come hanno 
fatto San Pietro, A£L m . 3. San Stefano 
a£L V I I . 45. e San Paolo í . Cor. xv. 54. 
2. Cor. V I I I . 1 5. &c. 

La íeconda é , mutar le lettere , come ha 
fatto San Paolo , Rom. i x . 33. i .Cor . x i . 9 . 
Heb. V I I I . 9. e x. 5. e San Stefano, Af t . 
V I I . 43. 

La terza é mutare le lettere ed i punt i , 
come ha fatto San Paolo A d . x m . 41 . e 
2.Cor. VTII. 15. La quarta é aggiugnere al-
cune lettere, e gittarne via altre. 

La quinta, traíperre parole e lettere. La 
fefta, é dividere una parola in due, Lafet-
tima , aggiungnere altre parolé, per fare i l 
fenfo piu chiaro. L'ottava mutar 1'ordine 
delle parole. La nona mutar ?ordine delle 
parole ed aggiugner dell'altre parole; l'una 

' . i cofa 
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cofa e P altra fono fbte fatte dagli Appoño-
l i . Finalmente, mutar Pordine dclie paro
le j aggragendone, e levandone; che é i l 
método foveníe uíato da S. Paolo 

Al t r i A u t o r i , come i l Veícóvo Kidder, 
M . le Clerc, M . Sykes &c . fciolgono la 
difficolta per un al tro verfo. Que lia íolita 
forma di citare degli Evangelifti, ut adim-
plore tur quod d'Mum cjl per propkctas , ícecn-
do queíli Au to r i , non vuol dir al tro piu 
che un' accomodazione delle parole de' pro-
fe t i al cafo che é tra m a n í . Vedi ACCOMO
DAZIONE . La parola nhrca-i?, adimplerctur r 
non ci: determina neceflariamente ad un tal 
fenfo , come fe gliEvangelifti voluto abbia-
no parlare di una predlzione di eventi fu-
turi adempita j ma pub meramente efprime-
re un' accomodazione di parole prefe in pre
cito . In fa t t i , dice i l Vefcovo Kidder, una 
fcrittura f i pub diré adempita in due modi ; 
propiamente , come quando ció che era pre-
detto fuccede ; ed impropriamente, per via 
di. accomodazionecome: quando un even
to fuccede ad un qualche luogo, cd a quai-
che popólo, fimiíe a quello ch' é fucceduto 
qualche tempo prima . E cosí San Matteo 
dice in occaíione dell' omicidio degli in nocen-
t i , , che a llora fu adempito quello che avea 
detto i l Profeta Gcremia , vox. in Rama. au~ 
dita ejl , &c.. 

Queña interpretazione é conférmata da 
le Clerc, i l quale oíícrva che gli Ebrei nel 
loro linguaggio erano foliti d i ré , che un paí-
fo di. fcrittura era adempitofempre che fuc
cede va una cofa, a cui quel: paífo fi poteva 
applicare: di maniera che f Evangelifta San 
M a t t e o c h e era un Ebreo, e ícriííe, per 
quanto comunemente íí crede, in lingua E-
braica , non ebbe altro intendiraento nel paf-
fo poco anzi citato, íe non fe eífere: acca--
duta una cofa, alia quale fi poteva applica
re quel che Geremia avea gia detto per un" 
altra occafione . Gl i Evangel'ifti pertanto , d i 
ce M . Sykes nei citare quel paífo di Efaia, 
Ecce Vrrgo concipiet &c . fe ne fervono fola-
mente come di parole di quel Profeta, no-
tabilmente coincidenti ed accomodate alia 
nafeita miracolofa di G e s u e non come d'una, 
profezia del la fuá naíci ta . 

Si pub qui aggiugnere, che queíla manie
ra di parlare non fu ignota fra gli Scrittori 
Pagam. Cosí m Eliano, Diogene Sinopen-
fe j , fu fohto diré continuamente di fe ílef-
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fo, ch'egli adempiva, e loficncva tutte le 
maledizioni della Tragedia. 

C I T T A ' , City in Inglefe , ( voce Italia* 
na y che pub corrifpondere egualmentc a due 
voci Invleji City e T o w n , fra le quali v e 
qualche non ben fijfo divario ) Ün6s in Lat i 
no , é un luogo grande , popolato,. e cinto 
di mura. E1 difficiie daré alcuna giuíla de-
fínizione di una Citta ( C i t y ) , perché ií 
cofturae ha rifervata 1' altra appeliazione di 
(town) a molti luoghi o piazze, che pa
re che abbiano tutto quello che íi rice rea 
per coftituire Cittadi, 

Ver Citta ( C i t y ) un tempo folamente 
intendevaíi que' luoghi, ch' eran fedi di Ve-
fcovi: la qual diílinzione fembra ancor reg-
gere in Inghiltérra; ma non altrove , Vedi 
VESCOVO , e DIÓCESI. 

I l termine Citta ( C i t y ) é nato fra n o í t 
dopo la conquifla; imperocché al tempo der 
Sai ion i non v i erano Citta , ma tutte le 
piazze , o tutti i luoghi grandi erano chiama-
t i Bnrghs . Cosí Londra fu chiamata Lundcn-* 
Burgh. Vedi BORGO . E per un longo tem
po dopo la conquiíla, City , e Burgh ima
no ufati promiícuamente . Cos í , nella Car
ta o Diploma antico di Leiceíkr , queíla 
piazza é chiamata ora Chitas , ora BUÍ" 
gus 3 lo che moílra F errore di M i lord Co-
ke3, la do ve egli dice, che ognt Citta fu s 
ocf é una fede di Vefcovo. Ncd ebbe tam
poco al lora Vefcovo quella di Gloceíler r 
benché íia chiamata C¡ty ntl gran Regi-
firo delle ferré del Regno. I I fimile offer-
var f i pub di Cambridge; e íi pub aggiu
gnere, che Crompton, enumerando le no-
ftre Citta , lafeia fuori E l y , che pur lis un 
Vefcovo ed una Cattedrale * 

Chaífanea non offante , de Confuetud. Bur-
gund. dice, che la Francia ha ne'fuoi ter-
ritorj 104. Citta ; e ne da queíía ragione> 
perché ella, ha altrettanti Arcivefcovi e Ve-
ícovi. 

I I cuore , o i l íTto principale di una Cií> 
ta vien particolarmente eíprcífo coi nomc 
di City, APar igi vi ha la Cité r & 1' £/«/-
ver/ité'; a Londra, abbiamoí tho City r ed i 
Subburbj. 

Avvocam di una CITTA' • Vedi Avvo-* 
CATO .. 

CITTA Capita leVedi CAPITAEE 
Collegio d i CITTADI . Vedi COLLEGIO -

Foreji CITIES . Vedi FOREST . 
M n v m i Lt~ 
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Liberta di una CVITA . Vedi LIBERTA' . 
Onori ( Honcurs) della CITTA1 . Vedi Ho-

NOURS i 
CÍTTA' Imperialt. Vedi IMPEP.IALE.. 
C I T T A Munzdpali. Vedi MUNICIPALE . 
Prevojh della C i r r A . Vedi PREVOSTO . 
CITTA' piccola ( town nell' Inglefe ) un 

íuogo abitaío da- un numero eonfiderabile di 
popolo r di una grandezza e di un grado di 
mcTio fra una Ci t ta , propriamente cosí 
detta, ed un villaggio .. Vedi, V !• L L A G-
G I O , &C.. 

diffitile daré una defini-zione íoHerab^ 
le di un tal luogo, perché T idea che affi-
giamo alia voce town, é alquanto arbitraria 
e indeterminata .. Town é generalmente fen-
za mura, e quefto é- i l caratíere che comu -̂
nemente la diftingué da Citta ( eity ) , ma 
cib non. é fempre vero. Noi abbiarao di-
•verfe fpezie di piceole Gittadi ( Towns ) c. g. 
borough towyis r county towns. Vedi MAR-
KET, COUNTY , &c . 

CITTA Anfeaticke, Hanfe TOWNS. Vedi 
ANSEÁTICO ¿ 

CITTA' Y Civitas r parlando dell' antichi*-
ta , fignifica un popólo, uno ílato , con tut-
tc le fue dipendenze, che coftituiícono una 
particolare Repubblica . Vedi STATO RE-
»PUBBLICA, I M P E R I A E E , &C. 

Quantunque gli antichi Galli foffero in faü-
-ti una fola Naxione, puré erano divifi in 
diverñ popoli , che formavano altrettanti fta-
t i : o per parlare con Celare, altrettantedif-
-ferenti C/íífl , Civitates Oltre che ogni Cit
ta avea le fue particolari Aíícmblee, ella 
tnandava altresi de' diputati di tempo in tera-
•po alie affemblee generali, che tenevanfi per 
áiffari ípettanti allí intereíTe e bene comune 
dclía Nazions. 

C I T T A D E L L A * , una fortezza., o ua 
Iuogo fortificato con. quattro, cinque o fei 
fcaílioni; fabbricato talora nella parte piii 
eminente di una C i t t a , e talora ad effa 
Citta íolamente vicino,. 

* La parola e un. diminutivo delí1 Italiano 
Citta^ q .á . piccola Citta.. 

Nel primo cafo,. la Cktaddla. ferve per di-
fendere la Citta contro i nemici. Vedi FOR.-
i m * Luogo FORTIFICATO &c. . 

Nel íecondo, la Cittadella ferve per do
minare ad eífa Citta ,, e tenere gli abitatori 
nell' ubbidienza e nel riípetto; per lo qual 
;fine la Citta. kíciafi non fortificata dalla |ar-
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te verfo la Cittadella y ma la CitímklU é for
tificata verfo la Ci t t a . 

La forma piu uíuale delle Cittadclk, I 
quella d' un pentágono: un quadrato eífen» 
do- troppo debole, ed un eíTagono troppo^ 
grande. Vedi FORTIFICAZIONE , PENTÁ
GONO , &c.. 

V i é lempre una grande vSpianata tra Ix 
Citta e la Cittadella. Vedi SPÍANATA 

C I T T A D I N O * , un nativo, od un abi-
tatore di una Ci t ta , che gode della liber
t a , ede'diritti di eífa.. Vedi CITTA*', e L I 
BERTA1 r 

* La parola viene daí Latino Civis / chs' 
mohti Autori dirivano da coeo, perche i 
Ciítadini vivono affieme: o piuttojio da' 
cieo , congregare , adunare .. 

Augufto , avendo fatta 1' enumerazione de' 
Cittadini Romani, trovo che afcendevano 
a piu di quattro mi l l i on i , Vedi ENUME
RAZIONE . 

CITTADINO Romano Vedi 1' articolo RO
MANO -

Per fare un buon Cittadino Romano , íi r i -
chiedevano tre coíe : che egli! feífe abitaíore 
di Roma ; che foffe arrolato m una delle 33. 
T r i b u ; e che foífe capace delle dignitadi. 
Colero, a'quali erano accordati i diritti ed 
i . privilegj de' Cittadini Romani, erano pro^ 
priamente folo Cittadim onorarj-. 

Lâ  fettima legge, de incolis, mette una1 
gran differenza tra un Cittadino, ed un me^ 
ro abitante . La nafeita fola , faceva un Ci t 
tadino , e dava titolo e diritto a tutti i pri*-
vilegj di Cittadinanza: i i tempo non baila1--
va ad acquiftarla : ma 1' ímperadore folo po^-
teva donarla. Vedi NATIVO. 

C I V A D A . Vedi BOMPRESSO . 
C I V I C O , Crvicus , epíteto applicató1 

ad una corona, fatta di foglie di- quercia ; 
anticamente donata dai Romani , a quelli 
che ialvavano la vita di un Concittadino 
in una battaglia., o in un aífalto. Vedi 
CORONA. 

La corona Chica fu oltre modo pregiata"; 
e fu data anche come un onore, ad Augu-
ílo \ i l quale, in tal oceafione, batíé alcu--
ne monete con quefta diviía , OB CIVE<-: SER
VATOS . Fu eziandio conferita a Cicerone ,, 
dopo che egli ebbe feopería. la eongiura di 
Catalina .. 

C I V I L E , CIVILIS , nel fuo fenfo gene-
rale dinota, cofa, che riguarda la politi '-

ca « 
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©a i i l pubblico bcne, o la pace de' Cittadi-
n i , o de' Sudditi di uno Stato. I n queflo 
íeníb noi diciamo, Governo Chile y Legge 
Chile \ Dr i t t i C m l i j Guerra Chile y & c . 
Vedi GOVERNO , &c . 

C I V I L E , in un fenfo légale, fi applica 
alia procedura ordinaria in una azione, per 
qualcbe materia, o intereffe pecuniario . Nei 
qual fenfo, Chile é oppofto a Criminale;. 
Vedi CRIMÍNALE, &e . 

Azione CIVILE. Vedi C I V I L E . 
Architenura CIVILE. Vedi 1'articolo AR-

CHITETTURA , 
Giorno CIVILE. Vedi Tarticolo GIORNO •• 
Marte C I V I L E , é ogni cofa che leva, o 

reerde un uomo dalla focieta Chi le : come 
wia condanna alia galera, un perpetuo eíl-
l i o , una condanna alia morte, una feomu-
nica, una proícrizione; tutte le qual i cofe 
íanno che un uomo ceffi di effere confide-
rato per cittadino. Vedi ESILIO . 

I I termine fi applica parimenti a coloro , 
ehe piíi non fono capaci di agiré , e ope
rare negli aíFar i temporal i ; come chi rinun-
zia al mondo, chi fi ritira in un Monaíte-
rio e fa dei voti &c. Vedi MONACO , V o -
T I , MONASTERIO, &C. 

Frutti C I V I L I . Vedi 1'articolo FRUTTI . 
Storia CIVILE.- Vedi l'articolo ISTORIA . 
Legge C I V I L E , Lex CIVILÍS , viene de-

finita, nell 'Iníiitn.ta, eílere le leggi pecu-
liari di ciafeuna Ci t ta , o di qualche popó
lo . Ma nelTufo moderno, propr i amenté fi-
gnifica la legge, o i l Gius Romano, eon-
tenuto negir Inf t i tu t i , nel Di ge f io , e ríéi 
Códice , chiamato anche Lex ¡cripta ^ o la 
¡Legge ferina. Vedi LEGGE . 

La legge Romana, nel fuo cominciamen-
«o, fu di molto poca coníiderazione . Sotto 
de' Re rl popólo fi governava con certe leg
gi ,. prepárate dal Senato , approvate dai Re , 
e confermate da un1 aikmblea dei popólo. 

"Papirio fu i l primo che fece una Raccol-
ta delle Leggi Regie, che preíe il- nome 
dal fuo Aurore, e fu chiamata Jus Papi-
rianum . 

La Repubblica dopo di avere abolito i l go
verno regio, ritenne tuttavia le leggi dei 
Re: a quefte aggiuníe la legge delle dodici 
Tavole, deferitte da i Decemviri, e tolte 
¿alle_ leggi di dodici prmcipali Citta della 
Grecia j¡ e le piu difcret.e e giulte, fea tutte 
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le leggi, fin allora praticate in Roma. Ve* 
di TAVOLA , e DECEMVIRI . 

La legge delle dodici Tavole alungo an
daré fi trovo eíTere cosí rigorofa, e in cosí 
ofeuri terraini concepita, che fu giudicato a 
propofito moderarla , riílringerla , e fiflarla , 
con altre leggi, propofie al Senato dai Con-
fo l i , ed approvate in gencrali adúname del 
j opó lo ; fecondo la pratica che aveva avu-
to luogo fotto dei Re medefimi. 

Nell'anno di Roma 7 3 1 , la Repubblica 
fpirb 5, e tutta la podeña del popólo fu tras* 
ferrta ad Augufto, i i quale fi contento di 
pubblicare le fue nuove leggi nell' aíiemblea 
del popólo, per confervare qualche immagi-
ne della Repubblica con queíla formalita. 

Tiberio abolí quefie affemblee cafuali, col: 
pretefto che foffero troppo numerofe 5 ed ii> 
lor vece propofe le fue leggi al Senato, ií 
quale non laíciava mai di confermarle: cli 
maniera che le leggi di Tiberio, e de' ftípf 
íuccefíbri, i quai tennero col Senato le ñef-
fe mifure , furono fiimate Senatusconfulta. 

Sorferp cosí due fpezie di legge Roma
na, rifpetto ai cambiamenti fucceduti neli' 
autorita legislativa : cioé le leggi ftabilite 
dal popólo, dette Plcbifcita ̂  e le leggi de--
gli Imperatcri, o leggi Imperiali. Vedi PLE-
BISCITUM , &C. 

Nel terapo della Repubblica, ed anche 
fotto gl' Imperadori, vi erano de' giuriscon-^ 
fu l t i , i qual i facendo pubblica profeífione 
dello fiudio légale , interpreta vano , veni va
no circa i diverfi ícnfi delle leggi addiman--
dati , o da va no rlípofte alie quiítioni, che 
altri- lor proponean fopra di effe j le quai 
rifpofie erano dhiamafe refponfa prudentum l 
Vedi RISPOSTA . 

Papirio fu i l primo di queñi giurisconful-
t i , dopo 1' eípulíione dei Re; e Modeíiino1 
T ultimo . Vedi JURIS-CONSULTUS . 

Dopo l u i , cioé nel 240. quefti oracolí 
della Giurisprudenza Romana ceffarono', k 
dai loro feri t t i , che componean mente' me--
no di- 200o- volumi, fu in appreflb un cor-
po di Legge Romana compilato, perordine; 
di Giuftiniano. 

I Magiftrati, dal loro canto, nell' am-ttíí* 
niftrare la giuñizia, interpretavano le leggii 
con- piü di liberta, che glr ñéfík giürisconi-
f u l t i , ed erano- quaíi la voce viva delki 
Legge 
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Gl ' Imperatori ancoraper rendere le ín-

tcrpretazioni de' Magiftrati meno libere e mc-
rio frequenti,; vollero eííere interrogati anch' 
effi , e che fi afpettaíTero le lor rifpofte nel-
le quiftioni di Legge; fíccome offerviamo 
íielle Lettere di Plinio a Trajano .. Vedi RE-
SCRITTO ., 

A mi fura che fi furon fatte nuove leggi ín 
Roma, fi ebbe cura di raccogliérle, e di r i -
du.rl.e m c o r p i P a p i r i o , nel' tempo di Tar-
Quinio Süperbo, fece una Collezione delle 
Leggi rcgie . Ed appena fu ftabilita la Repub-
blica, che fi compüb ikcorpo delle. Leggi del
le dodici Tavole. 

Nel tempo di G. Cefare5¡ Offil io, Legis
perito , comincio una Raccolta degli Editíi 
de' Pretori; la quale, non fu finita fe non fot-
fo, Adriano j , da un altro giurisperito, per 
nome Giuliano.. 

Nel tempo di Cofiantino r o de' fuoi fi-
gl iuol i , due giurisconlulti compilarono due 
Codici ; chiamati dai loro A u t o r i , 1' uno 
Gregoriano , e 1' altro HcrmcpcnianoVedi 
CÓDICE . 

Finalmente , Giuftiniano , vedendo 1' auto-
íi ta della Legge Romana quafi abolita nell' Oc
cidente , per la declinazione delF Impero , 
rifolvette di fare una Raccolta genérale di 
tutta la; Giurisprudenza Romana ; e ne com-
inife la cura ai fue Cancdliere Triboniano. 

Queño miniftro efegui la fuá comraiííione 
eon grande follecitudine, per non diré pre-
cipitazione; fu condotto a fine un nuovo 
Códice nel 529, eunDigefto nel 533. Ve
di DJGESTO , e CÓDICE .. 

L ' ifieíTo anno. egli ne pubblicb un Com
pendio , ií quale contiene i pr imi principj 
ed elem^nti della Legge , fotto i l titolo d' In -
fiituta.. Vedi INSTITUTA . 

Nel c01"̂ 0 del fuo RegnoGiufi iniano íe-
ce i(58 Coftituzioni, e 13 E d i t t i , che ca-
gionaron0 una confiderabile. alterazione nel--
la Legge an t i cae . furono chiamate Novel-
le. Vedi NOVELEA . 

T l i t t i quefti l ibri affieme , fanno i i Corpus 
Juris CivMs 1 o un corpo della Legge Civ i -
l é c o m e fu ridotta, per ordine di Giufti-
niano. V e ^ CORPUS., 

Per lo fpazio di 300., anni , quefto fifte-
ma o. corpo di Legge ebbe vigore , né \ri fu 
fatta alcuna innovazione.. Ma le nuove co-
ñi tuzioni degli Imperatori, avendo a. lungo 
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andaré cagionati al'cuni cambiamenti, f l ^ . 
peradore Bafilio , e Leone fuo figliuolo , 
compofero un nuovQs corpo della Legge Ro
mana , principalmente da Giuñiniano in 
g iu , in Lingua Greca ; dividendolo in fette 
Volura i , e 6o. Libr i , . fotto i l titolo d i i?^-
jlUaa. 

Dopo i l qual tempo, i l corpo di Giufli-
niano ebbe poco crédito nell' Oriente; tol-
togli i l luogo dai Libri di Bafilio. VediBA-
SILÍCHE 

Nell ' Occidente, la Legge Chile ebbe d i -
verfa fortuna: credefi ordinariamente ch' el
la non v i fia fiara conofeiuta prima dell' 
anno 1137. quando Lotario I I . avendo tro-
vato i libri delle Leggi Romane nella prefa 
di Mel í i , citta del Regno di Napoli , ne fe 
un dono alia Citta di Pifa: benche l i tro-
viamo ciíati in diverfe opere Latine avan-
t i Lotario. E" vero pero, che non furono 
pubblicamente infegnati fe non verfo la me
ta del duodécimo Secólo; quando Irnerio 
prima ne fece profeífione in Bologna v don
de furono portati da' fuoi difeepoli in altri 
paefi; ed, in poco tempo venne ad efiere 
infegnato i l Corpo di Giufliniano in tutte-
le Univerfita . 

Non fi pub negare, che la Legge Chile-
contiene, tut t i i principj deH'equita natura-
le ; e che. elk; é la piu accomodata del mon
do , e la piü a propofito, per formare i l 
buon penfamento , ed i l fano giudizio . QLiin-
di é , che quantunque in diverfi paefi ella 
non abbia altro valore, chequello della ra-
gione e della giuftizia ; tuttavolta v* fi r i -
corre aflai fpeffo per trarne autorita; ed e l 
la fola é quella che. nelle Univerfitadi s' in -
fegna.. 

Non vien ella oggidi ricevuta apprefíbal-
cune Nazioni fenza qualche alterazione: tal-
volta é milla con effa la legge feudale, o v i 
han. parte 1 coflumi generali e particolari; 
e fpeífiffimo gli Statuti e le Ordinazioni non. 
fan che rifecarla, e riftringerla.. 

Nella Turchia, le Bafilicht fono única
mente in ufo .. In; Italia la legge Canóni
ca 5 e le confuetudini ne.hano efelufauna gran 
parte.. I n Venezia la-confuetudine ha preíío 
che un aífoluto governo e potere .. NelloSta-
to di Mi lano , la Legge feudale, e le con
fuetudini particolari hanno la maggior forza . 
InNapol i e Sicilia, le coftituzioni e le leg-
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gí de' Lombardi diconíi prevalere. In Ger-
mania e in Ollanda la Legge Chile é ftima
ta quafi legge Municipale: ma non oftan-
te , molte parti di eífo ion iv i disufate e in-
vietitej ed altre ¿alia legge Canónica, oda 
un ufo differente fono ftate al térate. 

Helia Friíia, ella é oíTervata con piu vi
gore : ma neile parti Settentrionali del la 
Germania , i l Jus Saxonicum , Lubecenfe , 
o Culmenfe, le vien preferito. Nella Da-
niraarca e nella Svezia ella ha appena qual-
che auíorita . I n Francia folo una parte n' é 
ricevuta; e cotefta parte é in alcuni íuoghi 
come legge Confuetudinaria: e nelle Pro-
vincie piü vicine a l l ' I ta l ia , come legge mu
nicipale fcritta. Nelíe Caufe C r i m i n a l i l a 
Legge Chile é piu riguardata in Francia; 
ma la maniera o lo Oake della Caufa . e del 
Giudizio, regolafi fecondo gl i ed i t t i , e le 
Ordinaxioni. 

La Legge, Chile ^ nella Spagna e nel Por-
togallo , é conneíTa col jus regium e col co-
ftume * Neila Scozia, gli Statuti del Sede-
runt , parte del Regiíe Majeílatis, e le loro 
coníuetudini , íi oppongono o contraílano 
alia Legge Civile. 

I n Inghilterra, ella é in ufo nelle Corti 
Ecclefiaíliche ; nelle Corti delf Ammirala-
to ^ e nelle due Univeríi ta; ma puré ell' é 
in tutte quelie Corti riftretta e regolata dal
la Legge comune. Vedi LEGGE, Legge QO~ 
MUÑE &c. 

Mefe C I V I L E . Vedi MESE. 
Obbligazione CIVILE . Vedi OBBLIGA-

ZIONE. 
Guerra C I V I L E , é una guerra tra i l po

pólo del medefimo Stato, o i Cittadini del
la medefima Ci t ta . Vedi GUERRA. 

Anno C I V I L E , é l'anno légale , od i l com
puto annuo del tempo, che ogni Governo 
ordina , che íi adopri e íi íegua ne' fuoi Do-
m i n j . Vedi TEMPO . 

E1 cosí chiamato, per contradíftinzione 
dall'anno naturale , ch ' é puntualmente mi-
furato dalla rivoluzione de1 corpi celefti. Ve
di ANNO . 

Gollcgio ¿ fc 'Civ iLi , o fia de'Dottori nel
la Legge C h i l e . Vedi COLLEGTO. 

CIVILIZZAZIONE , é una legge, od un 
giudizio, che muta in civile, un proceflb 
ci irainale . Vedi CIVILE , &c. 

La Chilizzazione fi fa, col cambiare l ' in-
formazione in una fupplica, o lnchie í la j e 
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viceverfa. Vedi INFORMAZTONE , INGHIE-
STA , &c. 

C I U R M A , é la compagnia de' marina* 
r i che appartiene ad un valcello, ad una 
piotía , o .ad altro naviglio. 

I marinan che debbono operare in un Va-
fcello, corrirpondono al numero de' L a f i i , 
cioé pefi o C o l i , che egli pub portare ; ogni 
Lafi facendo 4000. lire o due tonnellate» 
La Ciurma di un Vafcello OlLindeíe, da 40 
fin a 50 Pefi, afcende a 7 marinan e un 
mozzo j da 50 a 60 , la Ciurma conñíke in 
otto uomini ed un mozzo; e si creíce , col
la proporziune di un uomo per ogni dieci 
di queíle mifure ; cosí che un Valcello di 
1000 Lajli ha 12. uomini &:c. 

Le Ciurme Inglefi e Francefi fono comu-
nemente piü forti che le Ollandeíi, ma fem-» 
pre ferbata la medefima proporzione in circa s. 

I n un Vafcello, vi fono diverfe Ciurme 
particolari, dette gangs bande o compagnie c 
come la Ciurma per i l battello, o caicchio 5 
la Ciurma del falegname , h .Ciurma del Can-
noniere &c. Vedi GANG . 

C L A I M , dimanda o pretefa di diritto i n 
quaiche cofa, la quale é in poffeíTo di un 
altro j almeno di uno é propria . Vedi CHAL
LENGE, POSSESSO , &c . Vedi puré NON-
CLAIM . 

V i fono diverfe fpezie di dimande, o Claims r 
come Claim by charter , by defeent, by mam* 
fition, &c . Vale a diré dimanda col fonda-
mento di carta o iftrumento, dimanda per 
difeendenza, o eredita, per forza di acqui-
í l o , &c . 

Continual C L A I M , dimanda o pretefa con
tinua , cioé fatta di quando in quando, nel 
corfo di ogni anno &c. in riguardo ad una 
t é r ra , od al tra cola, che per alcune ragio-
g ioni , non íi pub confeguire, o alia quale 
non fi pub giugnere fenza pericolo. 

Cosí fe io fono fpoííeírato di una t é r r a , 
nella quale benché io v i abbia dir i t to , non 
pongo i l piede per timore di eííere ingiu-
riato e battuto: debbo far valere o recarc 
in mezzo i l mió diritto d'ingreflb a mió 
miglior cómodo; con avvicinarmele piü che 
pofío, una volta ogni anno, fin che io v i 
vo : cosí laício i l diritto d' ingreflb al mió 
erede. 

Falfe C L A I M . Vedi T articolo FALSO. 
Quit C L A I M . Vedi l'articolo QUIT. 
C L A M E A admi tienda in itinere per attur-
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f m m , c mi mandato o dectero col quale 
i l Rq Comanda al Giudice ambulante, che 
ammetta la dimanda o preteía di una per-
lona per mezzo di procuratore , perché ef-
íendo ella impiegata nei fervigio del Re, 
Vkon pub venire in perfona. 

C L A M I D E , Vedi CHLAMYS . 
C L A M O R , o CLAMEÜR de Haro, ter

mine popolare nelle Leggi Francefi, che 
implica o ,dinota un clamore , un lamento , 
col quale una períbna implora 1' aííiílenza 
del Giudice contro 1' oppreflione di un' al-
t ra . Vedi HARO . 

C L A N C U L A R I I , fetía d' Anabatt l í l i , i 
quai negavano la neceíTita di fare profeffio-
ne aperta della fede ^ ed infegnavano che 
una fede privata o tacita baftaflfe . Vedi ANA-
BATISTA . 

Furono coftoro chiamati anche Hortula-
n't, e Giardimeri, perché folevano radunar-
fi negli o r t i , o ne' giardini, in vece delle 
Chieíe • 

C L A N D E S T I N O * , cofa fatta in fecre-
t o , e fenza la íaputa di alcune delle parti 
intereífatevi, o lenza le debite folennita. 

* La parola viene dallaprepofi-zione Clam , 
da %KBÜ) , ciando , o x h i u v e . , furtum . 

Cosí diciamo che un matrimonio é Clan-
Acjlino, quando é conchiuíb e terminato 
fenza farne le íh-ida, fenza il.confenfa de' 
genitori, o íenza notizia dell'ordinario, H 
Concilio di Trento , e le leggi Francefi an-
nullano i matrimonj Clandejiini. Vedi M A 
TRIMONIO , 

C L A R E N C I E U X , i l fecondo Araldo, 
o Prefidente all' armi Gentilizie ; cosí chia-
mato dal Duca di Clarence, a cui _ egli pri
ma apparteneva . Vedi Re deW armi. 

Lionelío, terzo figliuolo di Edoardo I I I . 
avendo per via della fuá moglie i l Caílel-
lo ( Hon&ur ) di Clare, nella Contea di 
Thomond, fu in queílo mezzo creato Du
ca di Clarence j i l qual Ducato paliando 
da luí in Edoardo I V , egli fece queíto A -
raldo, che propriamente apparteneva al Du
ca , Re dell' a rmi ; noraandolo Clarencieux 
in Francefe, e Clarencius in Latino. Vedi 
ARALDO. 

I l fuo ufizio é , ordinare, fchierare, e 
difporre i funerali di tutta la nobilta infe
riere : come de' Baronetti, de' Cavalieri, 
de' Scudieri (efquires), e de' Gentiluomini, 
dalla parte di mezzodi del fiume Trent ; 
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donde egti vien anche chiamato Surroy, o 
Southroy, per diílinzione da norroy, Vedi 
N O R R O Y . 

C L A R E T T O * , o CLAIRET, ro$o paU 
lído, nome che i Francefi danno a que'lo* 
ro v i n i , che non fono di un color carico, 
o pieno. Vedi VINO . 

* Qucfi0 nome e diminutivo di chiaro, 
darum., trafparente. 

_ C L A R E T , CLARETÜM, nella Farma^ 
cia antica, era una fpezie di v ino , raddol-
cito con zuccaro, ed impregnato di aro-
mi ; chiamato anche qualche volta hippocras, 
o vinum hippccraticum, perché fi crede eífe-
re prima ílato preferitío da Ippocrate . Vedi 
tllPPOCRAS . 

I I nome di Clamo, egli 1' ebbe , dall' ef-
fere chiarifícato, percolandolo per un facco 
di fanella, detto mantea hippocratis. Vedi 
Staccio d1 IPPOCRATE . 

C L A R I C O R D O , ñrumento fimile alia 
Spinetta, detto anche e piu fpeíTo Mam-
cor do, Vedi SPINETTA , MANICORDO , c 
CLAVICÉMBALO . 

_ C L A R I G A T I O , _ nella Legge delle Na-
zioni , é unintimazione alta e chiara , fat
ta a un nemico, per dimandargli foddisfa-
zione di qualche ingiuria ricevuta; in difet-
to di che , é per ricorrere alie rapprefa-
glie. Vedi RIPRESAGLIE » 

Clarigatio íignifica quafí P iíleíío che á h 
che i Greci chiamano, UVSPOKH '̂Í* • Benché 
Naudeo fi ferva della parola in qualche ma
niera diíferente . " Ripre/aglie , dic' egli , f i -
,, gnifica 1' ifteffo, che pignorationes Budoco, 
„ ant clarigatioms Hcrmolao : imperocché, 
„ quanto alia parola Greca androplefia ^ el-
„ la equivale al Latino pigitcrandi poteftas. 
„ Vedi ANDROLEPSIA .. 

CLASSE , Clajfis * , una diílribuzione di 
perfone, o cofe, ordinate e fchierate fe
condo i l loro m é r i t o , valore, o natura. 
Vedi RANGO , 

* Za parola e latina, derivata, fecondo 
aleuni, dal Greco KotKm , congrego , con
voco ; non effendo nitro una Claife, che 
una molthudine, raunata a parte. Vedi 
CLASSICO . 

CLASSE é particolarraente in ufo per di-
ílinguere tra i gradi degli Scolari, i qua-
l i fono dillribuid in diverfe Claffi, o for
me , fecondo le ior capacitad! ed i loro pro-
n-effi, 

Qi-un-
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Quintil íano fi ferve della parola Clajpf 

jn quwílo fenfo, nel primo libro delic fue 
Injlituziom * 

CLASSICO , termine principalmente ap-
plicato a quegli Autori che fi leggono nel-
le Clajfi delle Scuole, e che iv i hanno una 
grande autorit^.. Vedi SCUOLA , CCLASSE . 

I n quello fenfo, S. Tommafo d 'Aquino, 
ed i l Maeftro delle Sentenze fono Autori 
Ciaffici nelle Scuole di Teología ; Ariíto-
tele, in Filofofía^ Cicerone e Virgi l io nell' 
Umanitk. Aulo Gellio mctte fra gli Autori 
Claflici) Cicerone, Cefare, Salluítio , Vir
g i l io , Orazio &c . 

I I termine Clajfico fembra propriamente 
applicabile folo agli Autori che viíTero nel 
tempo della Repubbüca Romana, e nel Se
cólo d' Augufto, quando i l Latino era nel-
la fuá perfezione. Vedi LATINO . 

L'origine di quefta denominazione appar 
dedotta ben da lungi: cioé che avendo Ser
vio Tu l l io Re di Roma ordinato un cal
cólo de'beni di ogni perfona , di vi fe i l po
pólo Romano in fci par t i t i , ch' egli chia-
m6 Clajfi . Le facolta di quelli deila pri
ma Clajfe non avevano da eííere meno di 
200 l i re ; e quefli furono chiamati Claffi-
« per ecc^llenza. 

D i qua puré gli Autori del primo ordine, 
vennero ad eflere chiamati Ciaffici: tu t t i 
gli altri dicevanfi effere infra Claífem. 

La prima Claffi , fü di nuovo fuddivifa 
in centurie ; facendo ottanta centutie di 
uomini a piedi , c dieciotto di uomini a 
cavallo. Vedi CENTURIA. 

Ogni Claífe era comporta , una meta di 
giovani, che dovean íar la guerra fuori , 
e l 'altra meta di vecchi , che ftavano a 
cafa, per difefa della C i t t a . 

C L A U D E N D A Cur ia , Vedi l'articolo 
CURIA . 

C L A V E L L A T I Ciñeres. Vedi l ' articolo 
CIÑERES. 

C L A V I C E M B A L O , o Gravicembalo , 
inftrumento Muficale, di quelli che hanno 
corde, i l qual fuonaíi alia maniera di un 
órgano. Vedi ORGANO. 

CP Inglefi lo chiamano harpficord , ed i 
Francefi Clavecin, In Latino comunemen-
te é detto Gravecymbalum , q. d. un cera-
balo grande, o profondo. V . CYMBALUM . 

I I Clavicémbalo é guernito d'una mano 
Tomo 11. 

od ordine di chiari o taftí , alie volte d i 
due: Col toccare o fofpignere quefte chia-
v i , fi muovono certi gri l l i o falterelü , t 
quali urtano una doppia fila di corde d i 
ottone o di ferro , ftefe su la tavola delT 
iílrumento fopra quattro ponti . Vedi MÚ
SICA, e MANICORDO . 

C L A V I C U L A , due oíTa piccole , fitua-
te nella bafe del eolio, e nella fommita. 
del petto. Vedi Tav. Anatomía ( Oíteol. ) 
fig. 3. n. 33. Vedi puré gli articoli COL-
LO , TORACE , &C. 

Sonó eirca raexzo piede iunghi , della 
groffezza di un dito , ed un poco curvatí 
ad ogni eñremick, e c\h per differenti ver-
fi , un po' fomiglianti alia lettera S \ e fo
no cosí chiamati , perché fon quaíi chia-
v i , Claves del petto, o del torace. 

La loro interna foftanza é fpongioía ; € 
perb fono faciü a romperfi , ma facili anco
ra ad unirfí di nuovo e riattaccaríi . Son® 
congiunti all ' acromium della fcapula per 
fynchondroíim ; e nella parte dinanzi, peí 
arthrodiam , ad un feno in ciafcua lato 
della parte fuperiore dcllo fterno. 

I I loro ufo é , tener ferme le fcapulc 
eolio fterno c colle braccia , e impediré , 
fomentando i l braccio , che non sdrucciolí 
troppo innaazi ful petto. 

C L A V I S , voce Latina , qualche volta 
ufata dagH Scrittori Inglefi per i ^T^ , chia-
ve. Vedi CHIAVE. 

C L A U S I T extremum diem , Vedi l* arti
colo DIEM . 

C L A U S T R A L E Priore. Vedi rart icola 
PRIORE i 

C L A U S U L A , un articolo, od una fii-
polazionc particolare in un contratto ; ua 
pefo, od una condizionc ia un Teflamcn-
to , &c. 

Diciamo, una claufula derogatoria , una 
claufula pénale, una claufula cherifparmia ^ 
o che falva , claufula codictllare &c. Vedi 
DEROGATORIO, &c. 

C L A U S U M Fregit, un'azione d'offcfa, 
o d'infrazione; cosi detta , perché i l pro
clama o i l mandato efige dalla perfona cita-
ta , che rifponda al quare claufum fregit, d i 
colui che querela, o fi lagna , cioé perché 
ha egli commeífa la tale trafgrefliione , o in
frazione . Vedi INFRAZIONE. 

C L A V U S , nel i 'Ant ichi ta , una fírifeíaj 
N n n * od 



csd un file'tto di porpora, che 'fi portava ful 
.pctío da'Senatori, e da'Cavalieri Rornani, 
piíi o meno larga, fecondo la dignita della 
perfona; in queña divírfa mifura áe\ clavo 
confíñeya i l divario tra la túnica angujii-
clavia , e Ib laticlavia , Vedi LATICLA-
VIA , &C. 

Queñ' ornamento , fecondo alcuni, fu chia-
m*toClavust chiodo, per eííere guernito di 
piccole borchie , o lamineíte rotqnde d'oro, 
od ' argento, fimili alie tefte de'chiodi. Can-
telio vuole ehe \\ Ciavus foíTe una fpeiie di 
jfiori di porpora , cucin ful drappo . 

CLAVUS , neíia Medicina , é u n nomeche 
danno i Medici a un dolore che trafigge i l 
capo , ordinariamente un poco al di íopra 
degli occhi, cioé nel ílnus frontalis ; e che 
íi crede raíTomigli al traforamenío del'a teíla 
con un fucchieilo \ donde queüo dolore ha 
avuto j l nomc. I n alcuni afFctta una parte, 
i n altri tutte e due 1». parti del capo, 

Generalmente fi fuppope che íia una fpe-
xie d'acceíTo febbriie , od una febbre inter-
Híi t tente; i fuoi periodi di venire , e an-
daríene, effendp per lo pib regolari, ofíf-
íi . I n alcuni egli é quotidiano , in altri 
temanario. Vedi FEBBRE. 

La cura confjííe nel daré un emético un 
poco avanti 1'acceffo , e dopoi, confermarla 
e avvalorarla con un' adattata quantita di 
chinachina, &c. come neile/ebbri intermit-
tcn t i : benché il falaflb e i diaforetici calora 
compifcano la cura, fenza altri prefidj. 

Un dolore fimile a quefto, suiafommita 
¿el capo, qualche volta attacca le perfone 
ifteriche ; ed aljora é chiamato dal Syden-
ham Ciavus hyjiericus. Vedi ISTERICO. 

CLAVUS , é puré un termine ufato in Me
dicina, per una ípezie di callo su le dita, 
popolarmente chi&inzio eallo del piede. V?-
di CALLUS» 

I Clavi vengono dalla foverchia compref-
íione deila cute ; che per tal cagione s1 indu
ra , e fi forma in nodo. La cura fi facón 
primieramente ammollirli , cioé coa 1' em-
piaflro de ranis cum mercurio , ovvero myn-
ficht. galban. crocat. ton fale ammoniaco; 
e pofcia con jfvellerli , o fradicarli . Un pez-
zo di carne bovina cruda, applicata a modo 
d' empiaftro, e fpeífo cambiara , trovafi che 
}i dilegua in poco di tempo. 

C L E D O N I S M O , CLEDONISMUS , fpezie 
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di divinazione in ufo appo glí antíclu .0 
Vedi ¡DIVINAZIONE . 

Ca parola é formata dal greco xx/^íyí', che 
íignifica due cofe , r«?wor , fama o rapporto, 

X avis, ucoeilo . 
Nel primo fenfo, C/̂ OK/JWO dinoterebbe 

una fpezie di divinazione cavata dalle paro
le accidentalmente pronunziate . Cicerone 
cfierva, che i Pitragorici facevano delle of-
fervazioni non Tolo dalle parole degli Dei 7 
roa da quelle degli.uomini ^ ,e pero credevano 
che i l proferiré ccrte parole , v . gr. .incen-
dium in un pranzo , íoíle di mal augurio , 
e .fatale. COSÍ in vece di prigtone , fi fer-
v i vano della parola domicilium ; e per fchi-
fare la voce erinnyes, dicevano Eumenides* 

Nel fecondo (tnfo Cledomsmo fembre-
rebbe una divinazione preía dagli ucceili;, 
e T ideíTa che i'ornithomantia . Vedi 0 a -
NITHOMANTI A . 

C L E F , Chiave. CT Inglefi dijlinguono neí
ia Mufica, tí termine d i C l t f , da quello di 
Key, henchí ambedue chiave ftgntfichino ; e 
wtendüno per Key la nota principale , dalla 
quale principia , e nt lla quale .ordinariamente 
fimfee una compofixione ; Vedi CHIAVE : e 
per C l t f , o C l i f , i¿ fegno ful ¡principio del le 
righe d' una Cantuta , o Suonata, &c. che: 
mojira i l tuono, o la chiave , in cui f i prin
cipia la Compofizione . QuejV articolo adunque 
non e che un Jupplemento a tutte le cojedet-
te neW articolo CHIAVE , prejo nel fenfo .chs 
gf Inglefi affggono al termine Clef. 

Anticamente , ogni nga avea una lette-
ra fegnata per Chiave adeíTo una iettera 
fopra una riga baila j poiché da queña fi 
fan note tutte le a l í re , contando su cgm 
nell' ordine dellc lettefe,« 

Ella é chiamata C/e/, o chiave , perché col 
mezzo fuo.conofciamo i nomi di tutte le altre 
linee e fpazj; e confeguentemente la quantua 
di ciafcun grado o intervallo. Vedi NOTA . 

Ma perché ogni nota nell' octava é chia-
rn i tn chtave , benché in un altro fenfo, que-
fia iettera fegnata é chiamata in particolar 
maniera la Chiave fegnata^ perché eífendo 
fentta fopra una qualche linea , non fola-
mente fegna e dinota queiruna, ma di-
chiara tutt ' i l refto. 

Qui dunque fi parla di cotefla Iettera fe
gnata fopra una riga, che fpiega e dichiara 
i l refto. Le thUvi fegnate fono tre, c i f i g * 

La 
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£a chiave della parte pih alta in un'aria, o 
cantata, che pur 1' alto o íbprano chiamiamo, 
é g poÜa su la feconda riga, contando ver
ía a i r ínsu , La chiave del baffo $ o della par
te piü baífa , é / ínquar£a riga véríb all' insü 
per tutte le altre partí di mezzo la chiave é 
r , quando in una , quando in uns altra r i 
ga. Per verita, aicune che fono realrnente 
parti medie , qualche volta fono difpoíte 
colla c h i a v e V e d i BASSO&C= 

Oífervar fi dee peroV che l ' ordinaria fe-
gnatura' delle chia'vi , ha poca fomiglianxa' 
con cotefíe lettere. M . Malcolm penía che 
farebbe bene , che noi ci ferviffimo delle 
lettere íleífe . Keplero fi afta tica per mo-
ftrare che le oidinarie feghaturc non fono che 
corrazioni delle lettere che rapprefentano . 
Vedi la lor figura tra g l i altri CARATTE-
Kl ' della Muftca-, 

chiavi iono fempte prefe come quin
te T una aü'altra : cioé , la chiave / é lapiti 
baíTa, ^ una quinta al di fopra di effa , e 
g una quinta al di fopra di c, 

Quando i l luogo- della chiave é mutato s 
Jo che non é frequente nella chiave mez-
xana y cib é con difegno di fare che i l fi-
ficma' rauficale comprenda quante piü note 
deiraria é poffibile, e cosí abbia come fpar-
tite tra' i l di fopra e H di fotto le note *> 
Se dunque vi ííeno piu righe al di fotto , 
a queíla mira , di cui parliarao , fi foddis-
fa , mettendo la chiave nella prima o fe-
ccnda riga: fe vi fono molce note al di fot-
ib della chiave, ell'é pofta piü abbaffo nei 
feflema*- Iw fatti ,̂  fecondo1 !s; reíazione del
le altre note alia nota t h ' é chiave i l par-
íicolar fi flema é prefo differentemente nel-
ia fcala. Vedi SCALA , e SISTEMA. 

Ma tuttavia fempre , qua'unque riga' 
dM! particolar fiííema- che una chiave fi tro-
v i , debbe intenderfi che appartenga aU'iftef-
fa del! fiíiema genérale , e che fia la mede-
íima individual nota , o voce nella (cala o 

Mercé di; queíla cortante relazione delle 
chiavi , noi ímpariamo a paragonare i di-
verfi fiftemi pardeoian delle diverfe parti 
e" a conofeere , come fi comunicano nella 
fcala, cioé quali righe tonounifone, equa-
i i no ; imperocché non é da fupporfi che 
ciafeuna parte abbia certi l im' t i r dentro dev 
(pali un'altra non debba mai venire. Alcu-
rae: note del foprano, cfempigrafia , poííbno 
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effere piü baffe che alcune delle parti di mez« 
70, ed anche del baffo . Per mettere dun
que infierne e raccogliere in un fifiema tut
te le parti di una eompofizione feparataraen-
te , le note di ciafeuna parte debbbno eflerc 
porte alie rtefle diftanze di fotto e di fopra 
della médefima chiave , fecondo che ftanno 
nel fi fiema feparato ; e perché tutte le note 
che fono confonanti, ( o udife afiieme ) deb-
bono fiare perpendicolarmsnte Tuna fopra T 
altra, acciocché le note appartenenti a cia
feuna fi conofeano dirtintamente , fono da 
farfi con tai differenze, che non cohfondano 
od alterino le loro fignificazioni rifp'etto al 
tempo, ma folamente mortrino che clleno 
a querta od a quella parte appartengono • 
Cosí noi vedrerao, come le parti cambiano, 
e paflanoT una perT altra ; equale , in ogni 
nota é piü alta , piü bafifa, od unifona. L ' 
ufo adunque delle Chiavi fegnate pardeóla-
r i , é una gíünta di perfezione in riguardo 
alie parti d' una eompofizione 5 imperocché 
fe querta o quell5 altra chiave nei firtemi par-
ticolarí non foíTe difiinta dal refto , e rí-
ferita inváriabilmente a qualche luogo nel
la fcala , le relazioni non potrebbono effe-
re dirtintamente nótate ed avvert'¡te« 

Qu¡ fi deve oílervare 5̂  che per 1' efecuzio-
ne di qualche eompofizione femplice, o da 
fe íbla la chiave folamente ferve per dichia-
rare gl1 intervalli nelle righe e negli fpazj: 
cosí che non fa d' uopo rigüárdare qüal par
te ella fía di qualche maggiore fiftema; ma 
la prima nota fi pub prendere alta o bafla 
quanto ci píace, Imperocché ficcome Tufo 
proprio della fcala, non é gia di limitare 
i ! grado aíToluto del tuono ; cosí i l giufto 
ufo della Chiave fegnata, non é limitare la 
forza, od i l grado , in' cui fí dee prendere 
la prima nota d'ogni parte 5 ma determina
re i l tuono delle altre , relativamente^ alia 
prima: e confiderando tutte le parti" Ínfle
me, determinare le relazioni delle lor note 
diverfe mercé le relazioni delle lor chiavi 
nella fcala : cosí , 16 loro' grado di tuono ef-
fendo-determmato' in una certa notad'una 
parte ,- le altre note di quella parte fono de-
íerrainate mercé le coftanti' relazioni delle 
lettere della; fcala s e fe note delle altre par--
t i mercé le relazioni5 delle lor Chiavi . 

I n fatti , per efegüire qualche paríeí fo-
la ,; la nota della Chiave pub cíTer pvefa m 

N n n 2. qua-
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qualunque ottava , cioé in ogni nota del 
medefimo nome , purché non andiamo trop-
po alto o troppo baffo, si che impedifcafi 
i l trovare le altre note d'un A r i a . M a i n 
un concertó di diverfe part i , tuttelechia-
v i debbonfi prendere non fol nelle reíazio-

ma anco nei luoghi del fiftcma íopra-
mentovati ; aceiocché ogni parte v i fia com-
prefa . 

La. difFerenza delleGhiavi ne'fifterai par-
t icolar i , fa la pratica della mufica piudiffi-
c i le , e intricata, di quel che altriraenti fa-
rebbe ; si in riguardo agli í k o m e n t i , come 
alia voce . Cib diede motivo a M . Salmón 
¿i proporre un método di ridur tu t t a l aMu-
íica a una chiave ; onde i l medefimo fcritto 
d' una compoíizione muficale egualmente 
íervir poíía a dirigere la voce e tutt i gli 
ñrumenti ; lo che egli chiama un caratte-
ve univerfale. 

La nota naturaie e i ' artifiziale eípreíTe 

dalla medefima lettera , come c e c 

fono ambedue difpoüe su la medefima linea 
o fpazio. Quando non vi é carattere di be-
molle, o diefis fui principio colla Chiave, 
tutte le note fono natural! : e fe in qual-
che particolar luogo richieggafi la nota ar
tif iziale, ella é fignificata col fegno di un 
bemolle o di un diefis pofii su la riga , o 
$u lo fpazio avanti quella nota . 

Se un diefis o un bemolle fian porti ful 
principio in qualche riga o fpazio in un col
la chiave, tutte le note di quella linea o di 
quelío fpazio fono artifiziali j cioé , da pren-
derfi un femituono piu alte o piíi baífe , di 
quel che farebbono fenza un cosí fatto fe
gno» Lo fteíTo affetta tutte le loro ottave 
sita e baíía, henché non íieno cosí fegnatc . 
N c l progreíTo deiraria , fe la nota naturaie 
lia t s b í ilcbiefta in vece deil'artifiziale, cib 

fi addita col fegno 

I I fe gnare cosí per diefis & per bemolli 
i l fiñeraa » chiamafi da M . Malcolm la fe-
gnatura delle Ch iav i . Vedi NOTA, TUO-
ÍÍO, TRASPOSIZIONE , BEMOLLE , DIESIS , 

C L E M E N T I N O * , termine in ufo fragli 
Agof t io i an i , che i'appiicano aunaperfotia5 
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la quale dopo d'eífere ñata nov' anni fuperiorc, 
ceífa d'eífcrlo, e diventa un Monaco priva-
t o , fotto i l comando d'un fuperiore. 

* La parola ha avuta di qua la fuá ori
gine ; che i l Papa Clemente , con una 
bolla , proib) che tra g l i Agoftiniani al-
cun fuperiore durare piü di nove anninel 
fuo uffizio. Vedi AGOSTINIANI. 

C L E M E N T I N E , nella Legge Canónica ¡ 
fono le Cofiituzioni del Papa Clemente V . 
ed i Canoni del Concilio di Vicuña . Ve
di CANONE. 

CLEPSYDRA . * una fpezie d' orologio d' 
acqua , o un vafe di vetro per le ore , che ferve 
per mifurare i l tempo c©n la caduta d' una cer
ta quantit^d'acqua .Vedi OROLOGIO, SLC. 

* La voce e Greca , dal nerbo yíKinra , 
conde , f ¡frup acqua . 

V i fono flate anche delle Clepfidre col 
mercurio. 

Gl i Egizj , con queña macchina, mifu-
rarono i l corfo del Solé . Tichone Brahe , 
ai giorni nofiri ne fece ufo per mifura-
re i l moto delle ftelle » &c. e Dudley fe 
fervire queño ifirumento medefimo a tutte 
le fue oífervaxioni marittime. 

L ' ufo delle Clepfidre é antichiíTimo ; fu-
rono , come anco gli oriuoli a Solé , in 
Egitto fotto i Tolomei . Particolarmente s' 
adopravano in tempo d ' i nve rnó ; e gli oñ-
uoli a Solé fervivano per la ñ a t e . Le Cle
pfidre avean due grandi difet t i ; Tuno , che 
1'acqua feorreva con maggiore o minore fa
cilita , fecondo che 1'aria era piu o meno 
denfa: 1'altro che 1'acqua feorreva piíi pron
ta ful principio, che verfo i l fine. 

M . Amontons ha inventata wnaClepfidr»^ 
efente da ambedue quefti inconvenienti, e 
che ha i tre grandi vantaggj \ di fervire all* 
ordinario ícopo degli orologi i di fervire nel
la navigazione per la feoperta della longitu* 
diñe ; e di mifurare i l moto delle artene , 

Cofiruzione una CLEPSIDRA. Dividere 
un vaío cilindrico in parti che han da vuo-
sarfi in ciafeuna diviíione di tempo ; eífen-
do dato e i l tempo, in cui fi dee vuotare 
tutta T acqua , e quelío in cui fe ne dee 
evacuare una parte. 

Supponi, v. gr. che un vafe cilindrico ^ 
la cui quantita contenuta d'acqua feorre fuo-
ri in dodici ore, fi voleífe dividere in par
tí ^ da eíícyi vuotate ogni ora. i . Come la 
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parte di tempo i é a tutto i l tempo 12 , cosí 
é T iñdío tempo 12 ad una quarta propor?io-
nale, 144. 2. Dividí l'altitudine del vafe in 
144 parti eguali: q u i , 1'ultima cadera nell' 
ultima ora ; la tena immediatamente al di 
fopra deir ultima parte mena uno; la quinta 
immtdiate appreíTo alia decima ora, &c. Fi
nalmente la 23 durera fin alia prima ora . 

Imperocché, poiché 1 tempí crefeono nel-
laferie de'ouraeri naturali 1 2 3 4 5 &c. ele 
alti tudini, fe la numerazione é i n o r d i n e re
trogrado dalia duodécima ora, crefeono nel-
la ferie de'numen ineguali 1 3 5 7 9 &c. ie 
alcuudiui compútate dalla duodécima ora, 
faranno come i quadraii de'tempi 1491625 , 
&c. Laoode il quadrato del tempo nuera 
1 4 4 , comprende tutte le parti deü'altitudi-
ne del vafe da effere evacúate. Ma una ter-
za proporzionale a 1 e 12 é i-l quadrato di 
12 ; e conítguen temen te é il numero di parti 
eguali, nelie quali 1'üleíTa é da dividerfi , per 
diftribuiríi fecundo ¡a ferie de'numeri inegua
l i , per gl' intervaíü eguali deü' ore . 

Poiché , in luogo delle parti del raedefimo 
vafo , altri vafi minori poífono fortituirfi ; 
l 'altitudine d' un vafo che fi vuota in un da
to fpazio di tempo cíTendo data , 1' altitudi-
ne d' un altro vafo da vuotarfi in un dato 
tempo íi potra ritrovare , cioé con fare le al
titudini come i quadrati de'tempi. 

D i qua vediamo i l método di coñruir le 
Clepfidre úfate dagü antichi. 

CLEPSIDR A , é anche il termine talar ado-
prato per Tora di vetro con larena. Vedi 
ORA . 

C L E R I C A L E Corona . Vedi V Aríicoio 
CORONA. 

Tttolo CLERICALE. Vedi TITOLO. 
C L E R I C I non eligantur in officio . Vedi 

QUOD Clerici, 
Non refidentia pro CLERICÍS Regís . Vedi 

Non RESIDENTI A . 
CLERIGO admitiendo , é un' intimazio-

ne , o diploma regio diretto al Vcfcovo , per
ché ammetra unCherico ad un beneficio do-
po l ' tfame d' un ne admitías &c. V t d i i 'Ar-
ticolu ADM [TTENDO . 

CLÉRIGO capto per Jiatutum mercatorum , 
é un decreto regio per la liberazione d'un 
Cherico fuor dalla carcere, i l quale é ftato 
incarcerato per l'mfrazione d'uno ñatuto de' 
m e r c a n ú . Vedi CLERO, 
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CLÉRIGO convicio commijfo gaoU in efoft* 

Bu-ordinarii deliberando, é un ordine regio 
per la liberaziame d'un cherico, al fuo or
dinario, che fu prima convinto di fellonia; 
a cagione che i l fuo ordinario non lo cito fe-
condo i l privilegio de' Cherici. 

CLÉRIGO imra facros ordines conflituto non 
eltgendo in officium, é un decreto indirizzato 
ai bailivi &c. i quali hanno confidato i l ba» 
livato &c. ad uno che é negli ordini facri | 
incaricandoli di fargli fuccedere altri in que! 
carico . 

C L E R K , in fenfo di Cherico. Vedi CHE-
RICO . 

CLERK , é ¡n oltre un titolo dato a diveríi 
ufiziah o miniftri nel regio palazzo , nelle 
Cort i deila ragione , in quelle deü'éntrate ? 
dell'armata, delia flotta &c. I principali di 
queñi rainiftri , e ie lor denominaziom Ingle-
f i , fono i feguenti . 

CLERK of ths a í i s , é un offizia'e della ma
r ina , chericeve e nota le commiíTioni egl i 
ordmi del Lord Ammiraglio; e regiílra gli 
att i e gU ordini dei commeíTarj della marina» 
Vedi MARINA, AMMIRAGLIO. 

CLERK ofAffvfe , é quegli che feri ve tut
te le cofe giudizialmente fatíe da! Giudicc 
dell'Affifa, ne'fuoi circuit i . VediAss isA. 

CLERK of theClerek, é un offiziale nella 
Corte cosí chiamato, perché gli fpetta cor-
reggere , e conteneré neil' ufizio, ie guardie a 
piedi, e tutte le altre guardie del Re , della 
Regina &c. daré licenza, o accordare la lor 
lontananza, o difetto di fervigio ; diminuiré 
le lor paghe per queíto &c. Vedi CLERK . 

CLERK of the clofet, é un Teó logo , al-
trimenti chiamato i l confeffore di fuá Mae-
fia y i l cui ufizio é di ftarfene alia dntta del 
Re, nel tempo de' divini ufizj , per effere 
pronto a nfolvere tut t i i dubb) circa le cofe 
íp in tua l i , ed affiftere al Re nel fuo Orato
rio privato , &c. 

CLERK of the Crown, nella Corte detta dei 
banco Regio, éunuf iz ia le , a cui s'appartie-
ne di ieggere, formare, e rcgiftrare tutte ie 
aecufe fatte a' traditori , a'felloni, ed altri. 
rei di delitti di pubblica maeíla. 1 

CLERK of tée Groivn, nella Cancellaría, 
é un ufiziale, che per sé , o per deputatof 
deve continuamente affiftere al Lord Can-
cellicre, o al Lord Cuftode , per gli afFari 
fpeziali di Staio, di comraiíüone o imme-

dia« 
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diatamente del Re, o perordine del fuo Con-
feglio &c. 

T u t t i i perdoni general!, per conceííioni 
legie in tempo della Corona^ione, od in Par
lamento ; gli ordini o le intimazioni del Par
lamento, coi nomi de'Cavalieri, de'Cittadi-
n t , ede'Borgh igiani, fono parimenti nmeffi 
nella fuá Cancellería , &c. 

CLERK of the. Deliver/es y é un officiale nel-
Ja Torre di Londra , che prende copie di 
tutte le munizioni, edaltro, che efee di la . 
Vedi TORRE . 

CLERK of the Enrolkmentt of fines- and Re-
Mverier-,. cioé il Notajo , o Cancelliere de' 
regiííri delle multe , o pene pecuniarie , e 
delle Ricupere , nella Corte delle Caufe ci-
v i l i , o comuni, 11 quale é fotto i tre Giu-
dici anziani di quella Corte, e rimovibile a 
lor talento . Vedi REGISTRO } e INROLL-
MENT o-

(ZtERH of tbe Errors, nella Corte delle Cau
fe civil i comuni, é colui che traícrive edaat-
teflati ai banco del Re ^dsl tenore de' regiQri 
c note di qualche.eaufa , od azione, ituorno 
allaquale i5 intiraazione d'errore cola é por-
tata per effere decifa . Vedi E R R O R i . V i fono 
•ahri due ufiiziiali con quefto titolo , uno nella 
Corte deir Exchequer , o dell'erario Regio j 
V zhto n ú Banco deLRe:, 

CLERK of the ejfoins y t t t lh Corte delle Cau
fe prívate e civili j Ufíziale, che tiene in ferbo 
i regifíríí delle feufe legittirae addotte per non 
efíer comparfo in giuftizia &.c. eche le flende. 
eregif i ra . Vedi ESSOIN. 

^ CLERK of theEJíreats , ufiziale* che. appar-
tiene alFjfco, od. erario r e g i o i l quale, ad 
ogni rata , o certo tempo , riceve le copie 
áali ' ofizio della Cancellaria del Lord Tefo-
í i e r e , c le ferive o diftende per i l Re. Egli 
puré fa fchedule di- quellefomme , che deb«-
feonfi foddisfare u Vedi ESTREAT. 

CLERK of the Hamper , o Hanaper r é uts' 
miniftro nella- Cancelleria, i l cui impegno 
e ricevere tutto i l danaro dovuto al Re per 
l i íjgiiii: delle carte, patenti,, commiffioni 
&c. Egli é puré obbligato ad affiÜere a l 
3Lord Cancelliere ,, o Lord. Cuüode , ogni 
giorno ne' terapi deftinati 5 e tutte le vol-
te che occorre di íígillare: &c0 Vedi H A
NAPER 

CLERK Compmller of the K i n g s houfe y 
é un uíiziale dclla, Cor te , che ha luogo e 
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feggio nella Camera de' Conti ;- con auta-
rita di accordare, o rigettare le inflanze e 
dimande de' meflaggieri della Corte del 
peto verde, che corrifponde aquello che in 
Francia chiamafi Requétes de l 'Hotel . Egli 
foprainíende, e invigila su tut t i i manca-
menti degl' inferiori miniíhi ; e (íede nel
la. Camera de' conri cogli uímali fuperio-
ri ; cioé col Lord Steward, col Teforiere r 
&c. per correggere e riordinare cib che í 
fuor d' ordine. Vedi HOUSHOLD ,; e COM -
VTiNG-Houfe „-

CLERK of the Kings great Wardrobe , é-
colui che tiene il contó , o 1'inventario ferit-
to di tutte lecofe , che appartengpno alia guar-
darobba del Re 

CLERK 0/ the market, é un ufiziale dellaj 
Cafa del Re, i l cui dovere fi é Paver l'oc-
chio alie mifure regie , e cuflodirele rególe 
omodel l í di eíTe &;c.. 

CLERK o/ the ship . Vedi SCRIVANO1. 
CLERK of the Nih i l s , é un ufiziale nell 

Erario , che fa un regiílro di tutte quelíe 
fomme che fono annullate dai Sheriffi. Vedi 
N l H I L . 

CLERK of the parHammt, é un ufiziaFcíc 
¡1 quale regiftra e ftende in ifcritto tutte le 
cofe fatte in parlamento , e le copi& in netto 
in pergamene, perché meglio confcrvinfi alia 
pofterita. Ve ne fono due r uno della Camera 
alta, o de'Lordi; e P altro della; Camera baf-
fa , o de' Comuni . 

CLERK; of the Patents, o fia delle Letíe-
re patenti. fotto- i i grande figillo» Vedi PA
TENTE». 

CLERK of the Peacer é un' ufiziale fpet-
tante alia feíTione nella Corte detta dell» 
Pace * Vedi PACE , SESSIÓNI, Scc» I I fuo 
dovere é di leggere nella Seífione le Accu-
fe , regiñrare gli A t t i , e ftendere i proceíTi 
&c . con malte a.lire incombenze che vi han 
relazione 

CLERK of the Pells y egli' appartiene all ' 
Erario : i l fuo ufizio é regiftrare le cedule 
delRicevi toreoCaíí iere in un rotólo di per-
gamena , cK\amato pellís receptemm ; e fare 
altrcsi un regiftro de'pagameoti? nella perga-
mena áett& pellls exituum r dove eglr nota 
con quale ficurta o con qual ordine é Itaío pa? 
gato, od es'borfato i l dinaro <, 

CLERK of the petty Bagy é un ufiziale nel
la Cancellaria, dove ve n' ha tre ; i l mae-

IIEO» 
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ílro de'RuoH o delle pergaraene effendo 11 
loro capo. I I loro ufizío é principalmente 
regifírare i l rifulíato di tutte le inguifizio-
ni faite nelleProvincie :&c. far tutte ie pa-
tenti del pertkatori , dei Correttori &c. 
le licenze per le creazioni de1 Vefcovi; le 
citazioni deila nobilta , del Clero &c. al Par
lamento ; ie commiffioni dirette ai Cava-
lieri ed a l t r i , di ciaícunaProvincia, per le
var íuííid; &c-

CLERK of the Tipe , appartiene sAV Era
r io , o Fifco ; egli ha tuííi i conti di quel-
lo che é davuto .al Re, confegnatigli eco-
piati.dalla Canceliaria , e l i regiílra nel gran 
Ruotolo : egli puré fcrive intimazioni al 
SherifFo , per levar i detti debiti , e farfi 
pagare su i íbeni .cd il.beftiame de'debitori 
&c . Vedi P iPE , . 

CLERKS of the privy Seal , fono quattro 
ufiziaii , che affiftono ai Lord Cuflode del pri-
^vato ngi l lo , odel'Secretario principale. V i 
íonoínol t i altri ufiziaü íimiü ,ai quali s'appar-
tiene per lo piu tener rcgiíhi e dar copie d'atti; 
un divifamento piu minuto intorno a'quali 
giudichiamo íuperfluo. 

C L E R O , CLEHUS, KX^©-, raiTemblea, 
od il corpo de' Cbenci, o degli Eccleíiailíci. 

Nella Cbteía Cattolica-Romaüa vi f o n o due 
ípezie di Clero : V uno regalare, che compren
de tutti i Rciig;ofi , Monaci , o Frat i ; J'altro 
fecolare, che comprende tutti gii Ecclefíaílici, 
che non fanno tut t i i voti Monaí l ic i , Vedi ' 
RECOLARE , &.c 

Nelia Chiefa Angbcana non v ' é fe non i l 
Clero fecolare. Vedi ECCXESIASTICO . 

I ! Clero era anticamente clivifo m treordi-
n i , cioé , Pret i , Diaconi e Cherici inferio-
ri i ed ogni ordine aveva i¡ fuo capo : l 'Arci-
prete era i l capo del primo ordine , FArchi-
-diacono del fecondo , ed il Decano del terzo. 
Vedi PRETE,DIÁCONO, ARCHIDIÁCONO,DE
CANO , ARCIPRETE, &c. 

Sotto i l nome di Clero eran anche com-
prcfi t u t t i gli ufiziaü di giuílizia ; fuppo-
nendoíi come uomini di lettere^ Vedi CHE-
RICO. 

Benché il Clero un lempo abbia pretefa 
tfenzione da ogni giurisdizione fecolare , 
non olíante Matt.Paris dice, che Gugliel-
mo i l Conquiíktore foggettb i Vefcovi e 
leAbbazie che poíFedevano fondi per ^ r o -
niam > eche fm allora erano ílati eíenti da 
ogtii fecolare fervizio , e ordinb che noa 
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foflero piiil iberl in avvenire da'fervizj mor-
tuarj . A queÜo fine egli prefcriíTe arbitra
riamente quai numero di foldati ogni Ab-
bazia e Vefcovato doveííer provedere^ per 
fervir lui ed i fuoi fucceíTori nelle guerre , 
c ripofe ^queñi regiftri della fervitti Eccle-
;fiaftica nel fuo Teforo, Vedi IMMUNÍTA'» 
SERVIZIO, & C 

Ma in realta «eppur íín allora era fla-
sto úfente i 1 Clero da ogni fervizio fecolare: 
petoc4&U leggi del Re Edgaro l'obbligavano 
ad ubbidire a! Magiflrato fecolare in tre co-
fe , cioé i n íempo di una efpedkione per 
Guerre, nel contribuiré alia fabbrica , e nel 
r i parare i ponti -Scc- Vedi TR INODA NECES-
.SITAS . 

J Privilegj del 'CLEKO Ingiefe f per gli an-
tichi í la tu t i , fono confidcrabiHíTimi: i loro 
beni non pagano gabella nelle Fiere e ne* 
mercati, fono efenti da tu t t ' a l t r i ufízj , « 
carichi , fuorciié dai loro proprj 3 da cat-
riaggi o trafporti del Re , dalle pofte , Scá 
dal comparire nell' ufizio giudiziale del She
rifFo Scc. e non fi poíTono ^condannare ad 
amendue , fecondo á loro beni fpirituali ^ 
ma ne' témporaH . 

Un Cherico che riconofce loflatuto , non 
i l pub incarcerare: fe egli é convinto di un 
delitto , per i l quale é accordato i ! benefi-
zio del Clero^ ei non fara abbruciato nella 
mano; ed avera i l benefizio del C/ero in u i -
üni tum , che ni un laico pub avere piü di 
una volta. 

I I Clero i per legge comune, non G dee 
aggravare «elle tafle-, e negl' incarichi ge-
nerali , in un e al par co' la ic i ; né diílur-
bare, e impediré, quando non fia efprefla-
mente nominato , ed incaricato dallo fía-
tu to ; imperocché le parole generali non io 
comprendono, ma egli n ' é fempre eccet-
tuato . Cosí fe unaCenturia, cioé una tér
ra di cento capi difamiglia viene perfegui-
tata a cagione di latrocinio , i l Miniílro non 
vi contnbuirk ; abbenché le parole fieno , 
gentes demorantes : ned eglino tampoco fon 
tafíati , odobbiigati per far fentineile, per 
fíare su le pubbliche fírade Scc. 

Le rendiré del CLERO , fu roño anticamente 
piu coníldcrabili in Inghiiterra, che al pre-
fente : Etheivolpb , neif 855 , diede agli Ec-
clefiaftici la decima di tutt i i bem , e di tut
te le terre, libera da tu t t i i fervigj ftcola-
r i , dalle taffe &c . Vedi DECIMA , RENDÍ-

TE , 
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TE, &c. I I diploma , con cuí fu áato loro 
quefto , fu confermato da diverfi de'íuoi íuc-
ceffori, da Edmundo , da Edgaro , da Ethel-
redo, da Alfredo, e da Guglielmo i l Con-
.quiftatorc ; i 'u l t imo dé 'qual i , vedendo che 

i Vefcovati erano cosí r icehi, l i ercfifc tut-
t i in baronie ; ogni baronía contenendo tre-
dici feudi di Cavalieri , almeno . Ma dopo 
Enrico Ottavo , e la Regina Lifabetta , i 
Veícovati fono moho deterioraí i . Vedi VE-
s c o v o , BARONÍA &c. 

Le rendiíe del Clero inferiore, in gene-
fale fono piccoie; una terza parte des mi -
.gliori benefizj eííendo ftaíi anticamente , per 
conceffione del Papa, appropriata ai Mona-
fíerj ; aboliti i quali , eglino diventarono 
feudi la ici . Vedi APPROBAZIONE , IM-PRO-
PRIAZIONE , ABE AZI A , FEUDO , &c. 

Per verita fu fatta un'aggiunta a lorvan-
íaggio ( 2O. Annse ) ; tuíta i ' entrata de' pri-
m i fruttie.delledecime ftata eííendo allora ac-
.cordata, per raunare un fondo, e per accre-
fcere cosí i i mantenimento del Clero pove-
.ro; in ordine a che, fu formata unaCom-
pagnia , col nome á\ governitoñ of the ¿oun-
ty della Regina Anna, per F aumentazione 
del mantenimento del povero G/ero ; aiqua-
i i le dette rendite furono confegnate in de-
pofito, &c. Vedi PRIMIZIE. 

CLERO , o CLERGY , fi prende anco per 
,ua' antica liberta, o privilegio EcclefiaíH-
x o , confermato con diverfi atti del Parla
mento; che confifte inquefto, che quando 

j i n Prete, od uno negli ordini , é aecufato 
,,di fellonia davanti a un giudice fecolare, 
cgli pub dimandare i l fuo Clero, cioe pre
gare d'efíere rilafciato al fuo ordinario per 
purgarfi dal delitto oppoftogli. E cib veni-

.vagli una volta conceíTo, anche ne'cafi di 
omicidio. Ma Tordine antico della legge 
é oggidi molto cambiato su queño capo . 
Per lo flatuto 18. Elif. cap. 7. non fono 
piü i Cherici confegnati ai loro ordinarj 
per purgarfi; ma ogni uno a cui s'accor-
di i l benefizio del Clero , benché non fia 
negli ord in i , é fpinto a leggere , davanti 
al Tribunale, dopo ch ' é flato trovaío reo, 
je convinto della tal fellonia; e si viene ab-

I bruciato nella mano, e libérate per la pri
ma voha , fe i l commiífario dell' Ordina
rio , o i l fuo Dipútalo efíendo prefente , 
dica, legit ut. dericus ; aitrimenti foffre la 
anorte. Vedi MANSLAÜHGTER, 
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C L E R O M A N T I A * , una fpeziedi D iv l -

nazione, che fi compie gittando dadi , o 
piccole offa ; ed oíTervando i punti , od i 
fegni r ivoki in su. Vedi DIVINAZIONE. 

* La parola viene dal Greco vXnpo;, forte, 
e poipríix divinazione. 

A Bura, Citta dell 'Acaia, v'erauntem-
pio , ed un celebre oracolo d'Ercole; dove 
quelli che coníultavano T oracolo , dopo aveí 
pregato 1' Idolo , gittavano quattro dadi , i 
cui punti , eífendo ben'efaminati dal Sacer
dote , fi credeva che egü traeííe da quellt 
una rifpofta. Vedi ORACOLO, e SORTI. 

C L I E N T E Cliem y apprefío i Romani , 
era un Cutadinó i l quale fi metteva íbtto 
la protezione di qualche fignorgrande, che 
rifpetto al cliente era chiamato patronm * 
Vedi PATRONUS. Quefii aííiíleva i l fuo cli
ente con la fuá protezione , col fuo potere 
e colle fue facolta; ed i l cliente dava i l 
fuo voto per i l fuo protettore , quando que-
fli afpirava a quaiche ufizio per sé , o per 
l i -fuoi amici. I Clienti rifpettavano i lor 
protettori , ficcome quefti a vicenda dedi-
cavano ad eíñ la lor protezione. 

Quefio diritto di patronaggio',fu introdot-
to da Romalo, per uniré aííieme i ricchi 
ed i poveri , in cosí fatta maniera , <:he 
gli uni viveífero meno abbietíi e difprez-
zabili , e gli altri fenza invidia . Ma la con-
dizione di Cliente , in decorfo di tempo , 
diventb poco altro piü che una moderata 
fpezie di fchiavitudine. 

Per gradi poi , i l coílume efiefe oltre 
Roma,' e non folo famiglie, ma Ci t tad i , 
e Provincie intere, anche fuori d' Italia , 
feguitarono l'efempio. Cosí la Sicilia , i?, 
^r. fi pofe fotto la diéntela , o protezione 
di Marcello. 

Lazio e Budeo, rapportano 1'origine de* 
feudi, e delie poííeííioni , z\ patroni e clien
t i di Roma antica: ma la differenza é al-
quanto noíabile tra la correlazion di va (Tal
lo col Signore , e quella di Cliente col fuo 
protettore, o patrono . Vedi VASSALLO, 
LORD, SIGNORE, &c. Imperocché i Clien-
t i , oltre i l rifpetto che portavano ai lor 
patroni , ed i l voto che davano a lor fa-
vore; erano obbligati ad aíMerl i in tut t i 
gli affari ; ed anche di pagare loro i l r i -
Icatto, fe foíTero fatti prigionieri in guer
ra , dato che quefii non fi poteífero r i -
fcattare da sé. Vedi FEUDO &c. 

C U E N -
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CUENTE in oggí fi prende ptr unadeile 

partí in vna. Lite , la quale ha trasferita !a 
fuá caufa nelle raani d'uo Configüere, o d1 
tin follccitatore. 

C L I M A * , in Geografía , é una parte 
della fuperfizie della té r ra , limítata o ter-
minata da due circoü paralieli ali ' equatore, 
e di tale larghczza, che i l giorno piü lungo 
nel paraüelo piu vícino al polo, eccede i¡ gior
no piíi lungo ne! paraüelo ch' é verfo V equato
re» di un qualche cerro fpazio ; cioe di una 
mczzora . Vedi TERRA , PARALLELO, &C. 

* La parda e Greca, x\/'//«, inclinaracn-
tum ? un inclinazione. 

11 Principio del CLTMA , é i l circolo paral-
lelo, do ve i l giorno c ¡1 piu breve. 

I I Fine del CLIMA , é quelio dove 11 giorno 
é i l piü lungo. Vedi GIORNO. 

I CU mi dunquc fí contano dall' Equatore 
al polo; e fono tan te fafce , o zone, ter
mínate da linee paraliele all'Equatore : ben-
ché , in rigore , vi íieno diverfi Climi nel'a 
iarghezza di una Zona. Vedi ZONA. 

Cadaun Clima difFcrifce foitanto dai fuoi 
contigui, in quedo, che il giorno piu lungo 
nelia State é piu breve di raezz' ora nell'un 
luogo che neiT alrro . 

EíTendo che i Climi cominciano dall' E-
quatore, i l primo Clima nel fuo principio , 
ha i l fuo piu lungo giorno prcci íamente di 
dodici ore ; nel fuo fine , di dodici ore e 
mezza : i l fecondo che principia dove i l 
primo finiíce, cio& alie dodici ore e mezza , 
finifce nelle tredici ore; e si del rimanente 
de ' c l imi , fino ai circoli polari, dove termi
na no i Climi a ore , fecondo che li chiamano i 
Gcografi , e dove cominciano i Climi di mefí. 
Vedi ORA . 

Siccome un Clima orarlo é uno fpazio 
cómprelo rra due paralieli de 11' Equatore , 

M ¿7 * 
M piti lun^o giorno ec» nel pruno de'qaali 

cede quello dell'ultimo di una mezz'ora ; co
sí i l C ima di mefi é uno fpazio terminato 
fra due circoü paralieli ai circoli polari , 
il cui piu lungo giorno é piü lungo o piu breve 
che quello del fuo contiguo, di un me fe, o 
trenta giorni . Vedi MESE. 

Gl i antichi, che non cílendevano i Climi 
olí re le da lor fuppofte abitabiü partí della 
t é r ra , ne ammettevano foli fette. Faceva-
no paífare i l primo per Merce \ i l fecondo 
per Syene , i l terzo per Aleííandria ; i l quar-
to per Rudíj i l quinto per Roma ; i l fe do 
per i l Ponto, ed i l fettimo per 1c foci del 
Boriüene. 

1 moderni , che hanno piu oltre naviga-
ío veifo i pol i , fauno trenta C l i m i , da cia-
feuna parte : e pero che l ' obl¡quita della 
sfera mette un piccol divario nella lunghez-
za del piü lungo giorno ; in vece d' una mezz' 
ora , alcuni d' elll differenziano un Clima dall* 
altro , folo d' un quarío . 

Nel determinare i C l i m i , non íl é avuto 
ordsnariam:nte riguardo alia rifrazione. Ve
di REFR AZÍONE . 

Volgarmente i l termine CLIMA fi acco" 
moda ad ogni parte oregione, che differi-
fce da un'altra, o per contó delle ñagioni , 
o per la qua'ita del terreno, od anche r i -
fpettp ai coüumi degli abitatori: fenza r i 
guardo alcuno alia lunghezza del piü lungo 
giorno . 

AhuJfeda, Autore Arabo, diílingue la pri
ma fpezie de' Climi col termine di Climi rea' 
l i , e la feconda con quello di Climiappa-
renti . VarenÍO ci da una tavola di trenta 
C l i m i , ma fenza alcun riguardo alia refrazio-
ne . Riccioii ce ne da una piu aecurata, do
ve le rtfrazioni fono compútate . D i queda 
eccone qui un Compendio. 

A V O L A D É ' C L I M I . 

11 mezzo! I I g io rno 
del C /m. jp i í r iungo . 

Latit. Climi íl giorno i Latit. 
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C L I M A T E R I C O * , Annui CLIMACTE-

RICUS , un anno critico, od un periodonelT 
cta d'un uomo, in c u i , fecondo gl i Aftro-
logi , ha da farfi qualche notabile alterazio-
ne nel fuo corpo; e la perfona giunta a quelT 
anno corre un gran pericolo di morte. Vedi 
ANNO , ed ETA* 

* La parola ¿ derivata dal Greco xXipux.-
mjp, o KKtpctx.WQtx®', da xAi/-¿«i; , %h.í~ 
liu%<§r , fcala. 

11 primo Climaterko é Panno fettimo dcll' 
eta d'un uomo ; gli altri fono multipli del 
primo , come 21 , 4 9 , 56, 63 , e 81 ; i 
quali ul t imi due fon chiamati i grandi CU-
materici, ed i pericoli quivi fuppoüi, ion piü 
immincní i , 

L ' opinione ha una lunga anticTiita, chela 
favoreggia . Aulo Gelliodice che fu prefa da' 
Caldei ^ che forfe Pavean ricevuta edapparata 
daPi í tagora , la cui filofofia s'aggirava gran 
fatto su i numeri; eche nel numero7 s' ideo 
una ítraordinaria virtu , 

Marc.Tícino ci reca i l fondamento delPopi-
rsione: e dice , <;he v i é un anno affegnato ad 
ogni pianeta, perché ognuno de" pianeti la fuá 
volta domini e regga i l corpo delP uomo : ora 
Saturno, ch' é i l pianeta piü maléfico di t u t t i , 
ogni fettimo anno, che gli tccca ad eífere 
Pianeta dominante, diviene pericolofiíllmo ; 
fpecialmente gli anni 63 e 81 , quando la 
perfona é gia avanzata in eta. 

Alcuni tengono , fecondo queña dottrina, 
ogni fettimo anno per C//w^mvVocerto; ma 
altresi fojamente ne danno i l titulo e la ra
gú: ne a quelü che fon prodotti mercé la molti-
plicazionc delio fpazio climatérico per un nu
mero di diipari 3, 5 , 7 , 9 &c. altri offer-
vano ogni nono anno come Climatérico. 

Hevelio ha fcritto un libro col titolo di 
Annus climañericus, in cu¡ defcrive la perdi-
ta alia quale egli íoggiacque nelP incendio del 
fuo Oííervatorio &c. che pare fia fucceduto nel 
fuo primo Gran Climatérico . 

Svetonio dice, che Auguílo fi congratulo 
con fuo N i f t a e , delPavere paífato i l fuo primo 
gran Chmaterico á\<:\x\ ftava in gran paura. 

Alcuni pretendono, che g!i anni C/m^re-
Ytci fieno anco fatali ai corpi pol i t ic i ; loche 
forfe fi potrcbbe concederé, quando foífe pro-
vato per vero, in riguardo a'corpi natural i . 

Gl i Autor i che ne trattano, fono Plato 
ne , Cicerone , Macrobio , Aulo Gellio, 
ra gli ant ichi : A r g o l , Magino, e Salma-
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íio ,fra i moderni, S. Agoílino, S. Ambrogio^ 
Beda, e Boezio favoreggiano Popinione, 

C L I M A X , Kx/^«^ , o Graduazione ) m 
Rettorica, é una figura, con la quale i l di-
fcorfo afcende, quafi per gradi. Ta l é quel-
]o di Cicerone vcrío Catilina : Nihil agis $ 
mhil moliris , nihil cogitat , quod ego non 
audtam , guod etiam non videam , plañe-
-que fmtiam ; e quclP a!tro , fcrivendo ad 
Attico : Si dormís, expergif-cere ; fi fias, ingre-
dere ; fi ingrederis ^ curre; Ji curris^ advola . 
Cosí T t r tu l i i ano , de Spet}. 'u Chi mai tro-

vb la verita fema Dio ,? chi mai trovo 
„ Dio fenza Cnfto ? Chi Crifto fenza lo 
3, Sp¡r5toSantos Chi loSpinto Santo fenza 
-,, laFedcí 

C L I N I C O * , termine applicato da alcu
n i Stonci dclla Chiefa a quei, tra gli anti
c h i , che ricevevano i l BatteCmo in punto di 
morte. Vedi BATTESIMO. 

* L a parola e Greca , KXIVIK®' , fomata da 
KXiyv , letto. 

M o l t i de'Padri infegnarono , che i l bat-
teOmo aífolutamente lavaífe e mondaífc da 
tu t t i i peccati antecedenti; e che non v'era 
remiffione, o propiziazione pe'peccati cora-
meíli dopo i l battefimo . Per tal cagione ? 
alcuni diñerivano queño Sacramento , finché 
fcífero arrivati aiP eílremo della lor vi ta , e 
foífcro cosí dal nfchio di piu peccare ficuri j 
cofioro erano chiamati Clinici, 

Magno , nel rerzo Secólo, pofe in qui-
ñ i o n e , fe i Clinici foífero ben battezzati , 
o no , perché la cerimonia fi faceva fola-
mente per afperfione, in luogo dell'immer-
íione . Interrogo su quefto punto San Gio: 
Griíoflomo , che gli nfpofe , che i l Sacra
mento non Uva dal peccato alia -maniera 
di un bagno corporale ; e mofira colla Scrit-
tura , che Pafperfione é fufficiente . 

CLÍNICO dagli antichi era detto un pazien* 
t e , od una perfona indifpoíia, anche fcnza 
che guardaffe il letto . Come appare dalla vita 
di Carlomagno , apprellb Can 1 fio . 

CLÍNICO, S' ufa ancora per dinotare un 
Medico; attefoché i Medici vanno raolto at-
torno a'lettt degP infermi. 

Furono nulladimeno principalmente i Me-
dici degl'Imperaton , che con queüo titolo 
venivano appeilati. Vedi MEDICO . 

Medicina CLÍNICA , patticolarmente era 
i l método di vifitare , e di medicare gli 
ammalati in let to, per piü eíattamentc co

no-
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no fe ere e fpiare tut t l i fintorai del loro morbo o. 
Vedi MEDICINA .. 

Le Clere oíTerva r cfie Efculapio fu ¡1 primor 
che efercitb la Medicina Clínica .. 

In. oggi CUnica ptr lo piíi é detto colui 
chetratta i malí empiricaroente, o che pre
tende d'avere apparata l'arte dr curare g ] ' i 11-
fermt collafoía aífiftcnza, e infpezione : qual-
che volta anche Clinic in Inglefe íi prende per 
un eiariatano. 

C L I N O I D E S * , neir Anatomía , ¿ un 
epíteto dato alie tre interne apofiíí deli' os 
fphenoides , un degli offi del c r a n i o c o s i 
dette, perché fomig^liano ai piedi di un letto . 
Vedi SPHENOIDES . 

^ La parola e fovmctta dalGreco xKiv^ Xtt-
t o , a^©-, íorrna-; o dalla raffomt^lianza-
che hanno le tre offa co piedi dun letto ̂  
o dalla cavita cheformano , che fomiglia ak 
letto iflejfo.. 

Due di quefte fono anterior! v odinanzi; la: 
terza poíleriore ,, o di dietro: tutte e tre in-
íieme formano una piceola cavita , dalla fuá 
figura , chiamata [ella turcica r o equina , do-
ve é coiíocata la glándula pituitaria. Vedi 
SELLA, e PITUITARIA G/I3»¿?«/^. 

C L I S T E R O , vtdi CRISTEO, 
C L I T O R I D I S mufeuli, neli' Anatomía». 

Vedi ERECTOR Cljtoridir 
C L I T O R I S y K.KB<z?eAí , Clitoríde , UIT 

corpo lungo rotondo neila parte dinanzi della 
vulva, o íia delle parti naturali della donna ; 
e uno de'principali organi deüa generazione 
in queño ícílo . Vedi Tav. yínat. ( Splañeh. ) 
fig. 9. lir. o, p. fig. 11. Üt. m. fig. 13..IÍ1. a. Ve
di anco 1' Articolo GENER AZIONE .. 

La fuá figura rapprtfcnta quella di una1 
ghianda; ell 'é ordinariamente piceola, ma 
in alcune donne groíTa e lunga . In molti 
conti fomigha al pene vi r i le , ond' é che alcu-
ni la chiamano méntula r o peniz muliebris * 
Vedi PENIS 

In fatti la Clitoride é compoffa delFeme-
defime parti ; ed ha, come i l membro v i 
rile due corpi cavernoíi , o fpongiof ied 
una glande nell' eílremita , coperta da un-
prepuzio ,, ma non; é perforata come i l pe
nis . Vedi GLANS PREPUZIO , &c. Vedi 
anco SEPTUM . 

Ella ha due raufcoli che Tergono nel coi
to ^ne l qual cafo gonfiafi , e indurafi. A l -
cu ni Anaíomici dicono ancora, ch'ella ha 
due mufeoli ejaculatores . Vedi Tav. Anat. 
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CSptanch.)ñg*i3. íit.ff. Vedi puré gli Articolt 
EJACULATOR, EREGTOR, ed EREZIONE * 

La fuá fenfazione é acutifTima ; ed ella 
é creduta la principal fede del placeré : co
sí che alcuni la chiamano ceftrum veneris .. 
E di qul vien detto, che alcune donne ne 
facciano un malvagio ufo. Vedi POLLUZIO-
NE &c. 

L'eftremita. di queíla parte qualche vol
ta viene ampútala 5 come nella circoncjírone, 
e quando ella fporge fuori foverchio . Ella 
é qualche volta cosí grande , e fporgente» 
che raífomiglia afFatto al membrum vi r i l e ; 
quindi le perfone , nelle quali trovaíi cosifor-
mata^ paffano fpeíío per erraafroditi. Vedi 
ERMAFRODITO , e ClRCONCrsiONE . 

I corpi fpongiofi: delia dhoride-, fpunta-
no diftintamentc dalle parti inferiori dell* 
os pubis; ed accoftandofi i 'un al l 'a l t ro, íi 
unifeono Y e formano il corpo delía Clitoride . 
Prima della loro unione fono detti cr«mC/¿-
toridif ; e fono due volte altrcttanto lunghi , 
che i l corpo d' cífo membro, Vedi CRUR A J. 
e CAVERNOSA . 

I fuoi mufeoli nafeonof dalia protuberan-
7a deli ' i fchium, e fono iníeriti ne' fuoi cor
pi fpongiofi . Ella ha vene ed arterie, dai 
vafi emorroidali 'f e da' pudenda; e nervi dall' 
inrercoftali 

C L O A C A * , appreíío gli antichi, era urr 
acqiuidotto fotterranco's o fcolatojo cotnunej 
per nccvervT e icariearvi rimmondezze di una 
Citta , o di una cafa . Vedi FOGNA . 

*' La parola e formala: dal Greco xKu^a y 
el'uo'v lavo „ 

Tarquioio Prifco dicefi che fia flato i l 
pr imo, che diípofe alcune Clotche nelT an-
tica Roma; al qual fine fu prima cavato urr 
canale per mezzo alie montagne , dove era po-
fia la Citta , e fu divifo' in tre rami , chiama"-
t l la gran Cloaca'.. 

La cura e F infpezione delíe Chache ap-
parrenne ai Cen.íori, fino al ternpo d ' A u -
gufto, i l quale defiinb Curatoreí Cloacarum 
come carico particoiare. I Romani avevano^ 
puré la loro Cloacina , o laDeacheprefiedeva?. 
alie Cloaehe 

CLOROS! . Vedi CHTOROSI.. 
C L U N Y , o CLUGNY, celebre Abbazia' 

di Monaci Bentdittini , pofta in una Ci t -
ta di tal no me ; i l capo d' una Congrega-
zione denominata de' Cluaiacenfi. Vedi AB-
BAZIA J e BENEDITTINI. 

Qiao: » El i 'a 
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Ella é fituata nel Maconois , piccoía Pro

vincia di Francia ful fiimic Grone ; c fu 
fondats da Cuglielmo Duca di B e r r i , e di 
Aquitania; o , comeaitri dicono, dali 'Ab. 
Bernon, íoilenuto e favoreggiaío dal Duca, 
nell' anno 910. 

Qudt ' Ábbaiia fu aníicameñte GGSI fpa-
"¿ioía e i-narignifica , che nel 12451 dopo te-
nuto i l I . Concilio di Lionc, Papa Inno-
cenzo I V . fi portb a Cl tml accompagnato 
da due Patriarchi, d'Antiochia e dj Coilaa-
tinopoli , da dodici CardinaÜ , treArcive-
fcovi , ed un gran numero d' Abba t i ; che 
tutt i íurono írattati e mantenuti y íenza che 
pur uno de'Monaci dovtíTe ufcire del luo-
go fuo : benché Ssn Luigi , la Regina Blan
ca fuá Medre , 't\ Duca d' Artois fuo fratel-
lo , e fuá foreüa , rimpc3?ador di Coftao-
tinopoli , i figüuoli de'Re d'Arragona edi 
Caüiglia , i l Duca di Borgogna, íei Con-
í i , ed un gran numeto diSignori , col lo-
•)-o feguito 5. fofftro i v i puré oel sncáefimQ 
tempo. 

C i u n i , quando fu prima ere tía , n pofa 
íotto la prote'¿ione immedkta dellaSede A -
poüol ica í con divicto efprtííb a tutre le po<-
tenze fecal a ri td Ecclefiaíache , di non diftur-
bare i Monaci nel poííeflb de' loro beni, ed ef-
fe t t i , e nell' elezione del propvio Abbate. Coa 
cib pretefero d'eíTere efenti dalla giurisdizione 
de'Vefcovi j loche, indecorfo., diedeilprir 
mo cenno , od efempio alie altre Abbazie d'in-
fiflere per quefta medefixsia efenzione.. Vedi 
REBATE . 

Clun) é i l espo di una moltrampia e nu-
aisrofa Ccngregazione ; in fatti- ella fu la 
prima Ccngregazione , che m-ai forgeííe di 
| i u Monaííerj fotío un capo , per coftitui? 
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re un folo corpo, o, come chiamaíj , unordi-
ne . Vedi CCNGREGAZIONE , e ORDINE . 

CLYPEUS, o CLIPEUM, uno feudo, fu 
un pcxzo d'armatura, di cui fi lervivano gli 
ant ichi , c cui po? tavano ful braccio, per d¡-
íendcrfi e coprirfi dai colpi de' ncraici * Vedi 
SCÜDO , 

La figura erane potonda, ovale, o feífan-
gclare : nel mtzzo vi avea un gibbo ofpor-
to di f t r r o , o di quslche altro metallo jcon 
una punta acuta. 

CLYSSUS, produzions Chiraica , che cotí-
ña de' principj i piu cfficaci di un qualche cor
po , eflratti , pu r i f i ca t i e poi. mefsolati ái 
IÍUOVO . Vedi CHIMICA , 

TI Clyffo y é » quando le di ve ríe fpczie , 
o i diverfi ingredieníi di un corpo , fono 
prepara!i c puníicati , e quindi combinati 
di nuovo. Cosí fale, folfo, o l io , fpirito , 
e mercurio , riadunati ín un corpo, mer-^ 
eé d' una lunga. digeflione , &c. fanno un 
Clj[fus: 

Cij/jfuf d 'Antimonio, é uno- fpirito aci
do aííai grato e gentile, cavato per difi i l-
lazione dal vitriolo difciolto neli'aceto . D i 
quefto v'é. Pufo in Medicina in varj mar 
I i i eper eílrarre le tinture, d i diverfi,vege
ta bili 3 

CLYSSÜS , appreíTo alcu-ni Au to r i , é parí-
raen ti una fpezie di fapa , o d'efiratto, fatto 
con otto parti del fugo d'una planta, ed una 
di zuccaro bolliti aflleme, eridotti in conñ-
ílenza di niele . 

C L Y S T E R . Vedi CR ISTEO . 
C N E M O D A C T Y L 1 Í . U S , in Notomia , 

é un mufeolo a-ltramente chíamato, exten-
for tertii internodii digitorum . Vedi EXTEN
SOR t&rtii imemodii i & c . 

Ankolz ommeffi , da ¡nferirfi d loro luoghr 

B A T T A BLE * Groará dinota un terre
no poflo tra l'Inghilterra e la Scozia, fin. 
ali'ora prefente contefo , ed in queílione, 
a quale apparteneíTe, quand'erano regnidir 
Sinti . 

*" La voce fignifica P tftejfo che terreno 1 i'-
t íglofo, odiíputabile: ¿/abatiré, &^í«-

, combatiere-. 
B L I N D E nella Fortificazione , é una for-

ta di difefe, che comunemente fanfi difal-
ei , o di rarai intratefíuti e pofti attraverfo 
us, due. nle di palet t i , dd l ' altezza. in cir&a 

d' un uomo , e in díQanza P un dall1 altro di 
quattroo cinque piedi 'r che particolarmente 
s1 ufana alie teííe delle trincee , quando fono 
eftefe in fronte verfo il pendió; íervono per 
eoprire color che lavorano , ed impediré che 
fien di fopra veduti dalT iniraico 

BRONZO . Vedi OJTONE . 
C A D U T A , difcefa , in Fifica ,. é la ten-

denza di un corpo pefante verfo i l centro de-
la térra. Vedi DISGESA . 

Primo i ! Galileo feoperfe la ragíone deli'" 
accelerazione de'corgi caásntir. cioé, chc.dl-

Vsr 
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vidcnáo I ' ir.tero íerapo dcila Cadata in par
tí eguaü , i l c o r p o cadera, o ducendera tre 
volte altretíanto nel fecondo momento , che 
nel primo, cinque volte akrettanto nelter-
zo, f e í t e volte nel q u i n t o , &c. e siviavia 
coITordine, o ferie de'numeri irapari. Ve
di ACCELER\AZI0NE . 

Per la cagione dclla C / Í D U T A de Corpi. 
Vedi GRAVITA'. 

Ftr le Leggi de Corpi CADENTI . Vedi 
DÍSCESA. 

CADUTA $ acqua. Vedi C ATARATTA . 
CADUTA , é termine altrtsi adoprato in 

fenfo morale, come, la Caduta cT Adamo ; 
vedi Peccato ORIGÍNALE : la Caduta dell' 
Impero Romano ckc. 

Alcuni Autori vogiiono , che Plaíone 
aveíle qualche nozione della Caduta del pri
mo uomo, e che 1' aveííe apparara da Mosé . 

Eufeb. de Pr spar. Evangel. i . 120. c.l I . cita 
una favola dal Convito di Pía tune , ove egli 
trova riferita Tllloria tntera allegoricamente , 

CADUTA, in Mufica ed ín PoeOa. Vedi 
CADENZ A . 

C A F F E ' , nella Storia naturale , un fe
m é , od una coceóla, portataci dall' Arabia 
Felice; che s' adopera per farne una bevan-
da dello fleífo nome . Vedi BEVANDA . 

Queifo che viene dal Levante é ¡1 piu ílima-
t o ; ed é piu verde, piu peíante , e par piíi 
maturo e piu pleno che quel di Mofcha , che 
é piu grande, piu legglero, e piu blanco. 

Alie coceóle, o gran i del Ciff t , alcuni 
foftituifeono pifelü , fagiuoli, rifo, ed orzo, 
i quali quando fon toftati, danno una ma
teria oiiofa, che é fomiglianíe nell'odore, 
mache é di rainor güi lo , ed in minor qu-aa-
t i t a , che il Caffé. 

CAEFE1 dinota parimenti una fpezie di 
bevanda, preparara con quefte coceóle; af-
fai familiare in Europa da 80 anni in qua , e 
fra i Turchi gia da cento e cinquanta. 

La fuá ongine non é ben nota ; alcuni 
1'aferivono al Priore d' un Monaftero, ií 
quale cíTendo ñato informato da un ca-
praio , che i l fu o beftiame alie volte pa-
fcolando e brucando di quella pianta , aves 
vegitato e faltato t u t t a la notte ; e n t r o in 
G u n o f i t a di provare la fuá v i r tu : e ne fe 
p r i m a i l faggio fopra i- fuoi Monaci , per 
renderli mea dormigÜofi a n ia t íu t ino . 

Alíri , coH' autori t a di Sehehsbeddin , rife-
siíco.n-o 1' inverizione del Cajfé ai Perfiani da' 
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quali 1' apprefe nel décimo quinto feco'o Ge-
maleddin, Muft i d'Aden , Citta poíra vici-
no alia bocea del Mar roíT»; e cheaverdo 
egli fteíTo provate le fue virtu , e conol. tu
to che diffipava i vapori o fumi cheghop-
primevano il capo , che inípirava allegrez-
za , ajntava la digeftione , e nnpcctiva ií ion-
no , fenza íentiioe incomodo ; commenda 
prima tal bevanda ai luoi Dervifi ; coi qua
l i era íolito di paliare la notte in oranone » 

L'cfcrapio di coíloro incrodude Tufo del 
Caffe in Aden; i profeflori della Legge per 
ñudiare , gli artígiaoi per iavorare, i víag-
gianti per camminare la notte , in fomma 
ognuno in Aden bevve Caff} . Di la calí 
paísb alia Mecca , do ve prima i divoti , prv 
fcw ogni al tro de! voigo vennero a platicar
lo . DiU'Arabia Felice pafsb nei Cairo. 

Ne! 1511. Kaie Bcg i o proibi , effendo-
fi perfnaío, ch' eg'i ubbriacaífe , ed i n d i -
naife i bevitori a cofe il'ecite. Ma i l Sul-
tano Caufou immediate dapoi levo tal proi-
bizione , ed il Caffe s5 inoltrb dal l 'Egit ío 
nella Soria , e in Coílantinopoü . 

I Dervifi gli declamarono contra co l l 'Al -
corano alia mano , dove é detto , che i l car-
bone non é del numero delie cofe créate da 
Dio per abo . F, perb i l Muft i ordinb che 
fi chiudeíTer® le botteghe da Caffé ; ma i ! 
fuo fucceífore dichiarando , che i ! Caffe 
non era carbone, elleno fu ron o riaperte . 

Durante ia guerra in Candia, leaíícmblee 
de'Noveilií í i ufando di íoverchia liberta nel 
parlare degli affiri di Stato , i ! gran Vifire 
Cuprogli foppreííe i luoghi di Caffé a Coftan-
tinopoii y la qual foppreífione , ben che an
cor fuílifta , non impedifee cola il pubblico 
ufo di quefto liquore . Thcvenot, i l viag-
giatore , fu i l primo a portarlo in Fran
cia; ed un fervidor Greco , chiamato Paf-
qua , portato in Ingbiíterra da M . Dan, 
Edward mercante della Turchia , nel 1652, 
per tare i l fuo Caffé , primo introduíTe la. 
proíeiríonc del Caffettiere , e la bevanda 
del Caffé tra noi ¿ Bcnché alcuni dicano 
che i l Dr. Ha r ve y Pavea dianzi ufato. 

La parola Caffé é originalmente Arábi
ca : i Turchi la pronunziano Cahueh , e glt 
Arabi Cahuh: che alcuni Autori tengono 
eífere un no me genérale , per ogni cofa 
che leva 1'appetito *, altri , per ogni cofa 
che lo promove ; ed altri , per qualunque 

;he da lorza e vig ,0^-
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Oííéi-vifi, che i Maomettani diílinguon&í 

Iré. fpe/ie d i Qahuai la prima é i l v ioocd 
ogni Itquore che ubbriaca la feconda fi fa; 
de'baccelli , che coníengono la coceóla del 
€ ' a 0 \ queíto é da lor chiamato i l Cafft 
della Sultanaper- eífere flato prima ¡ntro-
doito da tlTa , a cagion che rifcaída meno , 
che lacocto!a v e tiene apt'ite e íubriche le 
BudeÜa: la tte-za» íl fa coi grano íleíTo , che 
é foloí ufato m Europa r. non eííendo i bac-
celli a propofito peEtraíportarf] 0. Alcuni Ew 
ropa che recarona de^ baccclli di Caffe r l i 
ch i a maro no ti-fióte- áeir alb'ero Caffe 

I I color, bruno,carico del liquore ,. dié mo
t ivo , , che prima fi? c h i a m a f f e í m ^ o del.mor 
too gelfo lhctiana ^ fotto i l qual; nome fpe-
ziofo guadagnb prima piede in Europa. 

La prepararionc del Caffé confifte , in ar* 
s^f t i r lo-o , , toflarlo ^ cioé dargli un giufto 
grado di torrefazione , fur una lamina di 
térra, o di; raetallo ^ finché' abbiaacquiftato 
un color- brunetto , eguale per tutti. i lati : 
allora poi fe ne macina in un mulinalio tan
to quanto ne- fa d- uopo per- la prefente-
occafione. Qaindi fi fa. bollire un'adattata 
quantita d5 acqua s in mk fi- mette i l Caffé 
macinato , Súbito che ha bollito , fi leva 
dal fuoco e fendofi; lafciata- la decozione 
per un poco d a r g i i i , e raffinarfi 5, o. farfi 
chiara,. fi vería in- tazza 0„ 

11 coñurae, é di bere Caffe quanto piíi; 
saldo e polTibilc, con zucchero ; benché i 
Türch i non fi curino di levartie la fuá amar 
rezza- con punto- di zucchero : i loco fipno-
r i grandi; v? aggiungpno per ognl tazza una. 
goccia d'eífenza d' ambra altri vi fanno bol
lire due- garofani ; altri un- po'd5 anici I n 
diano ; altri del cacouleh , o fia del grano^ 
del cardamomum minus. I l C ^ ^ e u n a del-
leprovigioni neceífarie r che i Turchi fono 
©bb'igati di fomminiftrarc alte lor mog'i <,.. 

L ' ordinario método di abbruüoiire il Caf-
B y tra nol r é in* un buííolo, o vafe cilin
drico'di ílagno , pieno di buchi; per mez-
20 a cui feorre uno fchidioncino : fotto di-
queílo vafe v' é una pentoíá femicircolare , 
ove fi ha m pronto buon fuoco di carbone: 
coll' ajuto d5 un raamco r. lo fchidioncino gt-
ra velocemente , e si va eoílando e abbruíto-
lindo il grano del Caffé; avvertendb di le-
varlo^ via» di quandó in quando, e di fcuo» 
fcerJo., Quando nelle coceóle: T ollo comin
ea; a dar f u o r i e diventano; di color bruno 
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fe uro vuotandbfi in due recípienti, fattí 
con grandi cerchi, i cui fondi fon lamine 
dt ferro,., nelle. quali fon chiufi r i vi il Caf
fé fi agita e rimuove, e fi lafcia finché é 
quafi freddo ; e fe relia lucido , e akofo, 
é un fegno di buona cottura. 

I l Caffe fi. prende con aífai difFerenti , 
anzi talor direttamente oppoüe intenzioni ; 
alcuni 1' ufano per impediré $ fonno^ , al
t r i per ajutare la digeftione> &c . le. fue 
piü reali viríü » riconofeiute da' Medici , 
confiftono in queño r che eííendo i l Caffé 
un buon diífeccante 5. toglie e diífipa i va-
p o r i e gli feoncerti del capo,, provegnenti 
da fovverchia; umidi ta , dilegua, i dolori di 
teña ed aíforbe le acrimonie deflo ñoma* 
eo 3,. donde é venuto i l fuo ufo, dopo- ave-
re fatto ftravizzo di liquori for t i ; . e donde-
puré Tufo pee far vegliare> col raflbdare 
le fibre, erenderlc tefe,, si che manchi quelT 
allentamento che fi ricerca nel fónno.. 

Egli promove ancora la Circolazione, raa 
piíií e megiio nelle perfone di abito corpu
lento ; poiché s' é trovato nuocere a quelli 
che fono magri, fecchi, e di temperamen
to biliofo imperocché difecca i nervi, e gl ' 
inclina a tremori y diceíi che fia pregiudi-
ziale parimenti a quelli che digerifeono trop-
po preílo 5, a quelli , ne'quali la circolazio
ne e afiái c é l e r e o dove vi é' fputo di fan-
gue s. provegnente dalle bocche di qualchc 
vena od: arteria, troppo aperte , od i l fan-
gue é troppo tenue e acido-.. 

Ea materia, oliofa che fi fepara dal Caff¿, 
e che appare su la füa fuperfizie quand'egli 
é abbrudolito ; ed i l fuo ípezial odore , che 
lo; dWingue dalle fave,, dai ceci , dall' or
zo ,„ &c., che arcuni gli ' foftituifeono ,, han 
da eflere le veré indicazioni' de1 fuoi effet-
t i . Se lo confideriamo in riguardo alT 
olio trattone per la retorta , quefto, egual-
mente che queilo,. contiene principj vola-
t i l 1 falini e Cu'furei 

Alia diRoiuzione de5' fuoi fali , ed alia 
miítura de' fuoi fblfi nel fángue , la fuá 
principaie facolta- di promoveré: la veglia 
attnbuir fi debbe : donde puré la di luí 
proprieta di ajutar la digeOione, di preci
pitare i c i b i d i prevenir T eruttazioni, e 
correggere leacrimome delio ílomaco , quan
do fi prende dopo i l pranzo. 

D i qua puré quella fermentazione nel fan-
gue , giovevole alie perfone graíTe: di qua 

la 
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la fuá viítíi diurét ica. Per cfpericnza tro
va fi che giova bere una tazza d' acqua • • 
v a n ü i l Cajfé, per Tenderlo laíTaíivo ; me-
fchiarlo col í a t t e , per «lUog-jere i Cuoi iol-
f i , iuviluppare i íuoi principifalini^ pren
derlo nutr i t ivo, 

S. Pauli, Medico Danefe , íbitiene , clie 
«gli fnerva gli uoínmi , e !i rende incapaci 
alia generaxione i ed é certo che i Turchi 
•gli attvibuiícono i <ned< fnni tíFttu ; ed ail' 
immoderato ufo del 'Caffe , afcrtvono quei-
la fcarfczza infoiita -d1 abitatori che vedefí 
in alcune Provincie, un lempo iepiíipopo-
late . Ma quetT opinioae vien rifutata da Du 
Four. 11 Padre Malebrancbe ha dato al í 'Ac-
cadem'ia Ueaie delle fciente la íloria d^una 
petíona guanta dali'apop'síria col meizo 
di divern chfteri di Caff}-, 

^ l i ' albero che produce ú C a j f t , éuna fpe-
^Lie di jasminum arabicum^ ia bacca quand 
é matura, ha una ftrana durezza ; i l che 
diede motivo ad una opinione, che ipopo-
l i del regno di Yemen nell1 Arabia Felice, 
dov' é coitivato , immoilaírero nelP acqua 
bóllente , o cuoceíTero in una fornacc tut-
to i l Caffe che mandan fuori; per íar che 
non creíca in alcun altro luego. 

Diceí i , ch1 egii renda piu di cinque mi l -
l ioni per anno. Né ció dará punto di ma-
ravigí ia , fe íi coníideri che in Londra (o-
la , oltre quello che íi con fuma nelle cafe 
private, alcuni vi hanno contati tre rnil-
le Luoghi da Caffé. Ne i tre regni íi con--
fumano ogni anno cento tonneliate di bae
che di Caffé:, nell' Inghiltérra foia fettan-
ta , lo che a 300. 1. ñ . per anno , prezzo 
moderato, aícende a 11000, l.fterlineo 

C A L C A R E , termine della pittura, & c . 
ufato , quando la parte di dietro d' un di-
fcgno fi cuopre con piombo ñero , o creta rof-
fa ; ed i cratti o le linee vi fi fegnano per 
mezfo ad una lamina, od altra materia in-
cerata; paliando leggermente íbpra ciaícun 
tratto del difegno con una punta, che lafeia 
i ' impreílion del colore su la lamina, &c. 

C A R I G L I O N E d'un Orologio, é una fpe-
^ie di muíica periódica , prodotta a certi 
intervalli , o ftazioni del giorno, mercé d' 
un particoiare apparato aggiunto ad un Oro-
logio. Vedi OROLOGIO. 

Per caicolare i numeri di un Cariglione , 
e accomodare e dividere 'útambuno del Ca
riglione , deefi oífervare che i l tamburro lila 
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'tanto a girare aítoiiio ^ quanto Voi íiate ^ 
cantare F aria che egli ha da íuonare . 

I i tdmííurro del Catiglivne fi pub í'are d i 
cerre sbarre o -fpranghc che corrono a sgem-
b o , t:on un numero competente di buehria 
efle, affine d ' i n k n r v i rcavicch!', che hanno 
da tirare ciaícun martcüo : cosí 1'ana o la 
íuonata puoíTi cambiare , íenza mutare i l 
íamburro : tale fi é i'-oroiogio di !Londra Viella 
•Boda Keale, edal t r i . In queítu cafo , i ca-
v tcchi , o piuol i , che tirano , o íofpingono 
i martelli , devono penderé giíi dalia sbarra-y 
alcuni piij , alirj meno ; ed alcuni Üando r i t -
t i in «iTa: la ragione di che fi é per far íuo
nare diríítamente i l tempo dell'ana o can-
zonei imperocché la -diítanza di ciafcuoa di 
queíle sbarre pub efierc una íemihreve ; ma 
la maniera Ordinaria é , che 1 cavicchi che 
•íofpingono 1 martelli fieno ñífi nsi tamburrob 

In quanto al coltocare e íituare quelh ca-
v icchi , v o i potete procedert per via de'cam-
biamenti nelle campañe, c ioé , 1 , 2 , 3 , 4 , 
&.c. opiuttofto, íar uío delle note muüca i i : 
dove oííervar fi debbe, quaí fia i l giro o F 
eíieía del laíuonata, oquante note, o cam-
panelli , vi fono, daí piu a'to al pihbaííb ; 
e conleguentemente il tamburro debb'eífere 
diviío da un capo al i 'a l t ro . 

Casi, ne' fegaenti efemp], ogni una del
le arie coníla di otío note , e perb i l 1 ató-
burro é diviío in otto pa r t í . Qaeile divifio-
t i i fono íegnate attorno del tamburro ; d; rm-
contro alie quali ílanno le coJe del mmel lo . 

N o i parliamo qu i , come fe non vi foífe 
che un fol martcllo ad ogni campana , - af« 
finché cib piu chiaramente fi poffa appreft-
dere j ma quando due note del mededmo fuo-
no vengono aífiemc in un' aria , videbbono 
cííere due martelli nella campada , che la col-
pifeano: cosí che fe in tutte Tarie , onde 
volete fare un cariglione che fi efi en da ot
to note, v i occorrano o caichi no tai note 
doppie íopra una campana^ in ¡uogo di ot
to dovete avere fedici martelli ; e in confe-
guenza dividere cosí i l tamburro ^ e battere 
fedici colpi attorno di elfo, d'inconlro a 
ciaícuna coda di martel!o , Quindi convie
ne che lo dividíate tutt ' attorno, in altret-
tante divifioni , quante vi fono note mu-
ficaü, íemsbrevi , mioime) &c.nel l ' aria . 

COSÍ f aria onde fi canta il falmo ceftta-
íimo ha venti femibrevi , e ciaícuna divifio-
ne di cífa é una íemibreve: la prima nota 

n ' é 
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n 'é parinieníi una íemibreve; e percib ful 
tamhurro á d Cariglwne vi debb, eíTere un' ¡li
tera divifione , di cinque ineinquí: ; fíceorne 
chiaramente intender potete, fe concepirete, 
venire la íupafízie di ua tambuno delCiriglio-
m rapprefentata dalle feguenti tavole; come fe 
la fuperfizie cilindrica di un tamburro íolfe di-
ftefa per lungo , o fpiegata ful piano : edalior 
una tal tavola , cosí divifa, fe foíTe avvoltic-
ch ¡ata interno al tamburro , moílrerebbe i 
luoghi, dove tutti i cavicchi debbono ftare 
nel tamburro : imperocché i punti o fegni 
che feorrono intorno alia tavola , fono i luo
ghi de'cavicchi, chefuonano Tarietta. 

I n f a t t i , fe han da dfere perfetti i Cariglio-
nt , vi conviene avere una ferie di camparse 
su ie note della mufica , o zolfa : di maniera 
che ogni campana avtndo ii vero fuono d i /o / , 
l a , f a , poffiate fuonare ogni aria co'fuoi 
bemolli, e diefis ; an^i per qutílo mezzo fuo-
nar poííiate i l báíío ed i¡ foprano con un tam
burro r e difponendo i nomi delle voftre cam-
pane in tcíía d'ogni aria, queíta aria fácilmen
te íi potra tras&ríre al tamburro del CarigUone, 
íenza alcuna perizia di mufica; ma fi deve 
notare che ogni riga nella mufica é trenote 
diftante; c ioé , che vi ha una nota tra ogni 
riga, eguairaente che fopra d ' t i fa . 

Le note del Salmo cente/Jmo. 

A O 

4 - 4 - í -

Tavola per dividere /'/ tambuno del Cari-
glione del Salmo centeí imo. 
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CELESTI Offervazioni, fono oíTervazio-

ni dei fenomeni de'corpi celefti , fatte con 
un convenevole apparato d' iñrumenti Aílro-
nomici , per determinare í loro luoghi, i loro 
m o t i , lefafi, &c. Vedi OSSERVAZIONE . 

GT Iftrumenti principalmente ufati nclle 
Ojfervazioni Cele/ii, fono il gnomone Aftro-
nomico, í lquadrante , i l micrometro, cd ií 
telefeopio; ciafcun de'quali vedi fotto il fuo 
proprio capo, QuADRANTE , ivliCROME-
TRO , TELESCOPIO, GNOMONE, &C. 

Le offervazioni in tempo di giorno fono 
faci l i ; perché i peli attraverfo nei fuoco dei 
vetro. obbiettivo dt l Teicfcopio fono aüora 
dillintamente nercepibiii : in tempo di not-
te , coteíti peli attraverfo debbono i l lumi-
narü per renderli v i f ib i l i . 
- ^Queí ta illuminazione fi efeguifee o per 
mezzo d'una candela, fituata cbíiquamente 
vicino ad effi , cosí che il fumo non inter-
cetti i raggi; o , quando cib riefea incomo
do, con fare un'apertura ncl tubo del Te
icfcopio , vicino al foco del vetro obbietti
v o , per mezzo alia quale s' applica una can
dela che i l lumini i peli attraverfo. 

M . de la Hire ha pciiezionato i l primo 
método , con una giunta , che lo rende d' 
ottimo ufo j e fi fa coprendo i1 eftremita del 
tubo attacco al vetro obbiettivo con un pez-
zo di tocca, o di fino velo bianco di feta. 
Imperocché in tal cafo, unafiaccola, pofta 
ad una qualche diftanza dal tubo, illumina 
talmente il detto velo che rende affaíto vi* 
fibili i peli attraverfo. 

Le oííervazioni del Sale non fi debbono 
fare, fen/a mettere un vetro, íumato alia 
íiamma d'una lamparía o candela, t r a i l T e -
lefcopio é l 'occhioi aíñne di lévame i l íuo 
luflro, che altrimenti confonderebbe e dan-
neggerebbe focchio , fe non foífe intercetta 
una buona parte de' fuoi raggi. 

Notifi , che quando un Corpo celefte é of-
fervato per mezzo d' un Teicfcopio di foh due 
ve t r i , egii appare inverfo o arrovefeiato. 

Le Ofícrvazioni Celefii fono principalmen
te di duc faite: le une, quando gli oggetti 
fono nei meridiano. Vedi MERIDIANO. 

Le altre, quando gli oggeíti íono ¡n cir-
coli vertical!. Vedi VERTICALE . 

CELESTE Globo. Vedi 1'artitoloGLOBO. 

Fine del Tomo Secondo. 
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Linea Meridiana. 

F I G U R A I X . 

Linea Meridiana» 

F I G U R A X , 

Velocita circolare. 

F I G U R A X I . 

Micrometro. 

F I G U R A X I I » 

Micromcíío» 



A S T R O N O M I A . Tav. t . 

Fu?. 3 

Fío . Fuf. 8 

FiO. l'X 







A S T R O N O M I A . 

T A V O L A S E C O N D A . 

F I G U R A X I I I . 

Luna. 

F IGURA X I V . 

l u n a . 

F I G U R A X I V . N0 . 2. 

Latitudine, c Longitudine. 

FIGURA X V . 

Luna. 

F IGURA X V . N0 . 2. 

Terra . 

F I G U R A X V I . 

Luna. 

F I G U R A X V I . N0. 2. 

Terra. 

F I G U R A X V I I . 

Luna. 

F I G U R A X V 1 1 1 . 

Luna. 

F I G U R A X I X . 

Luna» 
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F L y . i5 

F ú f . i S K i So 

Fto. i S W.a 

FLO. 18 
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A S T O N /I I A 

T A V O L A T E R Z A . 

F I G U R A X X . 

Luna . 

F I G U R A X X I . 

Sfera Armirale Tolemaica. 

F I G U R A X X I I . 

Sfera Copcrnicana. 

F I G U R A X X I I I . 

Cometa. 

F I G U R A X X I V . 

Paraccntrieo. 

F I G U R A X X V . 

Cometa. 

F IGURA X X V L 

Commutazionc. 
PJduzione. 
Latitudine 
Luego Geocéntrico». 
Luogo Eliocentrico, 
Luogo Ecccntricu. 

F I G U R A X X V I L 

Paralaffi. 



A S T R O N O M I A 

-

Luoqo Otiico 
Coifuítai¿on£ 

Latifiid¿i%e 
Luütjo Geocetit 

S¡e.l¿ocenti'ico 
£ %ceiiíHco \ 







A S T R O N O M I A, 

T A V O L A Q^U A R T A . 

F I G U R A X X V I I I . 

Refrazione della Paralaffi . 

F I G U R A X X I X . 
Paralaffi. 

F I G U R A X X X . 

Paralaffi . 

F I G U R A XXXT. 

Paralaffi. 

F I G U R A X X X I I . 

Elongazione particolarc. 

F I G U R A X X X I I I . 
Nodo. 

F I G U R A X X X I V . 
Eccliffi. 

F I G U R A X X X V . 

ECGIÍÍTI. Arco fra 'ceníri . 

F I G U R A X X X V Í. 

Eccliffi. 

F I G U R A X X X V I T . 

Emcrfione. 

F I G U R A X X X V I I I . 

Eccliffi . 

F I G U R A X X X I X . 

Solé. \ 

F I G U R A X L. 

Geocéntr ico. 

F I G U R A X L I . 

Crepufcolo. 

F I G U R A X L I 1. 

Crepufcolo. 



A S T R O N O M I A 
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T a v . l V 

F u ? . 3 * 
Sta.JJ 
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S T R O Ñ O M I 
T A V O L A Q \ J I N T A . 

F i G. x L : 11 . 

Siflema Tolemaico. 

F r G. X L I V . 

Siflema Copernicano. 

F i G. X L V . 

Siflema Ticonico. 

F i G. X L V . N * . 2. 

Parallaffi. 

F i G. X L . V I . 

Emerfionc. 

F i Q. X L V I I . 

Penombra. 

F I G U R A 

Equazione del Tcmpo. 

F i G. L I . 

Proflafcrefí. 

F i G. L I L 

Equatore, Sfera, Emisfera. 

Orizonte, Zeni th, e Trópico 
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A S T R O N O M I A . 

T A V O L A S E S T A» 

F I G U R A L I I L 

Quadrante Agronómico . 

F I G U R A L I V , 

Quadrante Erodittico. 

F I G U R A L V. 

Qaadrante Guntcí iano ^ 



A S T R O N O M I A Tav.Vl 
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• A S T R O N O M I A . 

T A V O L A S E T T I M A . 

F I G U R A L V I. 

Quadrante di Sutton. 

F I G U R A L V í I., 

Gnomone., 

F I 6 U R A L V i l . , N0. 2.. 

Rcfrazione. 



A S T R O N O M I A . Tav. V I I . 
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A S T R O N O M I A . 

T A V O L A O T T A V A . 

F i G. L V I I L 

Globo. 

F i c. L V I I I . N0. 2, 

Retrogradazione. 

F r G. L I X . 

Retrogradazione. 

F i G. L I X . N0. 2. 

Globo. 

F i G. L X . 

Globo. 

F i G. L X . N0. 2. 

Planeta. 

F i G. L X I . 

Globo. 

te F i G. L X i . N0. 2. 

Planeta. 

F I G U R A L X I I . 

Latitudine Eliocentrica . 

F l G U R A L X I I . N0. 2. 

Altitudine del Solé. 

F I G U R A L X I I I . 

Dlfferenza Afccnfionale. 

F I G U R A L X I V . 

Anomalía . 
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F i a . So 
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F í a . ^4 

Fea. S3 
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G E O M E 

T A V O L A P R I M A . 

F I G U R A P R I M A . 

Linea. 

F I G U R A I I . 

Compaffo Elli t ico. 

F i GU RA I I I . 

Compaííb Proporzionale. 

F I G U R A I V . 

Compafíb Proporzionale. 

F I G U R A V . 

Gaomone. 

F i G. V . N0. 2. 

Complemento . 

F I G U R A V I . 

Corda, ed Arco. 

F I G U R A V I I . 

Corda, e Ccrchio. 

F I G U R A V I I I . 

Lunetta. 

F I G U R A I X . 

Moltiplicazione. 

F I G U R A X . 

Moltiplicazione, M i fura . 

F I G U R A X I I . 

Secante. 

F I G U R A X I I I . 

Settore, 

F I G . X I V . N.0 i . c 2. 

Settore. 

F I G U R A X V . 

Settore. 

F I G U R A X V I . 

Pr i íma . 

F I G U R A X V I I . 

Divifionc. 
s 

F I G U R A X V I I L 

Angolo Verdéa le . 

F I G U R A X I X . 

Vér t ice . 
Bafe. 
Al t i tudinc . 



T a v . t . G E O M E T R I A Fto. 4 

Fio. 1 4 . , 







G E O M 

T A V O L A 

F I G U R A X X . e X X L 
Evoluta. 

F I G U R A X X I I . 
Scgmeníi . 

F I G U R A X X I I . N.0 i . 
Figure reciproche, 

F I G U R A X X I I I . 
Scgmenti del Cerchio. 

F I G U R A X X I I Í . 
Diacauñica . 

F I G U R A X X I V . ^ . 
Diagonalc . 

F I G U R A X X V . 
Diagonalc. 

hRomboidi 

F I G U R A X X V . 

Catenaria • 

F I G U R A X X V I . 
Diagonalc . 

F I G U R A X X V I I , 
D i á m e t r o . 

F I G U R A X X V I I I . 
Polígono circoferitto. 

F I G U R A X X I X . 
Polígono i fcr i t to . 

E T R I A. 

S E C O N D A . 

F I G U R A X X X . 
Angelo Solido, 

F I G U R A X X X I . 
Quadrato eircoícrií to. 

F I G U R A X X X I I . 
Soliditau 

F I G U R A X X X I I I . 
Dirigente. 

F I G U R A X X X I V . 
Sfcra. 

F I G U R A X X X V . 
Diviíibil i ta. 

F I G U R A X X X V I . 
Parallellc interne. 

F I G U R A X X X V I I . 
Rególo Paralleilo . 

F I G U R A X X X V I I I . 
Parallelepipedo. 

F I G U R A X X X I X . 
Spirale. 

F I G U R A X L . 
Spirale. 

F I G U R A X L I . 
Parallclogrammo, e triangolo, 



G E O M E T A T A . Tav. I I 
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Fio . 25 

FLQ. 3X 
FLQ. 3 a 

MQ. 55 







G E O M E T R I 

T A V O L A T E R Z A . 

F I G U R A X L I I . 
Squadra. 

F I G U R A X L I I I . 
Angolo del contatto. 

F I G U R A X L I V . 
Pofizione fubcontraria. 

F I G U R A X L V . 
Pelecoidi. 

F I G U R A X L V L 
Angoli alterni appoñi . 

FIGÜRA X L V I I . 
Pentágono. 

F IGUR A X L V I I I . 
Ovale. 

Cubo. 
F I G U R A X L I X . 

F I G U R A L. 
Tangente. 

F I G U R A L I . L I I . L U I . L I V . 
Curva. 

F I G U R A L V . 
Cicloide. 

F I G U R A L V I . 
Cil indro. 

F I G U R A L V 1 1 . e L V 11 . N0 . 2. 

Perpendicoiare. 

F I G U R A L V I I I . 
Epicicloide. 

F I G U R A L I X . 
Tetraedro. 

F I G U R A L X . L X I . 
Rettangolo. 

F I G U R A L X I I . L X I I I . 

Proporzionale. 

F I G U R A L X I V . 

Eflrema proporzione. 

F I G U R A L X V . L X V I . L X V I I . 

Reduzione. 
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F t g . 33 

FLÓ. 58 ta I * . * 
Ma . Sq. 

F i o . 6a, 

y m 
F i a . 66 
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G E O M E T R I A . 

T A V O L A Q^U A R T A . 

F I G U R A L X I V . 

Reduzlone. 

. F I G U R A L X V I I I . L X I X . L X X . L X X I . 
L X X I I . L X X I I I . L X X I V . L X X V . 

L X X V I . L X X V I I . 

Trlangolo. 

F I G U R A L X X V I I I . L X X I X . 

Pirámide. 

F I G U R A L X X X . 

Qualita. 

F I G U R A L X X X I . 

Corpo Rcgolare . 

F I G U R A L X X X I I . 

FlefTo contrario 3 o retrogradazione di 
curve. 

F I G U R A L X X X I I I . e L X X X V I . 

Rombo c Angolo acuto. 
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G E O M E T R I A . 

Fea. 68 4> 

K1 

Fu?. 

C A. 

F t q . 74 

F u f . j S 

F c a . i i 

Fia . &3 
Fta .8. 







G E O M E T R I A , 

T A V O L A ( Q U I N T A . 

F I G U R A L X X X I V . 

Efagóno. 

FIGURA I X X X V I I . 

Archi í imi l i . 

F i e . L X X X V I I I . L X X X I X . X C . 

Altezza. 

F I G U R A X C I . X C I I . X C I I I . X C I V . 
X C V . X C V I . X C V I I . 

Angolot 

F I G U R A X C V I I L 

Piani inc l ina t i . 

F I G U R A X C I X V 

Indivifibili . 

F I G U R A C . 

Punto d' infleflionc. 



G E O M E T R I A . Tcw.V 1 
F í o . S' 

F i a . 90 

FtO. 0 7 

' i g . gB 
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