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

E L L E A R T I , E D E L L E SCIENZE* 

COA 
O A B I T A Z I O N E , fi pren
de per Concubinato , o per 
carnale conoícenza tra due 
perfone : e rare volte íi ufa 
queño termine in altro fen-
íb , che di verita . Vedi CON
CUBINA . 

C O A C E R V A T U M vacuum. Vedi V A -
CUUM . 

C O A D I U T O R E , fignifíca propriaraeníe 
un Prelato , ch' é in íocieta con un altro, 
affin di aíTifterlo nell' aecudire alie funzioni 
delia fuá prelatura; ed anche in virtu d i e ib , 
per fuccedergli. Vedi VESCOVO . 

I I Coadiutore ha gli fteffi privilegj che i l 
Vefcovo Üeffo. Vcnivano de' Coadiutori un 
tempo deftinati, o creati dai Re , perché af-
íifteíTero agli Arcivefcovi, ed ai Veícovi di -
ventati vecchi, o lontaoi, e non capaci di 
governare le lor Diocefi, e di ufarvi i l loro 
miniftero. 

Tomo I I I . 

COA 
Coadiutori furono anche chiamati i Ve feo* 

vi in pañi bus Infidelium *, perché é neceffa-» 
r i o , che il Coadiutore di un Vefcovo fia Ve* 
covo anch' egl i ; altrimenti , non potrebbc 
fupplire all'Epifcopale ufizio. 

L'ufo de' Coadiutori nella Chiefa, é pre» 
fo dall' Imperio Romano . Simmaco favella 
di afliHenti, o Coadiutori, dati a' Magiñra-
t i ; e l i chiama adjutoret publiá afficii. 

I Papi, un tempo, facevano un cert' ufo 
delle Coadiutorie , che íi eñendeva a con* 
ferirle a de' giovani foggetíi , con quefta 
claufola , doñee ingrejjus fuerit; c ioé , " íin-
„ ché faranno capaci di entrare ncll' am-

miniflrazione del loro carleo " , Accor-
davano anche delle Coadiutorie a perfone 
che non eran negli ordini , con quefla clau
fola, doñee accejferitj ed altre a perfone lon-
tane, con quefta , cum regrejfus: ma i l Con
cilio di Trcnto pofe molte reftrizioni su que-
ño capo de' C oadiutori, 
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I C O A 
Ne ' Monaflcr; di Re ligio fe v i fono delle 

Coadiutricí, nominate per fuccedere a l l 'Ab-
badcfla , fotto preteflo d' ajutarla nelle fun-
zioni del íuo carleo. Vedi ABBADESSA. 
m C O A G M E N T A Z I O N E , fi ufa appreíTo 
i Ch imic i , per 1' atto di fquagliare una ma
teria, con gittarvi certe polveri, equindi r i -
tlurre i l tutto in un concreto , o in un 
folido corpo. | 

G O A G U L A Z I O N E , é i l condenfare, o 
xappigliare una materia fluida , fenxa che 
perda alcuna delle partí íenfibili che occa-
íionavano la fuá fiuidita; ficcome fpeíío ve-
diarno nelfangue, nel latte &c. Vedi FLUI
DO, e CONDENS AZIONE . 

N o i facciam diftinzione tra V addcnfare, 
che fafíi mercé 1' evaporazlone delle parti 
iu ide d' un corpo, come nella creta, che fi 
addenfa al Solé , propriamente detto indu
rare y e 1' addenfar chefifafenza alcuna per-
dita della foñanza , ch' é detto coagulare . 
C O S Í diciarao , che i l freddo coagula i l fati
gue , &c. 

V i é un termine genérale, cioé , concre
cione ^ che inchiude e la coagulazioNe , e 1' 
induramento. Vedi CONCREZIONE. 

La Coagulaztone principalmente dipende 
¿airadmiftione di fali di differenti nature ; 
come quando lo fpirito di vitriolo é verfato 
fopra olio di tártaro ; e quando fí mefehiano 
degli olj in un mortaio con liquori falini od 
aquei, come nell'unguentum nutr i tum. 

Col l ' injezione di un acido nella vena di 
un animale , i l fangue fi coagula ; lo che 
ferma la fuá circolazione, e reca un'imme
diata raorte. Diverfi veleni fanno i l lor ef-
f e í t o , con indurre Coagulaztone . Vedi VE-
1 E N O . 

C O A L I Z I O N E , é la riunione, o l'adu-
namento di parti , prima feparate . Vedi 
CONGLUTINAZIONE , &C. 

C O B A L T , nella Storia Naturale, una 
fpezie di raarchefíta , che fi fuppone che fía 
Ja cadmía degli antichi ; da cui fi cava ar-
fenico, e fmalto . Vedi CADMÍA , ARSÉ
NICO, &c. 

I I Cobalt per lo piu contiene un poco di 
argento, un poco di rame , raa raolto ar-
fenico . V i fono varié miniere di Cobalt , 
fpezialmente inSaí íonia j alcune in Francia , 
e in Inghilterra. 

C O C C H I O , COACH in lingua Inglefe, 
é un veicolo opportuno per viaggiare, fof-

pefo fopra cinghie di cuoio , e moflo fopra 
r u ó t e . Vedi RUOTA , CARRO &c. 

I n Inghilterra , e per i ' Europa , i COÍ-
chi fono tirati da cavalü , eccetto che nel
la Spagna, dove fi fervono di m u l i . I n una 
parte dell' Oriente , in particolare ne' Do-
minj del Gran Mogol , i Cocchi fono tira
t i da buoi . Nella Danimarca qualche vol-
ta aggiogano i lovRenms, fpezie di anima-
l i cervini : benché piu toño per curioíitk , 
che per ufo. 

I I Cocchiere é d' ordinario pofio fopra un 
fedile alzato davanti al corpo del Cocchio . 
Ma tra liSpagnuoli, una certa política gii ha 
tolto queño luogo, per decreto Regio j a 
occafione del Duca d'Olivares, ilquale feo-
perfe che un importante fegreto del quale 
egli avea tenuto ragionamento nel fuo Coc
chio , era flato udito , e rivelato dal fuo 
Cocchiere : dopo quel tempo , i l luogo del 
Cocchiere Spagnuolo , é 1' iftetíb che quel-
lo de'conduttori di Caltí í i da porta in Fran
cia, equello del noftro Poíliglione 5 cioé ful 
primo cavallo a mano finiflra . 

L'invenzione de' Cocchi la fi dee rícono-
fcere dai Francefi : puré non fono Coc
chi di una moho grande antichita, nemraen 
in Francia i dove appena ohrepaíTa ilRegno 
del lor Francefco I . 

I I lor ufo ful bel principio, fu folamente 
perilpaefe o per la campagna : ed oíferva-
no alcuni A u t o r i , come una cofa fingolare, 
che non v i fu da principio piu á\á\xt Cocchi 
in Parigi: Tuno , quello della Regina , T 
altro quello di Diana , figliuola naturale di 
Arrigo I I . I I primo cortigiano che n' ebbe 
uno , fu Jean de Laval de Bois Dauphin ; 
la cui mole enorme della perfona lo rende-
va inabile a viaggiare a cavailo. 

Si pub quindi giudicare, quanto in que-
fli ultimi tempi abbian crefeiuto e ci opprima-
no la vanita, i l luífo , la dapoccagine e l'ozio ; 
computandofi in oggi in cotefla Citta mede-
fima fino a 15000. Cocchi. 

I Cocchi hanno avuto i l defiino di tutte 
1'altre invenzioni , d' e fíe re portati alia lor 
perfezione per gradi ; al prefente pare che 
non manchi lor nul ía , o in riguardo al có
modo , o in riguardo alia magnificenza . 
Luigi X I V . Re di Francia , fece diverfe leg-
gi fumptuarie, per riílringere e moderare l* 
eccefííva ricchezza de'Cocchi , proibendo 1' 
ufo dell'oro , dell'argento , &c. ma hanno 
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avuto i l deíllno d' eííere írafcurate , e non ub-
bidire . 

ICoccht fipoflbno dividere in due fpezie; 
quelli che hannoarchi o colii di ferro , e quel-
Ji che non nehanno: tanto gli uni che gli al-
tri hannodue parti principali, cioé i l corpo , 
edil carro. 

I I corpo é quella parte , dove i paíTeggieri 
fi alluogano; ed i l cano, quel che contiene 
i l corpo, ed acui fonoattaccatele ruóte , che 
dan moto a tutta la macchina. 

I Cocchi fono diftinti , rifpetto alia loro 
firuttura, mCocchi, propriamente cosí det-
t í , in Canette, Calejft, e Berlme . In nguar-
do poi alie circoílanze del loro ufo &c . noi 
facciam diüinzione , fra Cocchi, o Carrozze, 
da pofta, e Cocchi conduttizj &c. Stage Coa-
ches, Hackney-Coaches &LC. 

Canetta , o mezzo Cocchio , é una fpezie 
di Cocchio che ha un fol fedile grande di 
dietro ; con una piccola feggiuola , al piü 
davanti . Quando queíli fono riccamente 
forniti , lavorati con galánteria , ed hanno 
fpecchi, fon chiamati Calashes . Calash, o 
birozzo , é parimenti una fpezie di veicolo 
leggiero, con ruóte affai baífe, riccamente 
adórna te , che fi ufa in occafioni di fpaífo , 
cd aperto da tstte le parti , per prendere V 
aria , e godere del profpetto della Caropa-
gna . Ve ne fono di queüi , parte con un 
fedile , parte con due , e fin con tre ; do-
ve le perfonc non fiedono colla faccia di rin-
contro gli uni agli a l t r i , ma tut t i colla fac
cia alF innanzi , ogni fedile avendo la fuá 
íchiena . 

Cocchi condutti?; fono queill che fi no-
leggiano nelle ñrade di Londra , ed in altre 
citta grandi, a prezzo fiífato dalla pubblica 
autorita. 

Quelli in Londra fono fotto la direzione de' 
CommiíTionarj, che s'inforraano di tutte le 
l i d e contefe che inforgono , ful loro con
t ó . Diftinguonfi con numeri affiífi nelle por-
telle di eíü Cocchi ; ed i prezzi del noleg-
gio fono determinati per lo flatuto 14. Car. I I . 
e confermato nel quinto e feílo del Re Gu-
glielmo I I I . Per un giorno intero di dodici 
ore 10 /. per un' ora 1 s. 6. d. per ogni ora dopo 
la prima 1 j . ; a queñi prezzi fon obbligati di 
Jrafportare i paíTeggieri in giro di 10 miglia 
íontano da Londra.. 

COCCIFERE, in Botánica, fono quelle 
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piante, che portano coceóle obacche. Vedi 
BACCA, PIANTA, ALBERO, &C. 

C O C C I G E . Vedi COCCYGIS 01, 
C O C C I N I G L I A , una droga adoperata 

dai t intori &c. per dar colori ro í í i , fpezial-
mentechermisi, efcarlatti; e parimenti nel-
la medicina come un cardiaco, eua aleffifar-
maco. Vedi TINGERE , CSCARLATTO. 

Ellaé portata dalle Indie Occidentali: ma 
non fono d' accordo gli Autori intorno alia 
fuá natura: alcuni prendendola per una fpe
zie di verme, ed altri per la bacca d' una pian
ta . 11 P. Plumier, M i n i m o , botánico ce
lebre, hafoíienuta la prima opinione , ePo-
met la feconda. 

Forfe dir fi pub , che vanno ambedue e-
gualmente lontani dal vero nelle deferizioni 
che ci han date ddlaCocciniglia; ecib noa 
oftante, egli vi ha, e una Cocciniglia ch' é 
verme, e un1 a l t racheé femé. Queítaopinio
ne é fondata su la relazioee di Dampier; i l 
quale deferive precifamente cadauna fpezie ; 
fe cib non é vero , almeno é i l piu proba-
bile di qualunque altra cofa fin ora propo-
fla . La deferizione di ciafchedutia é la fe-
guente. 

La COCCINIGLIA Verme, é un infetto in-
generato in un frutto raíTbmigliante a un 
pero: I 'arbuño che lo porta, é cinque o fei 
piedi a l to . In cima del frutto crefee un fior 
roífo, che quand' é maturo , cade ful frutto; 
e queüi aprendofí, difeuopre una feífura che 
ha due o tre pollici di diámetro . Allora i l 
frutto appare pieno di piccoli roííi infetti , 
che hanno ali d' una forprendente piccolcz-
za , e che iv i continuerebbono a ftare , c. 
morirebbono, efi marcirebbono, fe non nc 
foífero tratti fuora. 

Gl ' Indiani adunque diñendendo un drap-
po fotto del!'albero, lo fcuotono con bafto-
n i , finché gl ' infetti fono sforzati di lafcia-
re la lordiraora, e di volare intorno all 'al
bero; loche non poífonofare per molti mo-
mend , fenza cader giu morti ful drappo ; 
dove lafeianfi finché fieno intieramente fec-
ch i : quando 1'infetto vola, é ro í fo ; quand* 
é caduto, ñe ro ; e quand' é fecco, bianco; 
benché in appreííb muti colore. 

V i fono piantazioni intere dcll' albero della 
Cocciniglia, o tonna, come i Nat iv i lo chia-
mano, vicinoaGuatimala, aChepe, eGue-
xaca , nel Regno del Meífico. 
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La CocciNlGLl A femenza , o , come Dam-

pler la chiama, Sylveflrís, é una bacca rof-
fa , che naíce nell' America , e che trovafi 
in un frutto raíTomigliante a quello del!' al-
bero Cocciniglia, o toma . 

I primi butti o germogli producono un 
íior giallo ; pofcia viene i l t ru t to , che é lun-
go, c quand'é maturo s'apre con una feflfu-
xa di tre o quattro polliei . I I frutto é pie-
no d'acini, ofemenze, che cadono allarae-
noma agitaiione, eche gl 'lndiani procura-
no di raccogliere. Otto o dieci di queíH frut-
t i danno a preííb a poco un' tmcia di fe
menza. 

Quefta bacca da una t in ta , o un colore qua-
fi cosí bello, come quello dell'infetto ; e v i f i 
pub uno fácilmente ingannare; benché i 1 co
lore dell' infetto fía piu Üimato. 

C O C H L E A * , in Meccanica, una delle 
cinque potenze meccaniche; altramente chia-
matalaF/fÉ?. Vedi V I T E . 

* Ellae eos) denominata dalla fomiglian-
za $ una Vite col gufcio fpirale d' una 
ehiocciola ^ olumaca^ cu¡ chiamano i La-
t in i Cochlea. 

COCHLEA , in Anatomía , é la terza par
te del Labirinto, o dell'interior cavita deli 
orecchia. Vedi ORECCHI A . 

La Cochlea giace direttamewte oppofta si 
canali femicircolari, ed é propriamente cosí 
chiamata perché fomiglia al gufcio nel qua-
le ftanno le lumache ; per uno de' fuoi pa-
rieti paífa un picciolo ramo del ñervo audi
torio . 

I I fuo canale é diviio per un feptum compa-
fíodiduefoftanze, una quafi cartilaginofa, V 
altra membranofa. 

I due canali che fono diviíi per un feptum , 
fono detti Scala ; V una delle quali , guar
dando verfo i l tímpano , per la feneftra ro
tunda , é chiamata /cala tj/mpani ; V altra 
che comunica col veftibulo , per la feneftra 
ovalis , é detta /cala vejiibuli¿ la prima ña 
in fito piíi alto , ed é la piu grande; la fe-
conda piu baífo, ed é minore . Vedi LABI
RINTO, &c. 

C O C Í M E N T O . Vedi COCTIO . 
COCOS, o Coceo , é una noce, i l cui 

gufcio moho fi adopera dai torni tor i , intaglia-
tori &c. per varj lavori . 

L ' albero del coceo ^ che i popoli di Mala
bar chiamano tenga, crefee dri t to , fenza ra-
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m i , c d' ordinario alto trenta o quaranta pie -
di : i l fuo legno é troppo fpongiofo, e perb 
non fe ne fervono i falegname. In cima egli 
porta dodici foglie , dieci piedi lunghe , e 
mezzo piede larghe , úfate nel coprir cafe , 
nel far fluoie, &c. A l di fopra delle foglie 
forge una grande eferefeenza , in forma di 
cavólo, ottima a mangiarfí j ma i l lévamela 
fa morir T albero. 

Tra le foglie e la fommita della planta 
fpuntano diverfi bocciuoli , della groífezza 
del braccio, che quando taglianfí , diíiilla-
no un liquore bianco , dolce, e grato, che 
ferve per vino, e che ubbriaca : diventa aci
do fe fi tiene per poche ore j ed a capo di 
24 ore fi converte in un forte aceto , e íi 
pub anche preparare per farne acquavite . 
Mentre quefto liquore diftilla, T albero non 
da frutto ; ma quando fi lafeiano crefeere i 
bocciuoli , e' manda fuor un grappolo aífai 
grande, a cui fono attaccate le noci del Coc
eo , fin al numero di dieci o dodici. 

Mentre fono ancor frefehe, e la feorza é 
teñera , fe ne pubeftrarre quafi mezzo boc-
cale d* acqua chiara rinfrefeante ; che in poco 
tempo diventa prima una blanca e molle pol-
pa , ed alia fine fi cendenfa, e prende i l fapor 
della noce. 

L'albero da frutto tre volte Tanno, ed i 
frutti ne fono qualche volta groífi come la te-
flad'unuomo. M o l t i viaggiatori attefiano, 
che con un folo albero di Coceo e col fuo frut
t o , fi puofabbricare un Vafcello, corredarlo , 
e dargli i l carie© , ed i v iver i . 

I l Coco! delle Antille non é cosí grande co
me quello delle Indie Orientali , dell' Africa , 
e dell' Arabia: le piante rare volte eccedo-
no 25 piedi in altezza; ed a proporzione i 
f ru t t i : quefi' é i l Coceo che é in ufo appreífo 
n o i . 

Nel Regno di Siam, i l frutto del Coceo , 
feccato, evuotato della fuá polpa , ferve d i 
raifura, si per le cofe liquide, come per V 
aride. Ved iMisuRA. 

Noneífendoquefti gufci, tut t i della ñcífa 
capacita, maalcunipiugrandi, altri piu pic-
coli i i l loro contenuto fi mifura co'cauris , 
che fon quelle piccole conchiglie delle Maldi-
ve , che fervono per moneta piccola in diverfi 
Stati dell' Indie . Alcuni Cocos contengono 
1000cauris, altri 500 &c. 

C O C T I O j nome genérale per tutte le al
tera-



C O D 
t e m í o n i fatte nei corpi , con T applicaziGn 
del fuoco, o del calore. Vedi CALORE. 

V i fono varié fpezie di Cozioni ; come 
maturazione, frittura ( fr igio ) eliffazione , 
affazione, tonefazione, ed uflione \ le quali 
vedi a lor luoghi ; ASSATIO , TORREFA-
CTIO &c. Vedi pur CONCOZIONE , e DECO-
ZIONE . 

CODA , Cauda, quella parte di un anima-
Je, che termina i l fue corpo didietro. Ve
di ANÍMALE &c. 

La Coda é differeníe si nella figura, come 
nei!' ufo, nelle varié fpezie degli animali : 
ne terreflri, ella ferve per l ibeml i dalle mo-
fche, ed é per lo piíi coperta di p e l o e for-
tificata con oflfa: ne'pefci é cartilaginofa, 
e ferve loro come di timone per dirigere i l 
loro corfo nuotando. Vedi PESCE, e N u o -
TARE. 

NegÜ uccelli é coperta dipenne, e ajuta 
grandemente nelle afcefe e difcefe perl 'aria; 
come anco a prendere i l loro voló fermo e 
coflante , tenendo i l corpo dritto in quel 
mezzo fóttile e cedente, col di lei pronto gi
rare, e corrifpondere a ogni vacillazione del 
corpo. Vedi UCCELLO , e VOLARE. 

CODA , in Ana tomía , fí piglia per quel 
tendine di un mufeolo, che é fiíío o attac-
cato alia parte mobile . A diñinzionc dell'al-
tro tendine che chiamafi capo , o tejta, e 
ch ' é attaccato alia parte immobile . Vedi 
MUSCOLO. 

CODA di rondine , tra i falegname , é una 
delle piíi falde maniere di aggiuntare o com-
mettere pezzi infieme ; cioé quando un pez-
zo di legno che riefee piü grande verfo 1' 
eñ remi ta , é inferito in un altro pezzo; si 
che non pub di la muoverfi o fcappar fuori , 
a cagione che i l buco nell'un^de'pezzi é piü 
ílretto che 1'eftremita inferiore deli 'altro; 
come nella figura d1 una coda di rondine. 

CODA á'iDragone, Cauda Draconis ^ nell' 
Aftronomia , i l nodo difeendente di un pla
neta, caratterizzato cosí 1$ . Vedi NODO. 

Gli Aftrologi procurano di metterja in 
tutt i i loro orofeopi. Vedi OROSCOPO i 

CODA di Cavallo, fra i Tar ta r í ed i C i -
nefi , é l'infegna, o ilvefíillo, fotto i l qua-
le fanno la guerra. Vedi INSEGNA , BAN-
DIERA, &c. 

Appreffo iTurch i ell 'é lo ílendardo che 
1J porta davanti al granVif i re , aiBafsa, e 
Sangiachij per lo che ell 'é accomodata e 
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congegnata ad un capo con un bottone d'oro 
ad una mezza picea, ed é chiamaíaTo^g . 

V i fono dei Bafski & una , altri di due , 
altri di tre code di cavallo. La coda di Ca~ 
vallo pofta fopra la tenda d'un Genérale, c 
un fegnale di battaglia. Quanto all'origine 
di quefio coflume , fi racconta, che in una 
certa battaglia , lo ílendardo eífendo ílato 
tolto dall ' inimico, i l General dell'Efercito, 
o come altri dicono, un Cavaliere privato, 
s'avvisb di tagliar la coda del fuo cavallo, 
ed attaccandola all' eftremita di una mezza 
picea, incoraggí le truppe , e riportb la vi t-
toria . In rimembranza della qual nobile azio-
ne, i l Gran Signore ordinb che quellofoíTe 
i l veííillo che in avvenir fi portaífe , come 
un fimbolo d'onore. Ricaut.-

CODA, nell'Araldica &c. fignifica parti-
colarmente la coda di unCervo; quelle de
gli altri animali avendo nomi peculiari edi-
ñ i n t i . 

CODA d? una Cometa. Quando una Come
ta fcaglia i fuoi raggi innanzi , cioé verfo 
quella parte del cielo, verfo dove i l fuo mo
to proprio fembra che la trafporti, que'rag
gi fono chiamati la barba ; al contrario, 
quando i fuoi raggi fono di dietro fcagliati, 
verfo quella parte , donde appar ch' ella íi 
fcoíia, i di lei raggi fono chiamati la coda 
della Cometa . I cui varj fenomeni, colle lor 
cagioni fifiche , vedi fotto l1 articolo CO
META . 

CODA delle Trincee ^ nell'arte militare, é 
i l pofto od i l luogo dove gli aífediatori co-
minciano a romperé i l terreno, per copriríi 
dal fuoco della ci t ta . Vedi APPROCCI . 

La Coda della tritícea é i l primo lavoro 
che gli aífediatori fanno all'aprire delle tr in-
cee ; íiccorae la teña dell'attacco é quella 
che fi avanza verfo la piazza. VediTRiN-
CEA . 

C O D I A , in Botánica, fignifica la cima, 
o la tefta d'una planta; ma per eccellenza 
la tefta di un certo papavero; donde i l fei-
roppo fatto con eífa é chiamato diacodium. 
Vedi DIACODIUM. 

C O D I C E * , CODEX, é una raccoltadel
le leggi , e delle coflituzioni degl'Imperado-
r i Romani, fatta per ordine di Giuftiniano. 

* La parola viene dal Latino Codex , W* 
bro di. carta; cosí detto ¿zCodicibus , o 
Caudicibus arborum , dai ñonchi degli 
tilberi j la conceda de quali levatam , 

fer-
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ferviva aglianticbi per fcrivervi fopra i 
lo r l ibr i . Vedi CARTA, e LIBRO. 

I I Códice é comprefo in dodici l i b r i , e fa 
la feconda parte della Legge Civile o Roma
na . Vedi CIVILE Legge. 

V i furono diverfi altri Codici avanti i l 
tempo di Giufliniano , tu t t i compendj, o 
collezioni di Leggi Romane . Gregorio ed 
Ermogene, due Legisperiti, fecero cialcuno 
una raccoita di quefta fpezie, chiamatadai 
loro nomi , 'ú Códice Gregoriano, e i l Códice 
Ermogeniano. Inchiudevano quefti le Cofli-
tuzioni degl' Imperadori da Adriano fino a 
Diocieziano , e Maííimino , A . D. 306. 
Niente altro ci refla di eífi, fuorché pochi 
frammenti , eífendo le fteffe Compilazioni 
cadute a térra , perché vi mancb l'autorita 
che le mettefife in efecuzione. 

Teodofio i l giovane fu i l primo Impe-
ratore che compofe un Códice, i l quale era 
comprefo in 38 L i b r i , formati colle Coftitu-
zioni degl' Imperadori da Coüaníino i l Gran
de fino al fuo proprio tempo i abrogando tut-
te le altre Leggi in effo non contenutei e 
queílo é quel che noi chiamiamo i l Códice 
Teodofiano , che fu pubblicato neü1 anno 438. 
e ricevuto ed oíTervato , finché i'annullb i l 
Códice di Giuftiniano. 

11 Códice Teodofiano é flato per lungo 
íempo perduto nell' Occidente : Cuiacio fi 
adopero a tutt 'uomo per riflorarlo, e pub-
bücarlo in condizione migliore chemai. Go-
fofredo ci ha dato un Commento fopra i l C0-
dice Teodofiano , la qual opera coflb al fuo 
Autore trent^anni. 

Ne l <o6. Alarico Re de 'Got i , fece una 
nuova raccoita delle Leggi Romane , prefa 
dai tre an.teriori Codici , i l Gregoriano , f 
'Ermogeniano ^ e i l Teodofiano , cui egli puré 
pubblicb fotto i ! titolo di Códice Teodofia
no . Queflo Códice d' Alarico duro ed ebbe 
vigore lungo tempo ; e fu tutta la Legge 
Romana, che in Francia fi ricevefle. 

Finalmente 1'Imperador Giufiiniano, ve-
dendo 1' autorita della Legge Romana a dis-
mifura indebolita nelT Occidente , verfo i l 
declinar dell' Impero, rifolvette di fare una 
genérale raccoita di tutta la Giurispruden-
2a Romana. Quefla fatica , e la fuá dire-
2Íone, le comraife a Triboniano fuo Can-
eelliere, i l quale trafcelfe le piu fegnaiate 
Cofiituzioni degl' Imperadori , da Adria
no fina al fuo tempo , e pubblicb la fuá 
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opera nel 528. fotto i i tiíolo di Codtee 
nuovo. 

Ma perché GiuíHniano avea fatte diver-
fe nuove decifioni , che mettean dell' alte-
razione nella Giurisprudenza antica ; egli ne 
levb via alcune delle Coítituzioni inferite-
vi da Triboniano, ed aggiunfe in luogo lo
ro le fue proprie ; per la qual cagione ei 
pubblicb una nuova Edizione del Códice nel 
534. ed abrogb la prima. 1 

Quefio Códice á\ Giuítiniano , íiccome tut-
to i i rimanente della Legge Romana , fu per 
lungo tempo perduto nell' Occidente , fin 
al tempo di Lotario I I . che lo t rovb , nel- -
la prefa di Melfi , e lo diede alia Citt'a di 
Pifa. Irnerio fu i l primo che lo pubblicb di 
nuovo nel 1128. 

L'Irnperatore Federico, ad inchiefia del
le Univerfiia , fece che s infegnafíe nelle 
Scuoie; e ne comando 1'offervazione a tut
t i i fuoi popoii. Pcrcib egli ebbe vigore in 
I ta l ia , ed in Germaniaj e tuttavia l'ha in 
una parte della Francia , ípezialmente nel
le provincie meridionali. 

V i fono ftati varj altri Codici pofteriori, 
e particolarmente degli antichi Re G o t t i c i , 
e poi de'Francefi: come i l Códice d'Euridi-
co, i l Coá/Vf Michaul t , i l Coí//Vf L u i g i , Co--
^ w N e r o n e , Códice Henrico , Códice Mar-
chand , Códice dell'acque &c. 

CÓDICE de'Canoni, CODEX Canonum. Ve
di CAÑONE. 

C O D I C I L L O , é una fchedula aggiunta, 
od un fupplemento ad un' ultima volonta. 
Vedi SCHEDULA, VOLONTA', &C. 

Si ufa per giunta di un Teñaraento , 
quando é omeífa qualche cofa, che i l Te-
ítatore voleva aggiungervi, o fpiegare , al
terare, o ritrattare ; ed é deirifteífa natu
ra che i l Teftamento , eccettoché nel Co-
dicillo non v ' é erede , né efecutore. Vedi 
TESTAMENTO . 

Un Codicillo adunque é una meno folen-
ne volouta, d'un che muore teftato, o in* 
teflato , fenza deftinazione di erede ; teftato 5 
quando colui che ha fatto i l fuo Codicillo > 
ha o prima o dopo fatto i l fuoTeílamen-
t o , a coi s 'aí t iene i l Codicillo ^ od a cui 
ha relazione. I n t e ü a í o , quando uno lafeia 
dopo di sé foiamente un Codicillo fenza 
Teftamento , in cui dalegati da pagarfi dall9 
erede legittirao, e non da erede inñituit© 
con T e ü a m e n t o . 
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U n Codicillo i ficcome anco un' ultima 

volonta, pub e íTere /wí ío , o nuncupauvo , 
j \Icuni Autori chiatnano ilTeftamento, Vo-
lonth glande ; ed il Codicillo, piccola ; e pa-
ragonano i l Teftamento ad un Vafceüo, i l 
Codicillo alio fchifo , o barca legatavj . 

Ma vi é di piíi un altra diíferenza tra 
Codicillo e Teftamento i cioé che un Codi
cillo non pub conteneré l 'iníHtuzione di un 
erede; e in un Codicillo , l'uomo non é ob-
bligato ad offervare rigorofamente tutte le 
formalid preferitte dalla legge per l i íblen-
ni T e ñ a m e n t i . , ^ r J-

Ne'Paefi che hanno le lor Confuetudi-
n i , i Teftamenti , propriamente parlando, 
non fono piu che Codicilh ; perché rifteíTa 
íegge di confuetudine nomina l'ercde, e non 
permette eredi Teftamentarj. 

I Codicilli , furono prima recati in ufo 
al tempo di Augufto da L . Lentulo : origi
nalmente furono indirizzati a feguitare i l 
Teftamento ; ch'era, direm cosí , la bafe. 
I n proceflfo di tempo , i Codicilli vennero 
ad avere i l loro effetto, eziandio fe foíTer 
fatti avanti i l Teftamento , purché non vi fof-
fe niente nel Teftamento, che foffe contra
rio al Codicillo. Fu anche permeflb fare de' 
Codicilli fenza Teftamenti. 

Raimondo Lullio ha un Libro , ch' eglí 
chiaraa i l Codicillo \ nel quale pretende di 
aver laíciato a' fuoi lettori i l fecreto della 
Pietra Filofofale i purché eglino lo inten-
dano. 

C O E C U M , ne l l 'Ana tomía , é Vinteflino 
o budello cieco; i l primo tra gl'inteftini grof-
í i ; cosi chiamato , per efler fatto come un 
facco, che non ha fe non un'apertura, che 
gl i ferve per entrata e per ufeita . Vedi I N -
tESTINI. 

Egli é íituato nel la parte dritta , foíto 1' 
arnione. Ne'fanciulli appena nati , e ne' 
quadrupedi , trovafi pieno di eferementi ; 
ma ¡negli adulti &c. fovente difpare, e fo
jamente é péndulo come un verme. I I fuo 
ufo negli adulti é moho ignoto ed ofeuro: 
in un Feto, od un bambino di frefeo nato, 
pare ch' ei ferva di ricettacolo delle feci, per 
quei tempo che 1' anímale non fi fcarica per 
1'alvo. Vedi FETO . 

I I Gliííbnio s'immagina , che in quegli 
a'unuli che l'hanno grande, comeicani , i 
comgh , i forci &c. ferva pariraenti d'un fc-
condo ventricolo, o facco, nel quale 1' ali-
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mentó prepáralo ritengafi , mentre un fugo 
piu copiofo e piü nutrizio n ' é t r a t t o . 

A l t r i vogliono, ch'egli contenga un fer
mento, ed altri i flati degl' intef t ini ; altr i 
penfano , che da eífo fi fepari unumore, per 
mezzo di gíandule iv i pofte , col quale s'in-
durano gli eferementi fecondo che paífano 
per i l colon . 

I I Dr. Lifter aífegna Tufo dell' inteftino 
cieco, ed é , fecondo lui , tenere gli efere
menti che paífano nella fuá cavita ( ficcome 
a lui pare che facciano la maggior parte degli 
eferementi degli animali fani) finché fono 
fufficientemente i r r igat i , concotti , e indura-
t i , per ricevere la figura da darfí loro per mez
zo del colon , e del reftum. Aggiunge, m 
confermazione di cib, che dovunque vi fo
no degli eferementi elegantemente figurati 
della prima fpezie, iv i v ' é un inteftino cie
co capace; e viceverfa. Quefto infatti é ve
ro , che alcuni animali , i quali fono natural
mente lubrici , o non hanno queft' intefti
n o , o T hanno piccoüífimo ; come la talpa , 
l'echino terreftre, la gula &c. Lo feopo del
la natura, nel proceder cosí alia fígurazione 
degli eferementi, ei crede che fia primiera-
mente , per tener lungi le diarree; in fe
cundo luogo , perché meglio fopportifi la fa-
me; (e cosí le chiocciole o lumache 1'in
vernó, rimangono cogí' inteftini pieni \ ) e per 
ultimo, affine di rinforzare e compiere la dige-
ftione e la fermentazione neüof tomaco, e 
negl'inteftini tenui , o piccioli. 

I l Dr. Musgrave ci da ¡a ñoria , nelle 
Tranfaz. Filofof. dell'inteftino Cac«fw d'un 
cañe , i l quale fu tagliato, fenza alcun pre-
giudizio deli'anímale . Un'altra ne reca M . 
Giles, del coecum d'una donna diftefo cosí 
faltamente, cheformava un tumore , i l qua
le teneva quafi tre fogliette d'una fottile, ver-
diccia, e quafi liquida foftanza , per cui ella 
m o r í . E M . Knowlesuna terza, deicQ?r«»?di 
un fanciullo, adismifura eftefo, eriempiu-
to di oífa di ciriegie , che pur fu mortale. 

Alcuni dicono, che per errore queft' in
teftino fi nomini coecum i perocché credono 
che quefti non fia i l coecum degli antichi, i l 
quale fecondo coftoro , era la groíía e glo-
bofa parte del colon , iramediatamente appe-
fa ed aggiunta o attaccata all 'Ileon ; eperb 
danno aquella parte i l nome di appendicula 
vermiformis. Vedi INTESTINI . 

CO E F F I C I E N n , in Algebra,fono nu
men 
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mer i , o date quantita, prefifle a lettere, o 
a quantitadi ignote, nelle quali fi fuppongono 
moltiplicate; e percib, con tali lettere , o 
colle quantita rapprefentate da efle, fanno 
un rettangolo, o prodotto, coefficiensprodu-
£iumí donde i l neme. 

C o s í , in 3 a, ovvero é z , ovveroC x x : 
3 é i l Coefficiente ál 3 a; ¿> ái ¿>x ; e C di 
C x x . Se una lettera non ha numero prefif-
fo , ella é fempre íuppofta avere i l Co-éffkim* 
te 1 ; perché ogni cofa é ella íleíTa una vol-
la . Cosí o b c importa TifleíTo che I ^ J 
ovvero \ be. 

I l Co-effidente la una equazione biquadra-
tica, é , fecondo i l fuo fegno, o la íbmma , 
o la differenza delle due radici. 

I n ogni equazione d'una natura piíi alta, 
i\ Co-efficiente áe\ fecondo te ra ine , é fem
pre T aggregato di tutte le radici che riten-
geno i lor propj fegni; cosí che fe tutte le 
negative fono eguali a tutte le affermative, 
51 fecondo termine fvan¡rva; e dove i i fecon-
clo termine é cosí mancante, é un fegno che 
le quantitadi fotto fcgni contrarj eranocosi 
eguali. 

I I Co-efficiente del terzo termine é l'aggre-
gato di tutti i rettangoli , provegnenti dal
la moltiplicazione d' ogni due delle radici, 
quante fíate fi voglia che aver fi poífano co-
teíle combinazioni d'eííe due; cometrevolte 
5n una cubica, fei in una biquadraticaequa-
zione^ &c. 

H Co efficiente del quarto termine é. Tag-
gregato di tutt i i fo l id i , fatti mercé la con
tinua moltiplicazione d'ogni tre delle radi
ci , quante fíate fi voglia che quefto terna-
l i o poífa averfi ^ come quattro eífer ve ne pub 
In una biquadratica, cinque in una equazio
ne di cinque dimenfioni, &c. E cosí ció an
dera in infinito. 

C O E L I A C A Arteria , la prima arteria di-
ílaccata dal tronco difeendente deiraorta,e che 
va nelT abdome. Vedi AORTA, ARTERIA &C. 

Si divide in due rami , Tuno ful lato de-
flro, l 'altro ful lato fíniñro : i l primo de' 
quali da la gaíirica dextra , che fen va alio 
fíomaco; la cyftica, che fen va alia vefeica 
fellea; l'epiplois dextra alF omento; l ' inte-
ílinalis al duodenum, e ad una parte del je-
junum ; e la gañro epiplois alio ftomaco , 
all 'omento, ed alcuni rami aHegato, che 
entraño nella capfula communis, per accora-
pagnare i ranji della vena porta. 

COE 
I I ramo fínifiro della Coeliaca A la ga-

ftrica dextra, che puré fi fparge fopra lo fio-
maco; 1'epiplois fínifira aii' omento ; e la 
fplenica alia foftanza della mi lza . Vedi cia-
fcun ramo deferitto alfuoluogo. CYSTICO, 
EPIPLOICO &c . 

COELIACA Pajfio-, é unaforta di diarrea, 
o di fluflb del ventre , in cui f alimento paf-
fa e fi fepara o crudo, o chilificato, in luogo 
di eferementi. Vedi FLUSSO, eDIARREA. 

M o l t i Autori fpeífo confondono la paffio-
ne Coeliaca colla lienteria ; ma fono differen-
t i . Vedi LIENTERIA . 

V i é anco wnDiabete COELIACO , chia-
mato Coeliaca Unnalh in cui i l Chilo paf-
fa gih , e feorre con 1'urina, o in vece d' 
urina. Vedi DIABETE. 

Vena COELIACA , é quella che feorre per 
l'intefiino retto. VediRETTO. 

C O E L I Fundas . Vedi FUNDUS . 
C O E L U M . Vedi l'articolo CIELO. 
COELUM appreífo alcuni Anatomici é la 

cavita dell'occhio verfo gli angoli , o can-
t h i . Vedi OCCHIO, e CANTO, &C. 

COENA Domini. Vedi l'articolo BOLLA. 
CO-EQUAL1TA*, termine ch'efprime la 

relazione d'egualita tra due cofe . Vedi EGUA-
LITA' . 

Que'che aderivano alia dottrina diS. Ata-
nafio.circa l aTr in i t a , tenevano i l Figliuolo 
e lo Spirito Santo coequali al Padre . Gl i Aria-
ni &c. negavano la Co-equalitcí. V e d i T R i -
NITA', ARIANO. 

COEREDE, unaperfona, che ha parte in 
una eredita, o in un bene infiem con un al-
tro . Vedi EREDE . " 

COERENZA , termine della Scuola , che 
s'appüca alie propofízioni, ai difeorfi , &c . 
che hanno conneffione, l'un coll'altro, oche 
s'attengono, e dipendono l 'un dall' al tro. 
Vedi CONNESSIONE &c. 

COESIONE , o COHJESIO , in Fifica , é i ' 
azione , con cui le particelle , od i corpufeo-
l i priraarj, onde i corpi naturali fono com-
p o ñ i , connefii fono o Jegati afiieme, cosí , 
che forman pih grofse particelle , e quefle di 
nuovo tenute aíiieme e collegate ftrettamen-
teconaltre, cosí , che formano maffe fenfi-
b i l i . Vedi PARTICELLA , CORPO, &c. 

La cagione di quefta Coefione, o nexus ma-
teriae, ha grandemente intricati i Filofqfi di 
tu t t i i tempi . In tutti i fíílemi di Fifica , la 7 
materia é fuppofia originalmente efsere in 

ato-
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atomí mínu t l , e indivifiblli . Vedi MATE-

RICome e perquale principio quefti cHverfi e 
difíinti corpufcoli vengano prima ad unirfi e 
combinarfi in piccoli fiílemi o compoñi ; e co-
jne giungano a perfeverare in quefto ñato d' 
unione, egli é un punto di fomma difficolta, 
ed infierne della maggiore importanza , fe mai 
altro ve n' ha nella Fifica. 

L ' opinione la piü popolare fi é quella tan
to valorofamente difefa da J. Bernoulli , de 
gravitate atherii; i l quaie rende ragione del
la Coeĵ ow delle parti della materia, mercé V 
uniforme preííione dell' atmosfera : confer-
imndo quefta domina colla tanto nota efpe-
yienza di due piani di marino l i f c i , i quali for-
teraente fi attaccano ( coharent) nell' aria libe
ra , madifacile fidiftaccano in un recipiente 
cfaurto d'aria . 

Ma benché queña teoria poffa fervire tol-
lerabiímente bene per ifpiegare la Coe/íowff di 
compofti, odigrandi collezioni di materia; 
nulladimcno decade aíTai dal poter fpiegare 
quella prima Coeftone dcgli atomi, ' o de' cor
pufcoli p r imi t i v i , onde i corpufcoli de'corpi 
duri fon compoíH . 

UNeuton ci da intorno alhCoe/lone que
ña dottrina: w Le particelle di tutti i corpi 
5, dur i , omogenei , che fi toccano T une T 
3, altre, coharent con una forza grande ; e per 
5, render di cib ragione , alcuni Filoíofi r i -
5, corrono ad una fpezie di atomi uncinati, 
5, lo che in vero non é altro che un fupporre la 
5, cofa ch' é in quiñione , o una petizion di 
5, principio. 

„ A l t r i penfano che le particelle de'corpi 
j , fono conneffe per la quiete; e queñi an-
s, cora in realta non dicon niente . A l t r i re-
3, cano in mezzo alcuni movimenti confpi-
5, rant i , e dicono che ie particelle fon con-
„ neíTe mercé d' una quiete relativa fra eñe . 
„ Quanto a me crederei piuttoño , che le 
5, particelle de' corpi coharem per una forza 
5, attraítiva , con che tendono fcambievol-
5, mente Tuna verfo 1'altra: la qual forza, 
Í, nel punto vero di contatto, é grandiffima ; 
í, a piccole diflanze é minore ; e in alquanto 
sj maggiore diñanzaéaffattoinfenfibile. Ve-
33 di ATTRAZIONE . 

JÍ Ora, fe i corpi compofti fono cosí du-
s> r i , come per efperienza troviamo che al-
?> cuni d'eñi lo fono 3 e pur hanno moltiíü-
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„ mí pori afcofi dentro di effi , e' conflano 
„ di parti folamente adúnate ; e' non é da 
„ dubitare, che quelle particelle femplici le 
„ quali non hanno pori dentro di eíTe, e 
„ che non-furon mai divife in part i , non 
„ fieno infinitamente piíi dure . Vedi M A -
„ TERIA. 

Imperocché tai dure particelle raccolte 
„ in una raaíTa non poñbno per avventura 
„ toccarfi fe non in pochi punti : e pero 
„ molto minor forza richiedefi per fceverar-
„ le , che per romperé una particella folida, 
„ le di cui parti fi toccano per tutte le loro 
„ fuperfizie, fenza pori intermedj, e fenza 
„ interñizj . Ma come tai dure particelle , 
„ folamente adúnate infierne, e toccantifi in 
„ pochi punt i , vengano ad atteneríi , cohcs-
„ rere , si laidamente, come in fatti i l vedia-
„ mo , é inconcepibile ; fe pur non vi ha qual-
„ checaufa, per cui fieno attratte , e premu-
„ te vicendevolmente aífierae. 

„ Ora, le piu piccole particelle di mate-
„ ria poífono üare in Coefione mercé le piu 
3, forti attrazioni, ecoftituire particelle piíi 
„ grandi, la cui forza attraente ép iudebo le : 
3, ed altresi, parecchie di quefie pih grandi 
„ particelle coerí«í/, eoñituir ne poííono dell* 
„ altre ancor piu grandi, la cui forza attrat-
„ tiva é fempre piu debole; e si via via per 
,, varié fucceílioni , finché la progreffione 
„ finifce nelle particelle piíi groíTe , dalle qua-
„ l i appunto le operazioni di chimica, ed t 
„ colori de'corpi naturali dipendono; e che 
„ mercé la \ox Coefione compongono corpi di 
„ una grandezza fenfibile u . Vedi DUREZ-
ZA, FLUIDITA', CFERMEZZA. 

I diverfi gradi di Coefione , coñituifcono 
corpi di diverfe forme epróprie ta . C o s í , of-
ferva i l medefimo grande Autore , le parti
celle de' fluidi, che non coharent troppo for-
temente, e fono piccole abbañanza, per ren-
derfi fufcettibili di quelle agitazioni , che ten-
gono i liquori nella fluidita, fono faciliñima-
mente feparate , e rarefatte in vapore, for
mando quel che i Chimici chiamano Corpi vo-
lat i l i ; rarefacentifi con leggier calore , e di 
nuovo condenfantifi con un moderato freddo. 
Vedi VOLATILITA1 . 

Quelli , le cui particelle fono piu grofle, 
e si meno efpoñe all' agitazione, o che per 
una pib forte attrazione coharent , non fon 
feparabili fenza un maggior grado di calore; 
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cd alcuni di effi non fenza la fermentazione; 
cquefti fanno ció che i Chimici chiaman cor-
p i fifft • Vedi FISSAZIONE . 

COESISTENZA , termine di relazione, 
che dinota, due o piü cofe efiftere affieme, 
nel me de fimo tempe &c . Vedi ESISTENZA . 

C O - E T E R N I T A \ s'ufa appreffo iTeo-
logi , per dinotare reternita di un effere , 
eguale a quella di un altro . Vedi E T E R -
ISJ I T A* . 

Gl i OrtodoíTi tengono la feconda e la ter-
•za perfona della T r i n i t a , Co-eisrne con la pri
ma . VedlTRINÍTA' . 

C O F T I , * COPHTI , OCOPTI, nome da
to ai Crirtiani d' Egi t to , i quali fono deüa 
Setta de' Giacobiti. Vedi GiACOBITI . 

* I Ctiticí fono in efiremo divi j l^ interno 
aW origine , e aW ortografía di quejia pa
rola : alcuni ferivono gophti, altr i coph-
tites , cophtita; , copti , & c . Scaligero 
deriva i l nome da Coptos , Cittci famo-
fa un tempo nelT Egitto ̂  la Metrópoli 
della Tcbaide. Kirchero confuta quefl"1 opi
nión e , e fojliene che la voce originalmen
te flgnifichi recifo , o circoncifo ; e fu 
data a quella gente dai Maomettani, per 
modo di rimprovero , a cauja della loro 
pratica di circoncidere : ma i l P. Sollier , 
altro Gefuita , combatte queflo fentinten
to . Scaligero muto in apprejfo opinione ; 
e dirivb la parola da A I T I U T O ^ , no
rme antico d' Egitto , con detrar la prima 
fi l iaba: ma quefi' opinione ancora dalP. 
Sollier e contraflata. Giovanni de Leo ed 
altri dicono, che gl i Egizj anticamente 
chiamaronoil lor paefeYAch'ihúi, o Cibth , 
da Cibth loro primo Re, donde Cophti-
te & c . altri dicono da Cobtim fecondo Re 
£ Egitto . Vanslebio deriva la parola copht 
da Copt figliuolo di Misraim, ñipóte d i 
TSIce, Tutte quefie Etimologie fon riget-
tate dal Pad. Sollier, appoggiato a que
flo principio •> che fe foflero veré, gUEgi-
zj farebbono ' tut t i egualmente chiamati 
Cophti ; laddove infatti , niun altro fe 
non iCr i f t iani , etra quefli niuno fe non 
i Giacobiti portano tal nome ; non v i ef-
fendo gih comprefl i Melchiti, Donde a 
lui piace dirivar piuttoflo la voce dal no
me G\acoh\ta y con detrarne la prima fil
iaba ^ donde cohitz y cobta , copta , eco-
phta. 

I Cofti haníio un Patriarca, i l quale r i -
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fíede al Cairo , ma prende i l ftio tiíolo ¿a 
Aleffandria : egli non ha Arcivefcovo fotto 
di sé , ma undici o dodici Vefcovi. I I reflo 
del clero, fia fecolare o regolare, é compo-
fto degli ordini di S. Antonio , di San Pao-
l o , e di S. Macario , che hanno ciafeuno i 
lor Monafterj. 

Oltre gli ordini di Sacerdoti, di diaconi, 
e fuddiaconi, iCoftí hanno parimenti degli 
Archimandrit i , la dignita de'quali íi confe-
rifee con tutte le orazioni e cerimonie di una 
rigorofa ordinazione . Quefta mette una no-
tabile difíerenza t r a i p r e t i ; ed oltre 1'ordine 
e F autorita ch'ella da ad effi in riguardo a' 
Monaci , comprende il grado e le funzioni de
gli arcipreti. Per un coílume di 600. anni non 
mai a l té ra te , fe un Sacerdote eletto Vefcovo , 
non é gia archimandrita, la dignita dee con-
ferirfegli avanti la ordinazione Epifcopale. 
Vedi ARCHIMANDRITA . 

La feconda perfona tra i l clero , dopo i l 
Patriarca , é i l Patriarca titolare di Gerufa-
lemme, i l quale puré rifiede al Cairo , a ca-
gion de'pochi Cofti che trovanfi in Gerufa-
lemrae; egli é infatti poco piu che Vefcovo 
del Cairo; mava bensi a Gerufalemtne ogni 
anno a Pafqua , e vifita alcuni altri luoghi 
della Paleüina vicino all' Egitto , che ricono-
feono la di lui giurisdizione. A lui appartiene 
il governo della Chiefa Coftica , durante la 
vacanza della fede Patriarcale . 

Per effere eletto Patriarca , éneceíTario che 
la perfona fia fempre vivuta nella continenza ; 
edeziandio, che fiaverginc: egli é che con-
ferifee i Vefcovati. Per effere eletto Vefcovo, 
la perfona debbe effere nel celibato : o fe é fla
to ammogliato, non lo debbe effere ftatopiíi 
d' una volta. 

A i P r e t i , ed ai minifiri inferiori é permef-
foilmaritarfi avanti 1'ordinazione ; ma non 
fono a cib obbligati , come falfamente of-
ferva Ludolfo. Eglino hanno un' infinita di 
Diaconi , e conferifeono bene fpeffo tal di
gnita anche ai fanciulli . Non altri che la 
piü baffa fchiera del popólo s' arrola tra gli 
Ecclefiaftici; dal che deriva quell' effrema 
ignoranza che trovafi fra effi : nulladimeno 
i l rifpetto de' Laici verfo i l clero é ffraordi-
nario. 

I l loro ufízio é piu lungo che i l Romano ; e 
non fi muta mai in cofa alcuna : hanno tre l i -
turgie, le quali da lor fi variano fecondo le oc-
cafioni . 

La 
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La vita monaftica e in grande ílima tra i 

Cofti ' per cííervi ammeíTo, é neceífario i l 
confenfo del Vefcovo . I Religiofi Cofti h u 
no voto di caftita perpetua ; rinunziano al 
mondo, e vivono con una grande aufterita 
ne'deferti; fono obbligati di dormiré colle 
lor vefti, e colla lorcinturaf, fopra una üoia 
diílefa in té r ra ; e a proftrarfi ogni fera 150 
volte, colla facciae col petto ful fuolo . Son 
t u t t i , cosí uomini come donne, della fec-
cia del popólo; e vivono di limoíine . I Mo-
naflerj di donne fono propriamente ofpitali; 
e poche altre v 'entraño , che le vedove n-
dotte alia mifería. 

I I P. Roderico riduce gli errori e le opi-
nioni de'Co/i/ ai feguenti capi: 10. Chen-
pudiano le lor mogli , e ne fpofano dell'al
t re , mentre vivono le prime. 2°. Che nu-
merano e qualifkano fette Sacramenti cos í : 
i l Battefimo , 1' Eucariftia , la Confermaxio-
ne , 1'Ordine , la Fede, i l Digiuno, e !a 
Orazione. 30. Che negano, lo Spirito San
to procederé dal Figliuolo : 40. Che fojamen
te ricevono tre Concilj Ecumenici; qucl di 
N i cea, queiio di Coílantinopoli , e 1' Efe fi
no . 5o. Che amnettono fol una natura, 
una volonta, e un'operazione in Gesii Cr i -
ño dopo l'unione dell' Umanita colla divi-
n i ta . Quanto ai loro errori nella difciplina , 
fi poffono ridurre. 1*. Alia pratica di circon-
cici'rre i lor fanciulli avanti i l battefimo , che 
é ílata in vigore fra eííi fia dal duodécimo 
fecolo . 2° . A quella di ordinar diaconi nelT 
eta di cinqu' anni. 30. A l perraettere il ma
trimonio nel fecondo grado . 4 . AU'aftener-
íi dal manglar fangue; a chealcuni aggiun-
gono la.. loro credenza d'un battefimo per 
ignem , cui eglino conferifcono con applica-
re un ferro caldo alia fronte od alie guan-
cie. Da altri vengono quefti errori palliati 
e fcufati , e moftrafi che molti di eíli fo
no piuttofto abufi di perfone particolari , 
che dottrine della fetta . E par che ella fia 
cosí , almen nel fatto della lor poligamia , 
nel loro ufo di maggior fangue, ne' matri-
monj in fecondo grado, e nel battefimo di 
fuoco : imperocché la circoncifione non íi 
pratica da loro come cerimonia di religione, 
né comeordinazion divina, ma únicamente 
come un coftume che derivano dagl' Ifmae-
l i " i e che forfe ha avuta la fuá origine da 
una mira alia fanita, ed alia decenza in quel-
le calde regioni. Vedi CÍRCONCISIONE . 
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I Cofti , in diffcrenti tempi , hanno fat-

te diverfe riunioni co' La t in i ; ma fempre 
in apparenza, e per qualche necefifita de'lo
ro affari. Nel- tempo di Papa Paolo I V . fu 
fpedito a Roma un Soriano da! Patriarca di 
Aleííandrja, con lettere a quel Papa, nelle 
quali ei riconofce la fuá autorita , e promet-
te ubbidienza ; pregando il Pontefice che vo-
gíia fpedire in AleíTandria una qualche per-
lona , per tratfeare circa la riunione della fuá 
Chiefa con la Romana : per lo che, Pío I V . 
fue ce fio re di Paolo , eleíTe i l P. Roderico, 
Gefuita, cui fpedl n e l i 5 Ó i , in qualita di 
Nunzio Appoftolico. 

Ma i l Gefuita, dopo unaConferenzacoa 
due Cofti deputati a tal fine dal Patriarca , 
fu fatto fapere , che i tito!i di Padre de Pa-
d r i , Paflor de Paflori^ t Maeflro di tutte le 
Chiefe y che i l Patriarca avea dati al Ponte-
fice nelle fue Lettere, erano puri e meri ter-
raini di civilta e complimento; e che in co
sí fatta maniera gia foleva i l Patriarca feri-
vere ai fuoi amici : aggiunfero, che dopo i l 
Concilio di Calcedone, e lo ílabilimento di 
diverfi Patriarchi independenti 1' uno dall' al-
tro , ognuno era capo e maeftro della fuá 
propria Chiefa. Quelía fu la rifpofia che i l 
Patriarca diede al Pontefice , dopo d' aver r i 
ce v uto una buona fomma di danaro rimef-
fagli dal Papa , per le man i del Confole 
V é n e t o . 

C O F T I C O , o COPTICO , é i l linguaggia 
de1 Coft i . Vedi LINGUAGGIO. 

Quefi 'é 1' antico linguaggio degli Egiz j , 
mirto con moho di Greco; i caratteri ne' 
quali é feritto etiendo quafi affaito Greci . 

I I P. Kircher é i l primo che pubblicb una-
grammatica , ed un vocabolario della L in -
gua Coftica. Non fí sa cheefirtaatcun libra 
in Coftico , toltone le traslazioni delleSicre 
Scritíure , o degli Ecclefiafiici officj , od 
altri che vi hanno relazione, come dizio-
narj, &c. Vedi BIBBIA . 

I I Coftico antico non fi trova piü in og-
g i , fe non ne' l i b r i : la lingua cheadeífoíl 
parla per tutto i l paefe , é 1' Arábica. 

I I Coftico antico che Kirchero pretende ef-
fere una madre lingua e da tutte ie altre in-: 
dependente , ¿ fia ta molto alterata col Greco: 
imperocché oltre F aver prefo dal Greco tu t t i 
i fuoi caratteri , con poca variazione, un 
gran numero di parole é pura lingua greca, 
VoíTio per verita aíferifee , che non vi fu 
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lingua Coftica prima che 1' Egitto diventafie 
agli Arabi íbggetto . Cotefto lingusggio fc-
condo lu í , é una miftura di Greco e d' Ara
bo : né pur i l nome di Coftico eíTendo flato 
al mondo, fe non dopo che gli Arabi furo-
no padroni del Paefe , ma cib non prova nien-
te , come oíferva M . Simón : o non prova 
altro , fe non che , quello che un tempo 
chiaraavafi Egizio , é ñato di poi dagü A-
rabi chiamato Co/í/c-o, per corruzione di l in -
guaggio , o di pronuncia . V i fono, é ve
r o , delle voci Arabiche nel Co/í/co y maque-
fío in aicun modo non prova , che vi foíTe 
avanti quel tempo una Vingua. o Coftica o E-
glzia . Pietro della Valle oíferva, che i Coff/ 
hanno intieramente perduta la lor íingua ; ch* 
ella non s' intende in oggi piíi da eíü \ che 
non hanno altro d' efiftente in eífa lingua , 
fe non fe i l ibr iSant i ; eche dicono ancora 
la Meífa in coî efta lingua: /o/o hanno ¿neffa 
alcuni libri Sacti ^ dicen do ancora la Mejfa in 
fuella lingua. 

T u t t i gli altri loro libri fono ñati trafporta-
t í i n Arábico, ch 'é la loro lingua volgare i e 
cib ha dato occafione al perderfi degli Origina-
i i : aggiugneíi, che e1 fogliono leggere le Pi-
fíole ed i Vangeli nella meífa due volte , una 
5n Arábico , e T altra in CO/Í/VO . 

Del reflo, fe crediamo al P. Vanslebio , 
i Cofti dicono la Meífa in Arabo . Ecco le 
di lui parole : La Mc(fa celebrano in lingua 
Jírabica , eccetto VEvangelio , ed alcune altre 
cafe, che fogliono leggere nella Lingua Cofta 
ed Araba. 

C O F T I C A bibbia. Vedi l'artkolo BIBBIA. 
C O G I T A Z I O N E , l 'at to o Toperazione 

dipenfare. Vedi PENSÍERE . 
C O G N A Z I O N E , nella Lcgge civite, é 

i l vrncolo di parentela tra tutti i difeendenti 
dall'iñeffo ceppo , si mafchi co rae í emmme. 
Con che eil' é diftinta dall' Agnazione, che fo-
lamente comprende i difeendenti del feíío ma-
ícolino . Vedi AGNAZIONE . 

In Francia , per la fucceíllone alia Corona 
íi feguita l ' ^ ^ z / o ^ . - I n Inghilterra, Spa-
gna, &c. la Cognazione } venendo le donne 
alia fucceífione , fecondo i l grado di proífnni-
t a , in mancanza di mafchi, o de'lor difeen
denti di ramo in ramo. 

Nella Legge Romana le parole Cognatio , o 
Cognati fono anche ricevute in un fenfo pm l i -
mitato : Cognatio fignificando folamente i l 
vincolo di parentela tra J difeendenti dall' iftef-
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fo ceppo per via di donne; e cognati, quelli 
tra i quali un tal vingolo di parentela era ancor 
fuífiílente. 

C O G N I Z A N C E , o CONUSANCE, nella 
Legge Inglefe , é il riconofeimento d' un con-
tratto finale per traíporto di beni ereditarj &c. 
(Vedi FINE ) o la confeffione d' una cofa fatta . 
Nel qual fenfo noi diciamo , cognofeens latra^ 
un ladro che confeífa . 

COGNIZANCE , dinota ancora potere o giu-
risdizione . Cosí , Cognizance of pleas, ad
dita una facolta di chiamare o portare una 
Caufa o lite fuor da un altro Tribunale ; lo 
che non altri che i l Re pub fare, fe non fe 
facciafi vedere un diploma, o privilegio per 
c ib . 

COGNIZANCE é qualche volta un termine 
ufato per audienza , o fia, afcoltare una ma
teria giudizialmente . Nel qual fenfo dicia
mo , ta take Cognizance ^ iniorraarí i , fenti-
re, &c. 

COGNIZANCE , fignifica parimenti una mar
ca , o contrafegno ( ĉ e noi diremmo livrea ) 
porto su la manica d'un barcaiuolo, o d' un 
fervidore , e d1 ordinario é i l cimiere di chi 
lo da; con che egli é di í l into, e fi conofee 
appartenere aquello o a quelNobile, oGen-
t ü u o m o . 

C O G N I Z O R , o CONUSOK , colui che 
pafía o riconofee un contratto, per terre o pof-
íeffioni ereditarie, veríb di un altro . Vedi 
FINE, e COGNIZANCE. 

C O G N I Z I O N E , fecondo i l Locke , la 
Cognizione confifte nella percezione della con-
neííione e convenienza , o difeonvenienza e ri~ 
pugnanza , delle noftre idee . Vedi IDEA . 

Nel qual fenfo , Cognizione é termine oppo* 
fto a ignoranza. Vedi IGNORANZ A . 

Conofcere , che t i blanco non (t ñero , é fola
mente percepire che quefte due idee non s' ac» 
cordano. C o s í , nel conojeere, che i tre an-
goli d'un triangolo fono eguali a due retti r 
che altro piu faeciam fe non pereepire, che l* 
egualita a due angoli r e t t i , neceífariamente 
conviene ai tre angoli d'un triangolo, e n ' é 
infeparabile '. 

Spezie della COGNIZIONE . Per tutto quello 
che fi riferifee alia convenienza, o difeonve
nienza delle idee , rrdur fi pub Tintera dottri-
na, e coníeguenteraente tutto i l fondo della 
no&va. Cognizione y a quattro eapi; cioh i den-
tita o diverfita , relazions , coefijlenza , ed efi~ 
Jienza reale * 
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In quanío all' identiía, o díverfifa delle 

noñvc idee, offerveremo, che egü é i l pri
mo atto deüa mente percepire le fue pro-
prie idee •, e, fin la dove le percepifee, co-
nofeere cib che ciafeuna é , e quindi appren-
dere la lor differenza; c ioé , Tuna non ef-
fer 1' a'tra : con cib la mente chiararaente 
percepifee , ciafeuna idea congruir con fe 
í k í í a , ed effere quello c h ' e l l ' é , e tutte le 
idee diftinte difeonvenire, o difeordare . — Fa 
ella queílo fenza alcuna fatica, o deduzio-
ne, per i l fuo natural potere di percezione 
e diíiinzione ; e per far queílo, g!i uomi-
ni dell'arte hanno ñabiíite certe rególe ge
neran , oprincipn come, che quello c h ' é , 
é • e ch 'é impoílibile che la medefima co
fa fia c non fia . Ma niuna altra maííima 
pub far che un nomo conofea piu chiara
raente che un rotondo non é quadrato , 
falvo che la mera percezione di queftedue 
idee , le quai la mente, alia prima occhia-
ta , conoíce che difeonvengono tra sé , o 
difeordano . Vedi ASSIOM A . 

Lafeconda fpezie di coavenienza, o dis-
convenienza , che la mente apprende , in 
qualcuna delle fue idee , fi pub chiamare 
relativa ; e non é al tro che la percezione 
della relazion tra due idee, quai fi voglia-
no , o di qualunque fpezie che fieno ; cioé 
la loro congruenza, o difeongruenza , d'una 
dalP altra, ne' varj moi i i , o rifpetti , onde 
la mente s1 appiglia a compararle . Vedi 
RELAZIONE. 

La terza forza di congruenza, o difeon
gruenza , che fi pub trovare nelle noli re 
idee , é la coefiílenza, o non coefiftenza, 
nel medtfimo fubbietíoj e quefio appartie-
ne particolarmente alie íofianze , C o s í , quan-
do affermiamo deil'oro , ch 'egü é filio , non 
vogliam dir altro, fe non, che la nífez/.a , 
od i l potere di redare incoo (unto nel fuo-
co , é un' idea che fempre accompagna 
quella particolar forta di giallore, di pelo, 
di fufibiüta &c. che fa la noftra idea com-
pleUa fignificata per la voce oro. 

La quarta forza, é quella deli'attuale e 
rea le eíillenza , che conviene a qualche idea . 
Vedi ESISTENZA . 

Dentro queíle quattro forte di conve-
nienza, o difeonvenienza , fembra contener
ía íutta la Cognizione che abbiatno , o di 
cui fiam capaci ; imperocché tutto quello 
c^e canofclamo , o che poííiamo affermare 
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intorno ad una idea, é , che ell' é , o non 
é la íteíTa, che quaich'altra ; come che i l 
turchino non é giallo \ che ella coefilie, o 
non coefilie con un'alera neU'iíleffo fogget-
t o \ come , che i l ferro é fufeettibile delle 
impreílloni magnetiche : ch' ella ha quefta 
o quella relazione con alcune altre idee ; 
come , che due triangoli , fopra bafi egua-
l i , tra le medefime parallele, fono eguali; 
ovvero, che ell'ha un' efidenza reale fuori. 
della mente; come, che Dio é . 

La mente viene al poíTeíTo della verita, 
in varié maniere, che coftituifeono altret-
tante diveríe fpezie di Cognizione. 

C o s í , quando l1 intciietto ha ia viña pre-
fe n te della convenienza , o difeonvenienza 
di alcune delle fue idee, o della relazione 
che hanno Tuna con l ' altra , queíV é chia-
mata cognizione attuale. 

I n lecondo luogo , dicefi che un uorao 
cono/ce qaalche propofizione, quando aven-
do una fiata evidentemente apprefa la con
gruenza o la incongruenza delle idee, ond' 
effa propofizione é comporta, e si colloca-
te nelia fuá memoria , che quandunque ven
ga a riflettervi di nuovo, la mente v i da 
i l fuo aífenfo fenza dubitazione, fenza ePi
tanza , ed é certa della veri ta di effa: que
lla chiamar fi pub cognizione abituale. E si 
un uorao fi pub dir che conofea tutte quel-
le venta, che fono alluogate nella fuá me
moria, mercé d'una previa, chiara, e ple
na percezione. 

Della Cognizione abituale, ve ne ha due 
forte ; Tuna con fifi e in quelle verita, che 
fono cosí fchierate nella memoria , che ogni 
volt a che occorrono alia mente, eil' anual
mente percepifee la relazione che v ' é tr$ 
le loro idee; e queft'é in tutte quelle veri
ta, dove le idee fie fie , mercé d'una vi fia 
immediata, feoprono la loro congruenza, o 
incongruenza, 1'una coll'altra . L'altra é di 
quelle venta , delle qualí effendo fiata la 
mente convinta, ritiene la memoria del con-
vincunento, fenza le prove . Cosí uno, i l 
quale fi ricorda certamente , d' a veré una 
volta apprefa o percepita la dimoílrazione, 
che tre angoli d'un triangolo fono eguali a 
due ret t i , cono/ce e sa che cib é vero, eziandio 
quando quella dimofirazione gli é ufeita dalla 
mente , né pub forfe da lui raccoglierfi o 
rammentarfi : ma lo conofee in modo difie
ren te da prima ; c ioé , non per mezzo deir 



14 COG 
iatervenzione del!e idee medie, onde la con-
venietiza o difconvenienza di quelle che era-
no nella propofizione, fu in prima percepi-
ta ; ma col ricordaríi, c ioé , col conofcere , 
ch' egli una fiata fu certo della verita di 
cotefta propofizione, eífere i tre angoli d' 
un triangolo eguali a due r e t t i . L ' imrnu-
tabiüta delle medefime relazioni tra le me-
defime cofe immutabiii , é adeffo F idea , 
che gli modra, che íe tre angoli d' un trian
golo furono una volta eguali a due retti , 
cosí fempre i l faranno. E di qua egli vie
ne ad eífere certo, che cib che una volta fu 
vero , é fempre vero ; che quelle idee che 
una volta s'accordarono , s1 accorderanno o 
conveniranno fempre; ed in coníeguenza , 
che quello ch'egli una volta CO«O¿¿Í etfer ve
ro,, fin tanto che fe ne potra ricordare ch' 
ei lo conobbe ^ fempre conofcera eííer vero. 

Gradi della COGNIZIONE . In quanto ai 
gradi differenti, od aüa chiarczza della no-
lira Cognizione , ció par che ftia nella dif
ieren te maniera, che ha la mente di perce pi
re la convenienza , o difconvenienza di al-
eune delle fue idee . Quando la mente per-
cepifee quefta convenienza o difconvenien
za, di due idee iramediatameníe per fe ftef-
fe, fenza 1'interveozione di alcun' altra , 
polTsam chiamar quefta, una Cognizione in
tuitiva j nel qual cafo la mente apprende 
la verita, come V occhio la luce , foi con 
cíltre diretta verfo di lei . Cosí la mente 
percepifee, che i l bianco non enero; che 
tre fono piu che due , ed eguali a uno e 
due. Quefta parte di Co^ /^ /o ,^é irrefiftibi-
l e ; ed a guifa del lucido chiaror del Solé, 
ímmediatamente fi fa a forza conofcere, fu-
t i t o che per quel verfo dirige la mente la 
fuá ,vifta • Da quefta intuizione dipende 
tutta la certezza , ed evidenxa deli' altra 
noftra cognizione ; quai certezza ognuno 
trova eífere cosí grande , che non pubim-
maginarfene , e perb non pub dimandarne 
una maggiore. 

I I grado, che viene appreífo , della Co-
gnizione, é , quando la mente non appren
de quefta convenienza , o difconvenienza 
iramediatamente , o per la juxta pofizione , 
direm cosí, delle idee; perché coteñe idee , 
íntorno alia cui convenienza o difconvenien
za faífi ricerca, non poííono dalla mente re-
car fi in uno , o porfi aífieme , ficché lo 
moftrino. I n quedo cafo, e l l ' é coftretta di 
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feoprire la convenienza o difconvenienza , 
cui va cercando, mercé 1'intervenzione di 
altrc idee; e queft 'é quello che poi chia-
miamo raziocinio . Vedi RAZIOCINIO . 

C o s í , fe ci venga talento di conofcere V 
accordo, o la difeongruenza , in grandez-
za, o capacita tra i tre angoli d'un trian
golo , e due angoli retti , cib non farem 
gia merced1 una iramediata vifta e cotn-
parazione d 'e í f i , perché i tre angoli d'un 
triangolo non poííono recarfi in uno , ed 
aííieme tutt 'a un tratto, e compararfi con 
ogni altro , o coi due angoli; e perb la 
mente non ha di quefto una cognizione 
immediata o intuitiva . Ma dobbiamo in-
velíigare e feoprire alcuni aitri angoli, co5 
quali i tre angoli d' un triangolo hanno 
egualita; e trovandoíi eguali a due retti , 
venghiarao a conofcere T egualita dizque' tre 
angoli a due angoli r e t t i . 

Quefte idee intervenienti, o intermedie, 
che fervono a m&ftrare la convenienza di 
altre due , fon chiamate prove ; e dove la 
convenienza , o difconvenienza per quefto 
mezzo rettaraente e chiararaentc vien per-
cepita , cib chiaraafi dimoflrazione; e la pron-
tezza della mente a trovare quefte prove, 
ed applicare bene , é quello che chiamia-
mo psrfpicacia o faga cita, Vedi DIMOSTRA-
ZIONE. 

Quefta Cognizione , quantunque fia cer
ta , non é cosí chiara ed evidente come Ja 
i n t u i t i v a , richiedefi fatica ed attenzione, 
ed una ferma applicazion della mente, per 
difeoprire la convenienza o difconvenien
za delle idee, ch'ella con fulera ; e videbb' 
eífere una progreíTione per gradi, o paíí i , 
prima che la mente in quefto modo colga 
qualche certezza. Avanti la climoftrazione , 
dubitavafi ; lo che nella Cognizione intuitiva 
non pub fue cederé alia mente, che ha la fuá 
facolta di percezione, reftatale in un grado 
capace d'idee diftinte ; appunto come non 
pub reftar dubbio all 'occhio, (che diftinta-
mente vede il bianco, e i l ñero ) fe queft* 
inchioftro , e quefta carta, fieno tuttid'ura 
colore. Ora , in ogni paífo che la ragio-
ne fa nella Cognizione dimoftrativa, v i é 
una Cognizione intuitiva di quella conve
nienza o difconvenienza , ch'ella cerca col-
la proííima intermedia idea , di cui fi fer-
ve , come di prova ; imperocchc fe non 
foífe cosí , quefta puré avrebbe di prova bi-

fogno 
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fogno i po lché f en ía la p c r m í o n e di tale 
convenienza o difconvenienza , cognición 
non fi genera. 

Da í che é evidente , che ogni palio nel 
r ax ioc in io , che genera Cognizione, ha una 
certezza in tu i t i va ; quale apprefa dalla men
t e , non íl ricerca altro p iu , fe non r icor-
d a í e n e , per rendere la convenienza o difcon
venienza delle idee , che fan 1' oggetto della 
nofíra invefligazione , v i f ib i le o certa . Que-
ña. percezione i n tu i t i va della convenienza, 
o difconvenienza delle idee in te rmedie , in 
ogni pa f ío , e progreffione della dimoftrazio-
n e , debbe altresi efattamente via v ia nel l ' 
in te l le t to p r o c e d e r é ; e debbe un uomo eííe-
re ficuro , che niuna parte s ' é t ra iafciata; 
c pero che nellc lunghe deduzioni , la me
mor ia non ne pub fác i lmente ritener tu t ro 
i n í e r o i l filo; una tai Cognizione rendefi piu 
imperfetta che 1' in tu i t iva , e g l i uomin i fpcf-
fe vol te abbracciano falíita per dimoftrazio-
n i . Ved i CERTEZZA , FALSITA', &C. 

Generalmente fi da per conceflo , che le 
Matemat iche fole fíeno capaci di certezza 
d i m o f t r a í i v a : ma Tavere tal convenienza , 
o difconvenienza, che fi pofia i n t u i t i v a m e n 
te percepire, non elfendo , fíccome penfia-
m o , i l pr iv i legio delle idee di n u m e r o , di 
ellenfione, e figura ; forfe per mancare di 
giufto m é t o d o ed applicazione dal canto no-
í l ro , e non perché manchi íufficiente ev i -
denza nelle cofe , é a v ve ñ u t o che fi creda 
ave re la dimoftrazione poco che fare nelle 
altre part í della Cognizione. I m p e r o c c h é in 
t i n t e quante le idee nelle quali i ' in te l le t to 
pub apprendere la convenienza , o difconve
nienza immediatamente , i v i egli é capace 
d i Cognizione in tu i t i va ; e dovunque pub per
cepire la convenienza, o difconvenienza d i 
due idee , merce 1' in tu i t iva percezione della 
convenienza , o difconvenienza che hanno 
con altre idee intermedie , i v i la mente é 
capace di dimoftrazions ; lo che non é l i m i -
tato e r ü l r c t t o alie idee d i figura , d i nu
m e r o , di eflenfione , o de' lor m o d i . 

La ragione , perché fiefi generalmente fup-
pol lo , appartenere la d imo í i r az ione fulamen
te a quefte, é p e r c h é , nel paragonare la lo
ro egualica, ed ecceffo, i modi dei numeri 
^an ciafcheduno molto chiara e percepibile 
ja me nema diíferenza : e nell ' ellenfione , 
benché ogni menomo ecceffo non é cosí per
cepibi le , tut tavol ta la mente ha inve í l i ga to 
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un m é t o d o per difeoprire la giufia egualita d i 
due angoli , di due e f lenf ion i , o figure ; e 
si le figure come i numer i fi po í íono metter 
giu , o f c r iv t re con marche v i f i b i l i , e du-
r e v o l i . M a nel l 'a l t re idee fempl ic i , i cui 
modi , e le cui differenze fi fanno , e con-
tano per g r a d i , e non per l a q u a n t i t a , no i 
non abbiamo cosí dilicata ed aecurata di-
ñ i n z i o n e delle lor differenze, che percepia-
mo o t roviamo metodi di mi fu ra re la loro 
giufta egüa l i t a , o le loro giu (te differenze. 
I m p e r o c c h é , quell ' altre idee femplici eífen-
do apparenze, o fenfazioni , i n no i prodot-
te , d á l l a m e l e , dalla figura, dal m o t o , & c . 
de' m i m n i corpufcol i , di per sé f o l i , infen-
fibili; i lor differend gradi par iment i dipen-
dono dalla uanazione di aicune , o di tu t te 
que í ie caufé ; la quale p o i c h é non pub da 
noi c fie re o fie r va ra nelle particelle della ma
te r i a , ciafeuna delle quali é troppo f o t t i i e , 
ne pub pero p e r c e p i r í i ; egli ci é impoffibile 
avere efatte mi fu re de' diverfi gradi di que í t e 
idee fempl ic i . 

C o s í , non conofeendo qual numero di par-
t i ce l l e , né qual moto di efie é atto a pro-
durre un preci ío grado d i bianchezza , per
ché non abbiamo alcun certo modello , onde 
mi íu r a r l c , nrun mezzo onde d i í l i n g u c r n e cia
feuna , e menoma di fie re nza ; i ' ún ico pre-
fidio che ci reí ia , c ne' noí l r i fenfi , che 
in que fio punto ci mancano . M a dove la 
difFcrenza é si grande , che produce nella 
mente idee chiaramente d i f i i n t e , quelle idee, 
come vediam ne ' co lo r i di diverfe fpezie, 
tu rchino e rofib per efempio , fono egual-
mente capaci di dimoftrazione, che le idee 
di numero e di efienfione. E quello che di* 
c ism qu} d e ' c o l o r í , é vero i n tutte le qua
li ta fecondarie . 

Quefti due perianto , intulzions, e dimo-
firazione , fono i gradi della no í l r a Cogni
zione , qualunque decade da uno di que f i i , non 
é fe non fede, od epinione, non cognizione; 
almeno in tu t te le veri ta general i . Vedi 
FEDE, ed EVIDENZA. 

V i é per ver i ta un'altra percezione della 
men te , la qual verfa circa la particolar efi-
ftenza degli efferi finiti fuori di noi , che paf-
fando la probabili ta , ma non arrivando né 
all 'un né alT altro de'precedenti gradi di cer
tezza , viene fotto i l nome di Cognizione. 

Non vi pub efie re cofa piu cer ta , dique-
fia; cioé che 1' idea cui riceviamo da un og
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getto eílerno , c nelle maní noííre í queíl' 
c Cognizione in tui t iva; ma fe quindi infe
rir poffiamo certamente 1'efiftenza di qual-
che cofa fuori di no i , corrifpondente a que-
fía idea , alcuni penfano che fi poíía met
iere in dubbio; perché poífono gli uomini 
avere tale idea nelle loro mentí , quando 
anche tal cofa non efifta , e quando niun 
tale oggetto affetti i loro fenfi . Vedi COR-
PO , ed ESISTENZA . 

Ma cgü é evidente , che noi fiamo in-
vincibilmente confcii a noi íkffi d' una dif-
ferente percezione, quando miriamo i l So
lé i l giorno , e quando peníkmo ad eífo 
la notte ; quando attualmente gufíiamo dell' 
aífenzio, odoriarao una rofa, e quando fo-
lamente penfiamo a tal odore o fapore ; 
cosí che a buona equita fi pub aggiugne-
re alie due prime (ont á\ Cognizione, que-
fla ancora dell'efiftenza di particolari og-
getti efterni , per queila perfuafione e co-
nofcenza che abbiamo dell' attuale ingreífo 
delle idee da eíTi provegnenti , ed ammet-
tere quefti tre gradi di Cognizione, cloh in
tuitiva , dimojirativa •> e fenfitiva. 

Ma poiché la noñra Cognizione é fonda-
t a , ed impiegata únicamente fopra le no-
flre idee, diqul forfe feguiraegli, chedeb* 
ba ella eífere alie nollre idee conforme ; e 
che dove le noíire idee fon chiare e diftin-
t e , ofcure e confufe, iv i fia tale ancora la 
noftra Cognizione ? N o i rifpondiamo , che 
no ; imperocché confiñendo la noftra Co-
gnizione nelia percezion dell'accordo , odel-
la difcordanza di due idee, quai fi voglia-
no , la fuá chiarexza od ofcurita , confifte 
nella chiarezza od ofcurita delle idee fteífe. 
U n uomo , efempigrazia , che ha una idea 
chiara degli angoli d'un triangolo, e dell' 
egualita a due r e t t i , pub tuttavia non avere 
che un' oícura percezione della loro congruen-
za , e si non averne che una moit' ofeura Co
gnizione : ma idee ofcure e confufe non pof-
íbno mai produrre alcuna Cognizione chiara 
o diftinta i perché finché le idee fono ofcu
re , o confufe , non pub mai 1' intelletto 
percepir chiaramente , fe convengano tra ef-
íe , odifeonvengano : o , perfpiegare la ftef-
fa cofa in altre parole, colui che non ha de
termínate idee alie parole delle quali fi fer-
vc , non pub farne propofizioni delle ve
n t a , delle quali egli poíía eífer certo. 

Da tuno queílo fegue j i0.Che non pof-
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íiamo avere Cognizione , fe non fe fin do-
ve abbiamo idee. 

2o. Che non &hh'\&xnQ Cognizione, fe non 
fe tanto quanto abbiamo percezione della 
convenienza, o difeonvenienza delle noftre 
idee, o per intuizione, o per dimoftrazio-
ne, o per fenfazione. 

3o. Che non poíTiamo avere una Cogni
zione intuitiva, che fi eftenda a tutte le noftre 
idee 5 e a tutto quello che vorremmo cono-
/cm? intorno ad eífe ; perché non poffiamo 
efaminare , e percepire tutte le relazioni che 
hanno l ' una colT altra per juxtapofizione, 
o per un' immediata comparazione d' una 
coll 'altra. Cos í , noi non pcífiamo intui t i 
vamente percepire 1'egualita di due eñen-
fioni , la difíerenza delle di cui figure fa le 
lor parti incapaci d' una puntual applicazio-
ne imraediata. 

4o. La noftra razional Cognizione non pub 
giugnere a tutta 1'eftenfione delle noftre 
idee, perché tra due differenti idee che noi 
vorremmo efaminare, non troviam fempre 
tali prove, mercé le quali connetter poíTia
mo 1' una all1 altra , con una Cognizione in
tuitiva in tutte le parti della deduzione , 
e del progreíío del raziocinío. 

5o. La Cognizione fenfitiva, non andan
do piu in l a , deli'efiftenza delle cofe, at-
tualmente prefenti a' noñrí fenfi , é non oftan-
te molto piü anguila eriftretta, chenolfoa 
F altre due. 

6o. Da tutto il che, é evidente , chel'efte-
fa o T ampiezza della noftra Cognizione non 
folaraente é inferióte alia realita delle cofe, 
ma anche aU'eftenfione delle noftre proprie 
idee. Noi abbiamo le idee d'un quadrato, 
d'un circolo , e dell'egualita , e purnonfa-
rem forfe mai capaci di trovare un circolo 
eguale ad un quadrato. Vedi CIRCOLO. 

Ampiezza, e Limi t i della COGNIZIONE. 
Le affermazioni, o le negazioni che faccia-
mo intorno alie idee che abbiamo, riducen-
doíi alie quattro forte mentovate di fopra, 
cioé , identita, co-efiftenza, relazione, ed 
efiftenza reale, poniamci a cercare fin dove 
la noftra Cognizione fi eftenda in ciafeuna di 
eífe. 

i0 . Quanto all ' identita, ed alia diverfitii , 
la noftra intuitiva Cognizione tanto fi eften-
de, quanto le noftre idee fteífe ; e non v i 
pub eífere idea nella mente , ch'ella nom 
percepifea fubito per umCognizione in tu i t i ' 

va , 
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va, cfTerc quello c h ' e i i ' é , cd efTere da ogni 
ahra divería. j - r 

30. In quanto alia convenienxa , o diícon-
venienza delle nüflre idee di coefiftenza , la 
Cognizione noílra é qui moho mancante , 
benchá in queíla le maggiori e le piü eííen-
ziali parti del noftro fapcre, intornoalieío-
fíanze, coníííkno : imperocché non c líen do 
altro le noftre idee delle foílanze, che certe 
coilezioni d'idee femplici, coefiíleníi in un 
íubbietto , ( la noftra idea delia fiamma , per 
efempio, é , un corpo caldo , luminofo , e 
rr.oventc fi a l l ' i n sü . ) Quando concfcer vor-
reramo alcun che di piü , interno a quetta 
od a qualch'altra forre di íbftanza, che al
tro facciam no i , fe non fe cercare , quali al-
trequalith, o virrudi, cotefte fortanze han-
no, o non hanno ? il che ñ riduce a fapere, 
quali altre femplici idee efiílano o non efi-
ítano con quelle che compongono o forma-
no tal idea complefla . Di cib la ragion f i é , 
che le idee femplici, le quali formano le no-
fíre idee complefle delle foftanze, non han-
no vifibile neceffaria conneíTione , od incon-
íiílenza con altre idee femplici, intorno alia 
cui coefiftenza con efíe vorremmo infor
mare! . Eííendo parimenti quefle idee , per 
la maggior parte, qualitadi fecondarie, che 
dipendono dalla primaria qualita delle lor 
parti minute o infenfibili, oda q nal che a i ira 
cofa ancor piü rimoía dal nofíro compren
dere j é impoffibile , che conofeiamo , quali 
abbiano una neceffaria nnione , od inconfi-
fíenza , 1'una con 1'altra, poiché non cono
feiamo la radice , da donde fpuntano , o la 
mole , la figura , e la teílura delle parti da 
cui dipendono, e da cui rifultano. Oltre di 
cib , non é poffibile a noi di feoprire la eon-
neilione tra alcuna qualita fecondaria, e quel
le qualita primarle , da cui eíía dipende . 
N o i fiam tanto lontani dal conofeere , qual fi
gura , qual mole, qual moto producá ( efem-
pigrazia) un color giallo , un gufto dolce, un 
íuono acuío che neppur per modo alcuno 
concepiamo , come la mole , la figura , i l 
Kioto generino per awentura in noi 1 idea di 
un colore , di un fapore , o fuono , qual ei fi 
^oglia; non effendovi conneffione, per noi 
capibile, tra i 'un e l 'a l t ro . Vedi P ARTICEN 
: l a ' COLORE, LUCE, &e. 

La nofíra Cognizione, adunque , della coe-
iiltenza, p0^0, pitv in ^ fi eftende j che aU' 
sipenenza. Akur.e peche qualita pr imark, 

Tomo I I I , 

CO(3 i 7 
per veritk hanno una necefiTaria dipenden-
za , ed una vifibile conneíTione , '1' una coll' 
altra: come la figura necefTariamente íuppo-
ne eftenfione ; ricevendo o comunicando i l 
moto per impulfo, fuppone folidita; ma le 
qualitadi coefiílenti in qualche fubbietto , 
fenza quefta dipendenza e conneíTione, non 
poffono certamente eíTere conofeiute coefiíle-
re , fe non tanto quanto 1' tfperienza c' in
forma per mezzo de' noíiri fenfi. C o s í , an-
corché dopo la prova , noi troviamo í' oro 
giallo, peíante, malleabile , fufibile, e fif-
fo ; ad ogni modo, perché niuna di queíle 
cofe ha qualche evidente dipendenza o necef
faria conneíTione con F altra , non poñiamo 
certamente conofeere, che dove quattro di que-
fte fono , fia per eíTervi anche la quinta, per 
quanto probabile cib poíTa eíTere. Ma i l piü 
alto grado di probabilita non giunge alia cer-
tezza, fenza cui non vi pub eíTere vera Co
gnizione; imperocché quefta coefiftenza non 
pub piü oltre eíTere cenofeiuta , di quel che 
fia percepita; e non fi pub percepire fe non 
o ne' particolari ioggetti, con 1'oíTervazione 
de'noftri fenfi, o , in genérale , mércela ne
ceffaria conneífion delle idee fieffe . 

In quanto alia incompatibiliía o ripugnaiv 
za alia coefiftenza, noi conofeiamo che niun 
fubbietto pub avere di ciafeuna forte delle pri
marle qualita, piü che una particolare a un 
tratto, come una eftenfione , o una figura 
&c. e cosí delle idee fenfibili peculiari a cia-
fcun fenlo : imperocché , íut to quello , d i 
caáauna fpezie , che é prefente in un fub-
bietto, efelude tutt ' altro di quella forte t 
per efempio un fubbietto non pub avere due-
odori, o due colorí nel medefimo tempo . 

In quanto alie potenze o virtudi delle fo-
fianze , lo che fa una gran parte delle no-
ftre rieerche intorno ad effe , la Cogniziorp. 
noílra poco piü in la giugne, delT eíperien-
za ; perché elleno coníiftono nella teftura e 
nel mofo delle parti , che per niun modo 
poffiam venire a difeoprire ; edubito fe , cotí 
quelle facoltadi che abbiamo , faremo mai 
capaci di portare gran cofa piü oltre la no
ílra general Cognizione in quefta parte. L* 
efpenenza é quella di che ci dobbiam qui 
appagare , e su cui far dobbiamo capitale ; 
e farebbe defiderabile che ella foffe mag» 
giormente promoíTa . N o i fentiamo i van-
taggi , che le generofe fatiche di alcuni v-ár 
lentuomini recato hanno per quefta ílrada, 
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al fondo deila natural Cogn'izione / e fe al-
t r i , fpezialmente i fiiofofanti permezzodel 
fuoco y foífero flatí cosí accorti e circofpet-
t i nelle loro oííervazioni y e cosí finceri ne' 
lor rapporti 5 come eíferdoveano coloro che 
fi chi imano Filofofi ; la noftra notizia circa 
i corpi che abbiam díntorno a no i , e la no-
fíra inveíligazione e fcoperta delíe loro vlí-
tudi ed operazioná , farebbono fíate ancor 
molto maggíori . Vedi ESPERIENZA , ESPE-
RIMENTALE5, &c. 

In quanto alia terza forte, c ioé, la coti-
venienza , o difconvenienza delle noftre idee 
in qualunque altra relazione ; qucfti é i l 
piu largo campo della Cognizione , ed ¿ 
diíHcile determinare fin dove fi eíienda\ di-
pendendo queíla parte dalla noílra fagacica. 
nel trovare idee ínterm die , che moílrino 
le abituimi e le relaziooi delle idee , é co
fa difíicile diré quando noi fumo aü' ul
t imo , con quefte fcoperte . Qut l l i che fo
no dell'Algebra ignari, non p o (fon o imma-
ginaríi quai fi fono fatti prodigj in quetta 
fpezie per mezzo di eífa : e quali ulterio-
yi auraenti, ed ajuti , profittevoli alie a'tre 
parti del fapere , la mente fagace dell' uo-
rno poífa ancor inveíligare e feoprire , non 
é facile determinare » Vedi ALGEBRA ed 
ANALÍTICA . 

Qiieuo almen poffiam credere, che le idee 
di quantita non fono le fole capaci didimo-
ílrazione , e di Cognizione y e che ahre , e 
forfe piu utili partí di contemplazione ciap-
preñerebbono certezza, fe i v iz j , le paffio-
n i r e i l dominante intereííe non fi opponef» 
feror o mínacciaífero a'tentativi di tale fpe
zie • Vedi MORALE » 

Per quello riguarda fínalraente alia quar-
ta forte di CogwWowí?, cioé delta reate attua-
le efiflenza dette cofe y noi abbiamo una Cc?-
gnizione intuitiva della noRra propria efiílen-
2a, una,Cognizione dimollrativa deli'cíiften-
za di D i o , ed una Cognizione fenfitiva degli 
oggeíti che fi prefentano ai noftri fenfi . Vedi 
ESISTENZA . -

Sin ora noi abbiamo efaminata Fampiez-
2a della noílra Cognizione , in riguardo al
ie diverfe forte d5 eíTeri che fono : vi é un' 
altra fuá arapiezza, in riguardo all ' univer-
falita, che pur merita d'eífere confiderata; 
e cib , a cagione che la noftra Cognizione 
feguita la natura delle noflre idee . Se le 
idee 5 la cui convenienza 5 o difeonvenien-
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za noi apprendiamo , fono aftratte , la no
ftra Cognizione é univerfale , imperocché 
quello che fi cono/ce di tai generaü idee , 
fara vero di ogni cofa particólare , in cui 
quell'effenza , valeadire, quell'idea aftrat-
ta fi trovi : e quello che una volta fi co
no/ce di tali idee , fara perpetuamente , e 
per fempre vero ; cosí che , quanto a tutta 
la Cognizione genérale , dobbiam cercarla e 
trovarla únicamente nelle mentí nofire ; e 
fo l coU' efaminare le noflre proprie idee , 
noi la procacciamo . Le Veritadi apparte-
nenti all1 eífenze delle cofe , ( cioé , alie 
idee a í i ra t te ) fono eterne, e da inveftigarfi 
e fcoprirfi foltanto con la contemplazione 
di cotefte eífenze; ficcome T efiftenza delle 
cofe é da eonofcerfi folamente per mezzo dell' 
efperienza . Vedi ASTRATTO , ASTRAZIO-
NE, Termine GENER ALE , &c. 

Realith delta COGNIZIONE . —• Egli é evi
dente , che 1' intelletío noílro non conofee 
le cofe i inmediatamente , ma per V inter-
venzione delle idee ch' egli ne ha . La no-
faz. Cognizione y impertanto, é reale foltan
to quanto v i é una coníormita tra le no» 
ftre idee , e la realira delle cofe i Ma co
me conofeerem noi , quando le noüre idee 
fícno conformi alie cofe íleífe ? Si rifponde, 
che vi fono due forte d' idee , che poífia-
mo afficurarci eífere conformi- alie cofe ; 
quefte fono i0> le idee femplici , le quali , 
poiché la mente non fe le pub fare va a'l-
cun modo a fe fie fía , eífer debbono un cf-
fetto delle cofe operanti fopra la mente in 
modo naturale , e producen t i in eífa quel-
le percezioni, che per volere del noftro Fa-
citore vi fono ordinate e adattate . D i qua 
fegue , che le idee femplici non fono fin-
zioni delle noftre immaginazioni , ma na
tural! e regolari prodotti delle cofe fuori di 
n o i , operanti realmente fopra di noi , che 
portan con eííe tutta la conformita, che i l 
noftro ftato richiede, che é rapprefentare le 
cofe fotto quelle apparenze, ch'elleno fono 
piíi accornodate a produrre in n o i . 

Ce si 1' idea della bianchezza, comT ell' h 
nella mente, efattamente corrifponde aquel 
potere che é in un corpo, per produrveia; 
c quefta conformita tra le noftre idee fempli
c i , e Tefiftenza delle cofe, é bailante per la 
Cognizione reale. 

2o. Tutte le noftre idee comptejfe , eccet-
to che qudlc delle foftanze , eífendo arche-

tipi 
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t ipi dell' operazione e fattura proprsa áelP in-
teilcíto , enon rapportaíe aü'efiíienza delle 
cofe , come ad origin loro , non poflono 
niancare di alcuna conformira necefiaria al
ia Cognizione jcale ; imperocché qucllo che 
non é deüinato a rapprdentare alíro che fe 
fteíTo, non pubmai cílerecapace d' una non 
,diritta rappreíentazione . Qui fe idee fieíTe 
fono confidtrate come archetipi , e le cofe 
non altramcnte riguardanfi , che comea quei-
le conformi . Cosí il Matemático «onfidcra 
le ve rita , e ê proprietadi per teñen ti ad un 
rettangolo , o ad un circolo , íolamente m 
quanto fono idee nel fu o proprio intehetto, 
che íoríe cgli mai non trovo .eíiíteati mate
máticamente , cioé precifamente veré ; pur 
la fuá Cognizione non fnlamente é certa , 
ma rea'e , perché le cofe reaii niente pm v' 
han che fare , né fi ha in mira che lieno fí-
gnificate e intefe per mezzo d' alcuna di ta-
11 propoíhioni , fe non tanto quanto eífe co
fe realmente s' accordano con quegli archc-
tipi della mente,, 

3o. Ma le idee complejje, che noi rappor-
tiamo agli archetipi fuori di no i , poífono da 
.effi diíFerire , e si la noftra xognizione circa 
<li eíli 5 pub decadere , e mancar d' eíTer jea-
ie ; e tali fono appunto le noftre idee delle 
foílanze. Quefle fi deono prendere da qual-
ehe cofa ch' eíifie , o che ha tf i í l i to , e i i o n 

comporfi Á* idee arbitrariamente coadú
nate e ra eco! te , fenza alcun re ale modello. 
I n quefto dunque, larealita delia noltra €&• 
gnizione circa le foílanze e fondata, che-tut-
te le noftre compkffe idee di efíe , neceíTano 
^ che fienqutile, e , Iolamente quelle che (i 
fon comporte e firmare di qut lle idee fempli-
c i , che fono ilate tróvate coeíiftere j n natu
ra : ed elíendo cosí le idee tioílre , copie veré , 
benché non forfe moho cíatte , fono il íub-
bietto della xcz\ cognizione di eífe, Qualun-
que íitno le idee che noi abbiamo , la con-
vcnicnza o j ' accordo che troviam aver elle 
con ai tic , la ra cognizione. Se queíle idee ío-
no altratte , ella lata una cognizione genéra
le ; ma per iarla reale ^ fifpttio alie foftan-
2,6, le idee debbon eíTer prefe dall'efiftenza 
leal delle cofe. — Dovunque, percib, noi 
percepiarno la convenienza oia difeonvenien-
^a delle noftre idee, m é certa xognizione j 
e dovunque noi íiam íicun che queíle idee 
s accordano colla realká delle eoíe , iv i e 
certa cognizione reale. 
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Método di ampliare, o d i accrefeere Ja CO

GNIZIONE. Eílendo opinión ricevuta ira gíi 
uoraini dotti , che le maíhrae fono i l fon-
damento d'ogni Cognizione ^ o che le feien-
z e í o n o , ognunad' eííe, fabbricate fopra cer-
t i prccogmti , da donde 1' iutelktfo lia da 
prendere le fue mofle , e per mezzo di cui 
egli dee .conduríi nelle fue ricerche in cofe 
pemnenti a queüa íci tnza; la ürada battu-
ta delle fcuole , e üa ta , recare in mezzo al
ia bella prima , una o piu propoüzioni ge-
•nerali, chiamate príncipj , quafi fon da men
tí fopra i quaü era da alzaríi la fabbrica del
la Cognizione, che su que! foggetto procac-
ciar íi potta , Vedi MÉTODO , PRINCIPIO 3 
A S S I O M A , & C . 

Cío che diede occafione a quefta manie
ra di procederé, fu i l buon efito,, che par-
ve ch' ella avcííe nelle Matematiche j che^ 
.tra tutte le altre icienze , hanno fa piü 
grande cettezza , chiarezza , ed tvidenza 
in se JVIa íe ben cib confidercremo , tro-
veremo che -il grande avanzamento , e la 
certezza della real cognizione , a cui arriva
ro no gli uomini in quefte feienze, non do-
vette riconoícerfi dall' influeívza o .forza di 
cotefti principj .j ma bensi dalle chiare, di-
ílinte e complete idee , intorno alie qual-í 
crano impiegati i lor peníleri ; ed alia rela-
zione d1 cguahia, e d 'ecceíío, si chiara tra 
alcune di eífe, che eglino n'aveano una rc^wi-
zione intuitiva , e per quefta un modo onde 
Icoprirla in altre; e cib fenza 1'ajuto d i cote-
,üe maíhme , Imperocché non pub forfe ua 
íancmUo conofeere * che lutto ¡1 fuo corpo c 
piü grande che il íuo dito mignolo, fe non 
fe in virtu di queft' aíiioma , u I I turto é 
3, maggior d' una parte ; u cd eíferne ficu-
ro , íniché non abbia apprcfa quefta maf-
íima Confideri chiunquc , qual de' due 
fia prima e pm chiaramente conofeiuto dalla 
raaggior parte degli iiomini , il cafo partico-
lare., o la regola gcncrale; e qual é queilo 
che da vita c nafermento al relio : cotefte 
rególe generali non lono, fe non il compa
rar che ídcciamo le nuítre pm generali e 
aftratte idve , le quali idee íuno íatte dalla 
mente, td hanno nomi dan ad eííe, per piu 
facile ípeditezza nc' íuoi razioemj : ma la 
cognizione principio neil' intelií.tto , e fon-
dolfi íu^pra colé jodiviauali o particolari > 
benché in appreíío non cílervate per avven
tura ; efteudo naturale alia mente noftra , 
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adunare e flrígnere in uno quefie genera!i 
nozioni , e farne 1' opportuno ufo, con che 
fi alleggeriíce la memoria dall' ingombro, e 
dal pefo deüe particolari . La vía di avan
zare e crefcere ndla cognizione , non é in-
goxzare, direm cosí , principj con fede im
pl íc i ta , e fenza efame, i l che poírebbe far 
errare gli uomini , in luogo di guidarü alia 
verita , ma procacciare , e filiare neiie no-
flre menti delie idee chiare e complete, fin 
la , dove poffiam giungerc ad avsrne , ed an-
netter loro nomi adattati e coílanti : e si , 
meramente confiderando le nofire idee , e 
paragonandole affieme , offervando la loro 
congruenza, o diícongruenza , le loro abi-
tudin i , e re laz íon i , acquiíleremo molto piíi 
vera e piu chiara cognizione , mercé la ("cor
ta di qucrta fola regola , che coll' aíTumere 
principj, e per cotal mezzo gittare le men
tí noftre in baila d' a l t ru i , pm tollo che di 
fe ÜeíTe. 

Dobbiamo perianto, fe vorrem procederé 
come la ragione ci avvifa, adattare i noflri 
metodi di ricerca alia natura delle idee che 
«faminiamo, e della verita cui ftiamo inve-
fligando . Le verita generali ecerte fono fon-
date fojamente nelle abitudini e reiazioni 
delle idee aü ra t t e ; laonde un' applicazione 
fagace metódica de' nofiri pcnfieri ad e(plo
rar quede reiazioni, é l ' ún ica via di ícopnr 
tutto queüo , che con verita, e con certezza 
íl pub metiere nelle propofizioni generali. 

Per quai paíii dobbiamo qul procederé , 
appariamolo nelle fcuole de' Matematici, i 
quali da'piani e faciii principj, a piccoli gra-
d i , e per una continua caténa di raziocinj, 
procedono alio fcoprimento, ed alia dimolira-
zione di verita , che a bella prima fembrava-
no oi trepa fia re la capacita umana . Ragio-
nevolmcnte é da diré , che fe le altre idee 
che fono reali, ficcome anco le efftnze ño
ñi i nal i delle loro fpezie , foífero íiudiate e 
via via feguitate coi método famihare ai 
Matematici, porterebbono i noftri penfamen-
t i piu oltre , e con maggior evidcnza e 
chiarezza, che non fi pub forfe per noi im-
maginare . Queíi' é una ragione bañevole 
per avvaiorare fempre piu la congettura , 
che mentovammo di fopra , cioé , u che la 
„ morale é canace di dimoftrazione , egual-
mente che le Matematiche ; " imperocché 
eííendo le idee morali , reali effenze , che 
hanno una conncfluone fcopribile , ed una 
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patente congruenza d'una coll'altra ; fin do-
ve ci rieíce di trovare le loro abitudini e re
iazioni, fin W verremo a capo né piu neme-
no di reali e generali verita. Vedi MATEMA
TICHE , e MORALE . 

Nella noftra Cognizione delle foílanze , ab-
biara da procederé con método aífatto di-
verfo j la mera contemplazione delle loro 
idee aftratte, (che non fono ch' cñenze no-
minali ) ci fara pochiffimo avanzare nella 
ricerca della verita, e certezza. Quil'efpe-
rienza debbe iníegnarci , quello che non pub 
la ragione ; e fol col far iaggi e pro ve , 
potrem certamente concfcere, quali altre qua-
lita coefiftono con quelle della noftra idea 
comp'efla ; a cagion d' eíempio , fe quel 
corpo giallo , peíante , fufibile, che 10chia-
mo oro , fia malleabile o no , la qual efpe-
rienza ( comunque riefca in quel particolar 
corpo che efarruniarao) non ci rende cert i , 
che cosí fia in tut t i , od in qualche altro 
corpo giallo , pefante , fufibile, fuorché in 
quelio che provato od efplorato abbiamo ; 
perché ella non é una confeguenza o iilazio-
ne , auna via o all 'altra, che traggafi dal
la noftra idea compleífa . La neceííita , o 
la inconfiftenza della malleabilita , non ha 
conneífioae vifibile colla combinazione di 
quel colore, pefo e fuíibilita , in ogni cor
po . Quelio che qul diciamo dell' ellenza no
mínale dell' oro, fuppofta confiare d' un cor
po di tal determinato colore , pefo e fufibí-
lita , fara ancor vero , fe altre qualita le íi 
aggiungano . I noftri raziocinj da cotefte idee 
poco oltre ci porteranno , nella íicura fco-
perta delle altre propriet^ in quelle maífe di 
materia, ín cui tutte quelle s'hanno a tro
vare. Sin dove giugne la noftra efpericnza , 
noi poíliamo avcre cognizion certa , ma non 
pin in ia. Non finega gia, che un uomo 5 
avvezzo a fperimenti razionali e regolari , 
non fia capace di vcder piu oltre nella natu
ra de'corpi, e nelle loro ignote proprietadi, 
che uno , al quale fono tai fperimenti inu-
fitati: ma alia fine quefta non é piu che un 
giudizio, un1 opinione; cognizione e certez
za non m a i . 

Cib ha fatto fofpettare , che la Filofofía 
naturale non fia capace d' eííer ridotta a ícien-
za o di cqftituirfi tale. Da 11 i fperimenti, e 
dalle ñoriche oflervazioni , poíliamo trarre 
vantaggi di cómodo, di placeré, e di fani-
ta j e per cotal mezzo accrefcere i l noftra 

cap i -



COG 
capitale Úi comoditadi per q u ; í h vita ; ina 
pib o!tr€ di cib , egli é da temeré 5 che i 
noftri talenti non giungano , e le noítre ía-
coltadi nonpoíranopiu in la progredire , Ve
di FÍSICA. 

Dal che é ovvia r i ü a z i o n e , che ñora eí-
fendo alie noííre facolía perm^íTo di pene
trare nella reale efifenza de' corpi ^ ma par 
potendo elleno manifeíkrci l1 eíTere d' un D i o , 
e áarcihcogniziane di noi fleffi, tanto quan-
ÍO é baftevole per additarnc chiarameate i l 
jnoftro do veré , ed i l noílro grande interef-
£e ; convenga a noi e s'addica.í carne a crea-
iure ragionevoli , d' impiegare le noüre ia-
ío l t^ iotorno a qné lo & che fono piü adat-
i e , efegukare la direzione della natura, la 
íiove pare ch' eila ci moflri i l fentiero. Tra
pe roce he é ragionevole i l conchiudérc , che 
Ü noílro accomodato e proprio impiego flaíft 
jn quelle ricetche , ed i n quella linea 4 i co-
gmziioneche piu fi confanno alie noüre na-
íurali capacitadi , e che con sé portano m 
promovono il maggior noflro inícreffe i e pe-
jrb é la raorale la noftra propria feienza , e 
F affar del genere umano in genérale ( tuíti gli 
nomim eííendo intereífati , non meno che 
idonei e dilpoíii ali'inveftigazione ed all'ac-
quifto del fummum bonura ) íiccome 1' arti 
diver-fe, oceupate nelle variéparti .della na
tura, fono laporzione, ed i l pnvato talen
to di uomini particolari , per i ' ufo comune 
della vita umana, e per la lor propria fuííi-
ñenza in quefto mondo. 

Le ítrade , o maniere di ampliare la noñra 
cagnizioneper quanto ne íiamo capaci, fem-
brao effere quefte due: La prima é , procac-
ciare e ítabilire nelle noflre raenti, per quan
to fipub^ chiare , diílinte^ e.coftan£Í idee di 
quelie cofe che confiderar vogliamo, t cono-
Jcere ; itnperocché eífendo evidente chelano-
ftra cognizione non puo eccedere le noítre idee ; 
dove elleno íieno o imperfette, o confufe , 
od ofeure, afpettar non fi puc d' avere cer
ta , perfetta , o chiara cognizione . L ' altra 
aríe o lirada fí é , cercare e ícoprire le idee 
intermedie , che ci moílrino la convenien-
7.Í , o ripugnanza deil' altre idee , c í e non 
fi poíTono comparare immediataraente. Vedi 
INVENZIONE . 

Che quefte due arti ( e non il fondarfi fo-
pra m a di me , né il trar confeguenze da al-
cuise propoíizioni generali ) fieno i l diritto 
aietodo di accrefeere la noftra cognizione nel-
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le idee deglí akr-i modi , oltrequellí di quan-
t i ta , la confiderazione della cognizion Mate
mática ce lo infegnera fácilmente : dove , 
prima troveremo, che colui i l quale noa ha, 
chiare e perfette idee di quegü angoli, o fi
gure., di cu i brama fapere quakhe cofa, h 
affatto incapace di alcuna cognizione circa di. 
effi . Supponete , che un uomo non abbia 
un' idea efatta di un angoio retío , di uno 
Icaleno, di un trapezio ; é chiaro ch' egli ten-
tera in vano di giugnsre a qualche diraoftra-
zione intorno ad eííL 

Ed é evidente né piu né meno^, che no« 
fu 1' influenza delíe maffime o de' principj , 
che guidb i maeftri di queíla feienza a quel
le mirabili feoperte ch' eglino han fatte ; fap-
pia pur quanto bene ei vuole un buon ta
lento tutte «le maíBme , od affiomi della M a 
temática , e contempli quanto gli piace la 
loro ampiezza , e le lor confeguenze , egli 
appena mai , coi ¡oro ajuto ^ arrivera a 
nofeere , che i l quadrato deli'ipotenufa i n 
un triangolo rettangoio , é eguale ai qua-
drati degli altfi due laii . Quefta, ed altre 
verit¿ Matematiche fono ftate feoperte , coll* 
applicare d' altra maniera i penfieri. La men
te ebbe altri oggetti , al-tr,e viñe davanti a 
sé , da cotefte maffime di gran langa diver-
fe, che non poífono mai bañevolmente am-
mirarfi da coloro, cheiricevuti affiomi ap-
puntino ritengono, ma ignari fono del mé
todo di chi primo ha fatte quelle dimoílra-
z ioni . 

La noñra Cognizione ^ come in akre cofe 
cosí in quefta , ha una grande conformit^. 
eolia noíira vifta ; ella non é né totalmen
te neceífaria, né totalmente volontaria. A-
vendo gli uomini de' fentimenti, nota pofTo-
no appigliarfi che a ricevere delle idee peí 
mezzo di effi ; ed avendo memoria , non 
poífono non ritenerne alcune ; e fe é in lo
ro qualche facoltk atta a diílinguere , noti 
poííono a raeno di non percepire la conve-
nienza o la difeonvenienza di alcune tali idee 
T una verfol'altra. Siccome colui chehaoc-
chi , fe vorra aprirli di giorno , non potra 
non vedere alcuni oggetti, e feoprirvi delia 
differenza; tuttavolta egli pub fe egli ere , ed 
ha in fuá baila , di volgere o no gli occhi 
fuoi verfo un oggetto, di curiofamente efplo-
rarlo, e oífervare aecuratamente tuttoqueílo 
che v' é di vifibile in eífo. Macibch 'e i vede f 
non pub vederlo altrimenti i non dipende 
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dalla fuá volonta i l vedere ñ e r o , quello che 
gii appar giallo. Cosí appunto la cofa ña , 
in riguardo al noftro intelletto : Tut to quel-
lo che c' é di volontario nella noílra cogni-
zione , é impiegare , o diftorrc alcuna del-
le noftre facolta, da quefta o da quella for
te d' ogge í t i , e da una piü o me no accura-
ta difamina di eíTi ; ma da che irapiegate 
fono , la noílra volonta non ha i l poter di 
determinare la cogniz'tone delia mente per un 
verfo o per un altro ; cib fi fa fojamente 
dagli oggetti fteííi, per quanto fono chiara-
mente fcoperti . C o s í , quegli che ha procac-
ciate le idee de'nuraeri , e fi é lolta la bri-
ga di comparare uno , due , e tre con fei , 
non pub non conofcere che fono eguaü . Co-
lui parirnenti, che ha 1' idea d'un eíTere in
teligente , ma debole e frale , fatto, e di
pendente da un altro che é eterno, onnipo-
tente, e perfettamente faggio ebuono, tan
to certamente conofeera dover 1' uomo pro
vare, temeré, ed ubbidire Dio , quanto co-
nofee •, che i l Solé rifp'ende , quand' el lo 
vede. Ma cib non oílante, íieno quanto fi 
vuole, chiare, ecertequefte veriia, quegli 
pub ignórame una, o tutV e due, il quale 
non prendafi la pena d* impiegare le fue fa
colta, come potrebbe, edovrcbbe, per in-
formarfi e addottrinarfi jntorno ad eífe , Vedi 
IGNORANZA. 

C O H O B A Z I O N E , in Chímica , é una 
difiillazione ripetuta delía medefima materia , 
col iiquore eftratto da eífa ; cotelto iiquore ef-
fendo piu epiuvolte rimefifo e rigirato fopra 
la materia iafeiata al fondo. Vedi DISTIL-
XAZIONE . 

Lo icopo diquefia operazione , é aprire i 
por i , e íeparare e volatilizzare la parte fp¡~ 
riíofa. 

La Cohobaztone é una fpezie di circolazione; 
íolamente .vi ha quefto di vario, che i l Iiquore 
c tratto fuera ncüa Cohobazioni,, come nelia 
dillillazione ordinaria, e rivtríato di nuovo ; 
Jaddove nella circolazione fi fol'eva , e cade 
nel vafo medefimo , fenza mai efferne cavato. 
Vedi CIRCOLAZIONE. 

COHORS. VediCooRTE. 
C O I T I O , COITO , é i l commerclo tra 

il/mafchio e la femmina nell' atto della ge-
nerazione . Vedi GENERAZIONE , e CON-
GRESSO. 

Oífcrvafi , che le ranc üaano qu aran ta gior-
ni neli' aíto del coito. 

COI 
Bartolino, ed akri riferifeono, che le far-

falle fanno 130 vibrazioni dell'ale in un atto 
di Coito. 

C o m o , fi prende qualche volta per 
quella mutua attrazione , o tendenza 1' un 
verfo 1' altro , che trovafi fra i l ferro e la 
calamita . Vedi CALAMITA , e MAGNE
TISMO . 

COLARBASTANI , o COLORBASIANI , 
una fetta d' Eretici nel fecondo fecolo; cosí 
chiamati dal loro duce Coiarbafo, difeepoío 
di Valentino , i l quale , con Marco, altro 
difeepolo del medefimo maeftro, fofteneva, 
chetutta la pienezza e perfezione della verita 
e della religione , fofíe nel Greco alfabeto con-
tenuta *, eche per quefta cagione Gesu Crifio 
era chiamato V alfa e Vomega. Vedi GNÓSTI
CO, &c. 

C O L A R E , ofpremere y nell 'Inglefe^m/-
ning * , é la chiarificazione d' un Iiquore , 
paflandolo per uno fiaccio , o filtro . Vedi 
FíLTR AZIONE. 

* La parola Ingle fe e derívala dal Frari' 
cefe eítreindre ; che e formata da ex, & 
ftringere . 

COL A T U R A . Vedi 1' articolo FILTRA-
ZIONE , 

C O L C O T H A R , nella fioria naturale , 
.&c. V i fono due fpezie di Colcothar , natura' 
le , e ja i t iz io . 

í¡ COLCOTHAR naturale, altramente det-
to Chalcitis , é un vetno'o roífo , pottsío 
dalla Germania ^ formato dal comune vitrio
lo verde , calcínato naturalmente mercé di 
un qualche fuoco fotterraneo. Vedi CHAL
CITIS . 

COLCOTHAR ¿írtifiziale e un vetríuolo ver
de , calcinato un lungo tempo, con intenfo 
fuoco j e per cota! me^zo ridoíto alia roífezza 
del fangue . 

Se il folfo ordinario íi mefehi con límature 
di ferro, ed efpongafi all 'aria, iduecorpi fi 
unifeono, e forman o un colcothar períetiamen-
te fimile aquello cheprocacciafi dal vetnolo 
per calcinazione . Vid. Hift. Acad. Reg. Setene. 
an. 1730. p. 71 . 

COLCOTHARF/Vr/o//, prendefi anco per i l 
capur rnortuum , o per gli avanzi che ftanno 
nel fondo del vafe, dopo la difiillazíone del 
vitriolo . Vedi VETRÍUOLO . 

C O L I C A , nelia Medicina , é un afpro 
dolore, rodeníe , che fentefi nel ven tro baf-
f o ; cosí detto 5 perché i ' ordinaria fede del 

male, 
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malc , fupponevafi anticamente eflere nell' in^ 
teftino colon. 

I Medid comunemente diftmguono tre ipe-
2¡e di cólica y Izbiliofa^ U flatulenta, o ven-
tofa , c h nefrítica. La CÓLICA biliofaha la. 
fuá origine da certi umori acri , bilioíi, fii-
molanti , che fendo diffufi pegl'intetlini, vcl-
licano le loro fibre, ed occaílonano ftnfazio-
nididolore . Abbenché 11 WiHis voglia, che 
]a parte qui principalmente aííetta fia i l ruc
ien terio . 

Ií Dr. Sydenham offerva, che la cólica ki -
liofa ordinariamente attacca verfo i l princi
pio della ftate j ch' eli' é accompagnata ge
neralmente da vomito d' un liquore biliofo 
verde; che i l paziente fi querela di un ec-
ceíTivo calore, di gran tormini e dolori di 
ventre, di languide/za &c. e che fe non v i 
íi rimedía preílo , é facile che pieghi in un 
altro morbo , detto paífione iliaca . Vedi 
ILÍACA &C. 

Baglivi nota , che fe i l paziente fuda af-
fai , e reñi molto indebolito, i l morbo pub 
degenerare in una paralifi . Dice che la cu
ra ne dipende dal falaífo , da benigni catar-
t i c i , e criftei ; e fe procede da crápula , v i 
fí dee prima amminiílrare 1' Emético : do-
po di che , la cura ha a compieríl con op-
portuni anodini. 

La CÓLICA Ventofa , é errática, né mai íi 
fia in un luego fiíío ; eífendo prodotta da' va
por! flatulenti, che gonfiaoo ediñendonogl ' 
in teñ in i , ne'quai fonchiufi. 

CÓLICA Nefritica é quella che particolar-
mente fentefi ne' ien i , donde ella ha i l fuo 
nome. Vedi NEFRÍTICO . 

Comunemente ella é originata da quaíche 
pietra, o renelia T diñaccate dagli arnioni , 
e cadute nell- pelvi. La pare i ra brava diceíi 
eííere un fpecifico per i cafi Nefritici. Vedi 
PAREIRA BRAVA . 

II Signor Manucci , Medico Veneziano 
alia Corte del Gran Mogo! , da il rimedio 
feguente, come infallibile , ne* cafi nefriti
c i : un anello di ferro, di circa un poiiice e 
mezzo di diámetro , e groffo a proporzio-
ne , deefi reventare y quindi mettendo i l 
paziente in ifchiena , 1' anello infuocato fi 
ha da applicare ful fuo bellico , cosí che i l 
bellico fia nel centro deil'anello, ¡1 pazien
te Jentira iramediate i ! dolore , che lo fara 
ntirarfi e_ raggticchiarfi ¡a un fubito; la re-
vulíione improvifa cosí occafionata nel baf-
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fo ventre , dífíipera in poco di che tutti í 
fuo i dolori . í l medefimo Autore aggiugne 
ch'ei puoeííer mallevadore della riufcita del 
rimedio. 

Nelle Coliche provegnenti da fiatulenze, ie 
acque carminative, g l i o l j , le cofe aromati-
che &c. fono fempre da aggiungerfí alie com-
pofizioni: e nelle Coliche Nefriticbe, oltre i 
Criftei eraollienti, le foluzioni di manna , i l 
crémor tartarí &c. nel fero &c. deonfi por-
gere, per rilaífar le fibre ; dopodi che hanno 
luego gli opportuni anodini. 

Ale un i , in particolare Sydenham) fanno 
menzione d' una Cólica nervofa, che per lo 
piu attacca le perfone illeriche ed ipocondria-
che: mae'pare, che quefia fia folamente una 
fpezie di Cólica ventofa . 

Baglivi raccomanda la camomilla , come 
antidoto contro h Cólica^ da qualunque ca-
gione ella provenga, Quando i l malc éoí i í -
nato, i ! molto cavalcare s' é trovato eífere di 
particolar giovamento. 

C O L I R , é un Miniílro nella China , i l 
quale ha l'occhio fopra cib che paífa in ogni 
Corte, o tribunale dcii' Impero; e benché 
egli non fia del numero, tuttavolta aífiíle a 
íutte le aíícmblee , le cui procedure gli ven-
gono partecipate. 

Egli é propriamente quel che noi chía-
meremmo un Infpettore : ei da notizie fe-
crete alia Corte ; cd anche nell' occafione , 
aecufa i Mandarini de' loro fallí feopería-
mente , né de' foli faili nel loro pubblico 
ufizio, ma anche nella vita privata. Per fa~ 
re ch' egli non abbia parzialita , tienfi in-
dipendente, lafciandogli i l fuo pofio in vi ta . 
Quefii Coliri fanno fin tremare iPrincipi del 
fangue. 

C O L I S E O , * COLISEUM, nell'architet-
íura antica, é un anfiteatro ovale, fabbri-
cato in Roma da Vefpafiano , nel luego, do-
ve flava i l hacino , o lo fiagno della cafa dora-
ta di Nerone. 

* La parola e fórmala Coloííaíiim , per 
cagion del Colojfo di Nerone, che gl i era v i -
cino ; o feconáo i l Nardini , dalF Italiano 
colifeo. 

V i fi vedeano alcune Statue , rapprefen-
tanti tutte ie províncie dell' Impero ; nel 
cui mezzo ílava quella di Roma , che te
nca un pomo d' oro nella mano . I I medefi
mo termine, Colifeum, fi da parimenti ad 
un altro anfiteatro dcll'Iraperadore Severo. 

l a 
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lo quefíí Co/i/e/ fi rapprefentavano de' Gi -

uochi , e de'combattimenti d*uoomú, e di 
beñie felvaggte : in oggi pococi é rebato deli' 
uno e deli' altro di efll ; avendoli i l tempo 
c la guerra ridofti in rovine . Vedi AMPI
ÓTE ATRO . 

C O L L A , GLUTEN, una materia vifcida , 
tenace , che ferve di cemento , per legare 
o connettere diveríe cofe aíReme . Vedi CE-
3/íENTO . 

V i fono diverfe fpezie di Có/Ze, d¡ cu-i fi fa 
^ifo nelle varié a r t i ; come la colla ordinaria } 
la colla di guamo , la colla di pergamena . 

La COLLA ordinaria-^ o colla forte, s' ufa 
<ía un gran n ti mero di var; ar t t f ic i ; come di 
falegnami, di fcaíolari, di cappellai, di ie-
gatori di libri &c. e la quantHa che fe ne 
coníuma é confiderabile . La^migliore é quel-
la fatta in Inghüterra , in pezzi quadri , di 
tan colore FOÍÍI-CCÍO fcuro. La Colla di Fian-
dra fi tiene per la migliore dopo quella d ' In -
ghilcerra j eila é fatta delle peili di tutte k 
ípezie d 'animali , comede' buoi, de 'v i íe l l i , 
¿elle pccore , &c. Quanto piu veccliio é V 
an íma le , tanto migbare é \z colla che fi fa 
della fuá pelle . Per verita , di-rado fi fervo
r o delle pelli íntere per queft1 uopo; peroc-
ché fi pub fare di eííe un ufo migliore j ma 
non fi adoprano-che í-ritagli: qualche volta 
ü fa eíía Colla de i piedi > de i nervi , &-c. 
ílegli animali. 

Quella, fatta delle pelli infere, é la piii 
l)uona ; 1'altra é la peggiore ; e di qua prin
cipalmente procede la differerrza delle colíe ; 
e la boma delle cclle Inglefi e Fiaminghe ; 
imperocché , ficcome i noflri coñciatori di 
pelli fann' eglino ftefli la eolia , non rifpar-
sniano le tonditure e i pezzi delle pelli , ch-e 
sion fbgiiono mai-venderé: laddbve in Fran
cia , &c. i manipolatori della Colla eífendo 
gente propriadel meftiere, e non avendo alíre 
tonditure, fe non quelíe che coraprano, fann7 
ufo principalmente de' nervi , de1 piedi &c . 

Método di fare- la COLLA . Per far la col
la di tonditure di pelli , primieramente le 
immcllano psr due o íre giorni nell' acqua; 
pofcia dilavandole ben bene , le fan bollire 
fin alia confiftenza di una denfa gelatina . 
F a t í o c i b ) paíTano la gelatina , meníreean* 
cor calda, per alcuni panieri di v inchi , af-
£ne di fepararne le impurita ; e per purifi
carla ancos piíií, la lafcian pofare per qual
che pezzo., 
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Quando Pe fozzure , od altre materíe eÜra-

nee fono precipitare ai fondo del vafe , i« 
fquagliano e la fan bolíire la feconda volra . 

Fatto quefto, la giftano in certi flfampi ¿ 
o forme piatte ; donde d i ' e ttatta fuora 
quand'é raífodata-un poco; e tagliafi in pez
zi quadri . Non refla altro orraai, che fec-
cavla all'aria , fopra una fpezie di rete grof-
í'a , e quindi infilaría per renderla maggior-
mente fecca. 

La Celia fatta del nervi, piedi ¡kc. p re pa
ra fi all' ifieíío modo ; con quefta fola differen-
za, che i piedi fi disoííano e fi mondano, o 
non fi lafciano a immoliare . 

La mig1iorCp//« é la piü vecchia; la piu 
íkura prova di bonta, e metterne a immol
iare un pezzo per tre o quattro giorni nelT ac
qua ; s' ella fi gonfia no rabil mente fenza dis-
forfi, e quando tolta fuori naíTume la fuá pri
ma fecchezza, ell' é eccellenre. 

La COLLA di pe/ce , é una forte di Colla 
fatta delle parti ñervo fe e mucilaginofe di 
un gran pefee , che trovafi principalmente 
ne' mari della Ruffia . Quefte parti tflendo 
bollite , fono a un dipreffo fimiglianti a quel
la materia vifeida che fi trova fopra le pelli deí 
codfish , o merluzzo . Quand' c bol lita alia con-
fifienza d1 una gelatina, la fpargono fopra un 
foglio di carta , e la formano in foccacce v nei 
quale flato viene anoi mandaía . La Colla di 
ptfce é di un ufo confiderabile nella Medi
cina, e in diverfe altre ar t i ; dove é meglio 
conofeiuta fotto \\ nome,-iclhyocolla . Vedi-
I'CHTHYCOLE k . 

C O L L A N A , o COLLA RE , orna»íento 
portato daiCavalieri di diverfi ordini milita1-
rr , pendente da gli omeri, su la loro cappa, 
la cui figura é difegnata attorno delle lom 
A r m i . Vedi CAVALIERE . 

11 COLL ARE ordinariamente confiíle in una 
catcnad'oro, fmaltata, ornara per lo piu con 
cifre, cd altredivife, ed avente i l fegno o l a 
marca deli' ordine nel fondo . 

La Collana deli'ordine della Giarettiera t 
confia di S S , con rofe fmaltate di roífo r 
dentro un legaccio fmaltato di turchino, coi 
S. Giorgío nel fondo. Vedi G r A R E T T i E R A . 

Dicefi che Maííimiliano fia Üato i l primo 
degi' Imperadori che raife su le fue armi la 
Collana, d' un ordine, dopo d' effere ílato fat
to capo di quello del tofon d' oro. 

Cavalieri della COLLANA , ordine milita-
se nslla Repubbliea di l/enezia ; detto an

cha 
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«he I ' crdine di San Marco ; « ddla tneda-

^ ^ l l Doge edilSenato conferifcono queft'or-
dine: i Cavanen non portano abito partico-
lare, ma lolamente h Collana o caten» y che 
i ! Dogc mette attotno del eolio i con uns me-
dsgiia, m cui é rappreíentato i l Leocc aiato 
della Repubblica. 

C O L L A R I N A T O , nelF Araldica , é quan-
¿o una corona, ocoía llnule portaG intorno 
ai eolio d'un Lcone, d'un d g n o &c . Nel 
qual cafo diceü , i l Leone, i l Cignetto , é 
Coilarinaco, od ha i l collare, d'una curona 
Ducale, &c . 

Cü//aivVwfodicefi aneo, quando la gola, i l 
eolio d' un Pavone , o d' un Cigno , o altro 
uccello fimiie, é d'un color o ractallo dsffc-
rente dal refto. 

C O L L A R I N O , in Afchitettura, é i l píc
eo lo íregio del capiícllo delia colonna Doñea ; 
fituato tra I'aílragalo , e gli annuietti; chia-
mato da Vitruvio , Hypotrachclium , dai 
Francefi Gorgerin . Vedi FREGIO , HYPO-
TRACHELION , &C. 

I I Collarino íi pigüa anco per Tor io , o cin-
luretta, fulla íommita del íuíto della colon
na, vicino al capitello; che chiamafi anche 
cintura . Vedi CINCTUR A . 

C O L L A T E R A L E * , in Geografía, una 
cofa 5 un luogo , un paefe , &c. fítuati i n 
fianco di un altro. 

* La voce e campofla da con , e latus, la
to , fianco. 

Punti COLLATERALI , nella Cosmografía , 
fono i punti intermedi ; o quelli che fono 
tra i punti cardioab. Vedi CARDIN ALE , e 
PUNTO. 

I punti Collaierali fono o primar/ , cioé 
i lontani per un angolo eguale da ogní 
parte, da due punti cardtnah: o feeondmi'y 
che pur fi dividono in quei del primo , e 
in quei dt l lecondo ordme . I primi lono 
quelíi , egualmente diftanti da un cardina-
lc c da un primo primario ; i leeondi e-
gua mente diÜanti da un cardinale, o pri
mario , e da un primo íceondano . Veai 
PUNTO. 

Vtnti COLLATERALI fonoquelli che foífia-
%0 tía' punti Collaterali. Vedi VENTO . 

Taliiono l i N o r d e ü , i l Sud-eli, i l N o r d -
w ''t , j l Sud weft , &.c. colle loro luddivi-
íiuut . 

COI;LATEPalE) nellcGcnealogic, úuen-
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defi di que'parenti che procedono dal niedeff-
mo ííipite , ma non nella fttfla linca degii 
aíccndcnti , o diÍLendenti; ma fono quaíi a 
fianco i 'un dell 'altro. Vedi DISCENDENZA , 
e SUCCESSIONE . 

C u s í , \ 21Í, le 7Íe , i n ipot i , le nczzc , 
ed i t u g i m , iono Collaterali , o nella Wxiti, 
Collateyale . Queili nel grado piu alto , e 
piíi da preffo alia radice comune , rappre-
Ittitaoo una fpezie di patermta , lifpctto a 
qutih che Ion piíi nmoti ; ma vi é una 
lp(.zie d' tguaglianza tra i Collaterali nel me-
ticlimo grado. 

Dijcendenza Collaterale , é termine op-
poilo a dijcendenza diretta , riguardo a' po-
ften i la prima paffando a' figliuoli de' íra-
t e l l i , ma la íeconda lolamente da padre » 
hglio. 

C O L L A T E R A L Í S Penis , nell* Anato
mía , é un muícolo , altramente chiamato 
erigen* , o re&or Penis . Vedi ERECTOR . 

C O L L A Z I O N E , nella Legge Canónica , 
é i i contenre , o daré un beneñzio ; lo che 
fa ü Vtfcovo , come in nomina fuá , o per 
jus di patronato . Vedi BENEFIZIO , e PA
TRONATO. 

La Collazione é difFerente dail' Infihuzione 
in quanto thc T ultima é propnameníe efeguí-
tadai Velcovo, a nch.ella o preíentazione d¡ 
un ai t io: ( Vedi INSTITUZIONE ) e la prima 
di moto íuo proprio. 

Collazione diffcrifce parimenti da prefenta-
zione ; perché quelt'ultima propnamentf é L' 
ano d'un pationo, cheofferifee i l í uochc r i -
eo al Vetcovo iteifo . Vedi PRESENTAZÍONE . 
WCollatore non pub conícrire un benefízio z 
fe I tci io. 

Nella Chiefa Romana , i l Papa é collato-
re di tutti ibencíizj , anche elet t ivi , per ju» 
di prtveozione j lafeiando da parte i benefi-
zj Conrutonal::, c quei che fuño in nomina 
di patroni laici . I Prclan cd 1 Vefcovi, lono 
chiamati o r ^ a r / , o collaton ordmarj. Vedi 
ORDINARIO, &.c. 

be i l Collatorc ordinario trafeura di efer-
citare i l iuo diritto per leí meíi , i l colla-
tor luperiore pub conferiré per devoluzione. 
COSÍ, íe i l Vefcovo trafeura, pub conferiré 
i l Metropolitano 5 poi i l Primate i c si di gra
do in grado. 

In Francia, i lRe é i l collatore di tutt! f 
Btnefizj, de' quali cgli é patrono, eccettJ-
che iConí i l ter ia l i , aiquali cgh ha foIam«.n-
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te la nomina , ed i l Papa in vir t i i del con
cordato , é tenuto a conferiré a chiunque é 
nominato dalRe. Del reflo, cgli é collato-
re diretto e affoiuto ; e pub conferirli in vir-
t i i di una fpezie di Presbiterato anneííb alia 
regia dignita. 

Gl i altri patroni laicí hanno di raro piu che 
una mera prefentazione ; la Collazione pro-
pnamente appartenendo al Veícovo; pur vi 
fono degii Abbati che hanno i l pieno chritto 
di Collazione, 

ICanonifti contano due fpezie di CW/^/c-
w/j Tuna libera e volontaria, 1'akra necef-
íaria . La prima dipende dalla mera volontU 
del coilátore, che pub fcegliere chi gli pia-
ce > per e ni pire i l lu-go vacante . NelP al-
tra , i l collatore non é in fuá liberta : che é 
i l cafo, quando un benefizio é ftato nfegna-
to , o permútalo , e quefta rifegnazione o 
permuta, é accordatadal fuperiore; imperoc-
ehé q.ui il Collatore é obbligato di accordare la 
proviíione al reí ígiutario, o compermutante . 

E ü ' é una mallima nella nuova Legge Ca
nónica , Collationes funt infrutitbus ; " Quel-
5, l i che hanno i frutti del benefizio, hanno 
„ la Collazione" Ma in tal cafo, la parola 
Collazione é uíata per prefentazione . Vedi 
PRESENTAZÍONE , &c. 

COLLAZIONE, nel'a Legge comune, é i l 
confronto , o la preícntazione d' una copia 
col fuo origínale, per vtdere fe fieno confor-
m i , onb^ o i l rapporto, e l 'at tu íleíío del 
Minií i ro che ha, fatto il confronto . 

U n atto con tro n tato é equivalente ad un 
originaie ; parché tutte le parti intereífate 
lieno ítate prefenti a11~ Collazione. 

COLLAZIONE , o piuttofto Collezione , fi 
prenJe akresi per un leggier patío , o piccola 
rtfc/ioae fatra in ginrno di digiuno, in luogo 
di cena. Vedi DIGIUNO. 

Sogliono eífere permelfi folamente i frutti 
nella Colizione; i l P. Lobineau oiferva , che 
anticamente in Quarefima né anche i l pane 
•alie Colezioni fi permetteva ; né cofa alrra , 
fuorché erbe íecche, e poebe confetture, e frut-
ta , il qual collume , fecondo lui , invalfe 
fino alf anno 151^. 

I I Cardinale Humberto oflerva in oltre , 
che nella metk del Secólo undécimo , non 
erano perniente accordate le Coilazioni nel
la Chiefa Latina in terapo di Quarefima, e 
ebe i l coftume delle Colezioni fu prefo da' 
Greci, i quali no» 1'introduífero anch' egli-
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n o , fe non verfo i¡Secólo undécimo. Vedi 
QUARESIMA . 

Colezione , é anche termine popolar-
mente ufato per dinotare una merenda, o 
un paño ira i l definar e la cena . Vedi PA
STO . 

La parola Colezione , in qneflo fenfo, fe
condo Du Cange deriva da Collocutio, con-
feren7a ; e vuole, che originalmente la Co-
lezione non foífe che una conferenza, od un 
ragionarnento fopra argomenti di pieta, te-
nuco ne'giorni di digiuno nc 'Monaüer j i ma 
che, pergradi, i l coftume fu introdotto di 
farvi entrare de'nnfrefehi, e che per gli ec-
ceffi a'quai eran portati quefti fobrj p a ü i , i l 
nome dcii'abufo fu ritenuto, e quel delia co
fa fi perdette. 

C O L L A T I O N I S j W * . Vedi 1' articolo 
CONTR A . 

C O L L E G A , compagno, partecipe, oaf-
fociato nel medefimo ufizio , o magiitratura. 
Vedi AGGIUNTO , ed Assocx ATO . 

La parola é particolarmente uíata nel par
lare de' Confoh Romani, e degl' Imperatori. 
Vedi CONSOLÉ, &c . 

C O L L E G A T A R I O , nella Legge civi le , 
una perfona., a cui é lafeiato un legato in 
comune con una o piu altre perfene . Vedi 
LEGATO . 

Se la cofa élafciata in folido, la porzione 
d' un Collegatario mono s accrefee, o s' ag-
glugne al refto. 

C O L L E G I O , un' adunanza di diverfi 
Corp i , oSocieta. V e d i S o c i E T A 1 . 

Collcgium , appreífo i Romani, íignifícava 
un' adunan?a di diverfe perfone impiegate 
nelle medefime funzioni , e direm cosí , ob-
bógate o kgate aífieme , per operare, o fer-
vire di compagnia , ed'accordo. Ind iferen
temente applicavafi a coloro che s'impiega-
vano ncgli ufizj di religione , in quei del Go-
verno, delle arti liberah , ed anche ncilemec-
camche : cosí che collegium fignifuava ap-
punto quello che noi chiamiamo , compagnia, 
comunita , e piu propriamente in f nglefe Cor-
poration. Vedi COMPAGNI A , &c . 

Nel i ' Impero Romano, v'erano, non fo
lamente 'ú Collegia degli Augurio ed i l Colk' 
gio d i Capitolini, cioé di quelli che aveano 
la fopraintendenza de' Giuochi Capitolini , 
ma ancora i Collegj degli artefict , collegia 
artificum ; i l Collegio de' legnaiuoli , [abro-
rum, o fabmum lígnariorum ¿ dei vafai, fi' 
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¿ulomm ; del fonditon , ccrarlorum ; i l calle-
gio áe magnani, fabrorum fenariomm ; de-
g[' ¡ngegneri per 1'armata, tignariorum ; dei 
rnaceÜai, lanmum ; dei dtndrophon , den-
drophororum , centonariorum , fagariorum , ta-
bernaculariorum , piflorum , tibicimim , &c . 
Vedi AUGURE, DENDROPHORIA,BECCAIO, 
CUOCERE alforno, &c. 

Plutarco oííerva , che Numa fu il primo 
che'diftmfe i l popoio mColkgj ; lo che egU 
fece , affinthé tutu provedendo agí' inurelTi 
del loro Collegio , e si , ogni Citradmo ap-
partenendo ad un ColUgio particolare, divi-
fo da'Cittaduii d' a l t r i ^Co /^ / , non entraf-
fero in alcuna genérale cofpirazionc, coníro 
la pubbhca quiete. . 

I Collegj trano dift;nti dalle altrc Socie-
\ \ , noa fórmate in Cdlegj per autoritá pub
bhca i in quanto che coloro i quaii coirpo-
nevano un Coligió , poteano tratiare degl' 
intereíft comuni de! \oi Collegio * ch'era co
me un membro dtlia Rcpubblica , ed ave a 
una boria comuoe ; effcrt agen t i per nego-
ziare i loro afFi; i ; mandarfi deputati ai Ma-
giftratt , quando v'era T uopo di trattar coa 
ioro: xCollegj inoltre potean fare degli Ita 
t u t i , o Itggi municipaJi per ia ioro ammini-
fírazionc &c. 

V i fono varj Colleg) in piedi a! di d' 
oggi , eretti e fonda ti ful modeiio di quci 
degh antichi ; come i ne Colleg) deW Impe
ro ¡ ctoé il C'fllegto degli EUtton , i1 Colle
gio dé1 Principi , e i l ColUgio delle Cít-
ta , &c. 

COLLEGIO degliElettorí, é i l corpo degli 
E ' r t ton , o de' lor deputati , adunati nei a 
Dicta diRatisbuna. V'.di ELETTORE ed E-
1ETTORALE. 

Anticamente , i l Re di B >emia non avea 
deput-iio in queílo Collegio; al prelente lo 
ha i Vedi DIETA . 

COLLEGIO de Principi , é i l corpo de* 
Pnncipi , o de' lor diputati , alia Dicta di 
Rafisbona. 

COLLEGTO dcllc Citth y é , in fitnií guifa, 
i l corpo dt 'dipuíat i che 'e divíríc Citta Im-
jpcriaü mandano alia Dieta . 

C o L i r c i o de''Cardinalii oá i i Sacro COL-
IEGIO, é un corpo compoüo dei tre ordini di 
Cardinah ; ciné de5 Cardinali-Vcfeovi, Car-
d'^ab-Preti, t GardinaU-Diacom. Vedi CAR-
DIN A s p. 

OgntOrdiae ha i l fuo Decano, o capo. I I 
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Decano de' Cardinal! Vefcovi é fempre i l Vc-
fcovo d' Oftia. 

COLLEGIO fígnifica ancora un luogo pub-
blico dotato di certe rendite , dove s'infc-
gnano le diverfe parti del i ' erudizionc edella 
ícienza divina, ed umana; in fcuole oclaf-
fi , dtflinate a tal uopo. VediScuOLA, A c -
CADEMIA, &C. 

Una unione di diverfi di queíli Colleg/, 
ceñituifce un' Umveríita . Vedi UNÍVER-
SITA1. 

L'Univerfitít d'Oxford ¿comporta di die-
cinove Colleg/. e leí auíe ; quclla'di O i m -
bridgedi doüsci Co//^/ . equattroaule ; quel-
la di Parigi di 54, CU/ÍÉ-X/, taii quali !ono . 
Inrcaita non ve nc foütí chedieci, dbve fa 
l ' efererzi: pieno, come !o chiama^o i degli 
a l t n , 1'Aur-r dtl'a neíciízion df Parigi*, di
ce, che é fuptrflüo rapportare i nomi , poi-
cbé non s' mUgna in cflB . 

L'erezione úc^ Colleg/ I parre- deüa prero-
gativa regia, e non íi pub fare fenza i l c o ri
le nfo del Re. 

Tra i Greci , il Liceo, e WAandemi^ fu-
rono Cdlegj famoíi , 1' uítimu de' q H'1 ha 
dato ii f u i neme alie noüie Uo iVi t i r , 
che in Latino íono ch^m' i t t Academia. ftp* 
pieííb lujo, ia ca ía , o i 'appartameút^ d'o-
gm lrii. ¡ofo, oRetore, era üimata unafpc-
71c ui C ilegío di per sé . Vedi LICEO , e Ac-
CADEMíA. 

I Romani vennero tardi ad InHituire tai 
Colleg/: egiino n*ebbéf pero diverfi fondatí 
ÚA ioro Imperadori \ ípezialmente nelía G «l-
l i a ; i piu celtbn de1 quali. f iron quei di M - r -
í igba, di Lione, di Beíanzun , e Buvci.gila 
( Bourdenux ) . 

GbEbre i , e gb Kgi?] ancora , hanno avu-
to i [oxoCollegi; de'prioii i piu ceiebri lu
to no quelli di Geruíalernme, di T íbe r i ade , 
diNardea, diPompodita, diSura, e d'. Ba
bilonia: queíl 'uíí imo dicefi che fia flato in-
üituito da Ezethicle, e che fulfmeffe al tem-
po di Maometto. 

I Colleg/ di que fia fpezie fono ftati gene
ralmente nellc maní di perforie conlacrate a-
gh ufizj di Religione : i Magi neliaPettia, i 
Ginnob>fidi nel i ' lodie , i üruidi nelíe G i l -
lie e nella Brctagna , avean la cura dTeduca
re la gíoventu nel:e feienze . Ved iDRüiDf , 
MAGI &c . 

D >po che i l Criftíaneíímo fi fu ftabi'it"» 
quann erano i Monaft rj f tanti , per tcsl 
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áire crano í Colhgj ; Cario Magno ne'fuol 
Capitolari , ingiunge a' Monaci che iílrui-
fcano la gio^entü neli' arti dclla Muíica , del-
ia Gr.tfrunatica T e de!!' i \ r i imetica: ma que-
ílo impiego diftraendo i Monaci dalla lor fo-
litudine, ed occupando troppo del loro tem-
po, la cura de'CW/f£/, fu alia fine raccoman-
dau a quell i , che non avean altra cofa a fare . 
Vedi SCUOLA . 

Nella Legge Canónica , dicefi , che tre 
perfoae fanno unCollegio, tres Collegium [a -
ciunt. I Collegj in Londra fono, 

SÍON-COLLEGE , o 11 Collegio del Clero di 
Londra, che é üato un tempo cafa reíigiofa , 
ora fotto la denominazione di Priorato, ora 
fotto quella di Ofpitale ; alia fuá aboüzione 
fotto Tan. j i . K e n . V Í I I . chiamavafi Elj'yns 
Spittle , dat no me del fuo Fondalore, mer-
ciaio, nel 1329. 

A l prcfente, egli é una compofizione di 
ambedue; cioé Collegio per i l Clero di Lon
dra , che fu ammcíío in Soc!etNa o eorpo 
nel 1631. ad inchidra del Dr. White , fot
to ti uome di Prefidente e Compagni del 
Collegio di Sion ; e Ofpitale per dieci po-
veri uoraini , ed altrettante donne . Vedi 
O i PITA LE. 

I Miniílri di eflío , fono il Prefíjente, due 
Decani , e quattro affiílenti i i quali ogni 
anno vengono fcclti fuor da' retíori e vica-
xj di Londra j foggeííi alia vifita del Vefco-
vo . Hanno una buona Librería , eretta e 
íornita da M r , Sirafon , principalmente per 
i l Clero della Citta , fenza eícluderne gis 
altri rtudenti, in certi tempi , ed un'aula , 
o faia^ con carne re pegli Studenti, general
mente piena de' Miniüri delíe vicine Par-
rocchie. 

COLLEGIO de'Giureconfuíti ( Calle ge of Ci-
vilians ) o la Comunita de' Dotton ; é un Col
legio fondaío dai Dr. Harvey, Decano degli 
archi , per l i profeífori della Legge civile re-
íidenti in quelfa Citta ; dove parimenti rsfie-
áe d' ordinario il giudice degü a r c h i T r i b u 
na le díCantorberi &c . con altri Ginreconfid-
t i ; i quali tu t t i vivono, quanto ail'alloggio» 
cd al íoílentamento ia maniera collegia-
t a , aífieme; donde la loro denominazione di 
Dúttors Ccmmons. 

EíTcndofi la loro cafa confumata dall' m-
cendio , tutti andarono ad abitare in Fxeter-
houfe nello Sírand 5 fino al 1672. quando la 
iero prima abitaziüne fu ritabbricata> a la-
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ro proprie fpefe , alfa i magníficamente . A 
queílo Collegio appartengono 34. ProBors t 
PrvKuraton, i quali s'intereífano per i loro 
clienti , dirigono le loro Cau íe , &c. Vedi 
PROCTOR. 

COLLEGIO de' Medici, una comunita, » 
corpo di Medíci in Londra , che , in virtü 
di varié patenti, ed atti del Parlamento, di 
Enrico V I H . e de' fuoi Succeflors , hanno 
certi privileg; , per ! i quali niuno » ancor-
ché graduato o addottorato in Medicina in 
qualfívoglia Univerfita , pub , fenza licen-
za, colSigillodel dettoCollegio, praticar la 
Medicina in Londra , e dieci migJia in gir® 
di Londra; e neppur in altra parte d ' Inghi l -
terra , fe pur non ave (fe prcfo il Do t tu rato 
in una delle noftre Univeríita : con la facol-

di ncevere giuramemi, di dar multe e ga-
ftighi a' traígreííori &c. di vifitare le Botte-
ghe degh Speziali, per vedere fe le lor Dro-
ghe &c. tono fane , e le loro compoíí/ioni 
giuíta la forma preftritía dai detto Collegio 
nel loro Difpeofatorio. V?di SPEZI ALE * 

In virtu del lopradetto diploma fono an
che efenti da qualunque ufizio di pefo o di -
fturbo; come dai fervir per gludici; dalfap 
feiumella , dai proveder a rmi , &c . 

QueOa Societa ebbe anticamente un Col
legio nella ftrada chiamata Knightrider j 
dono del Dottor Linacre , Medico de! Re 
Enrico V I H . Da poi le fu íabbncata una 
Cafa dai celebre Dottor Harvey, nel 1652. 
in capo aAmenftreet, cb'ci doto con ñ u t a 
ia fuá eredita in v i t a ; ma effendo cotefta ca
fa abbrucíata nel 1666. ne fueretía una nuo» 
va a fpefe de'Socii, mWarwick Lañe; con 
una. nobils Biblioteca, data parte dai Mar-
chefe di Dorchefier, e parte dai Sig. Teodo
ro Mayernc. 

D i qaefto Collegio v i fono i l Prefidente g 
quattro Ccnfori , e dodici EU t t o r i : i Cen-
fori hanno, per diploma, i l potere d' invi
gilare , goveruare y e arredare tutti i Mcdi-
ci , od altri praticanti la Medicina m Lon
dra, o fette miglia alia larga della C i t t a ; d9 
impor loro multe pecuniane, e iacarcerarli a 
difcrezíone. 

I I numero de' Socii anticamente eííende» 
vafi a trenta, finché i l Re Cario I I . accreb-
be i l lor numero fino a 40. ed 1! Re Giaco-
mo I I . con nuovo diploma , accord^ che po-
teífero accrefcere i l numero de'Socii, co(le
che perb non paífafle oítanía , rifervando£ 

ai 
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É Succeflorí , la faculta di metteré e ca
vare chiunque d' e í t i , per ravvenire. 

l i Collfgio non • íferua molto rigore nel 
ve idic ire i íuci pnvilegj; eflendovi un gran 
numero di Medic i , alcuni di grande capa
cita, i quali praticano la Medicina in Lon-
dra &c. fenza la fuá l i enza , e condifccn-
áendo a cío ¡I CoUegio : tuttavolta, pcrleg-
ge, íe qualche perfona, non efprdíameptc 
qualtficata e licenziata a poter efercitare la 
Medicina , fi affümera la cura di qoalche 
maiattia , ed il pariente muoia per la fuá 
mano, Ihmafi feHonia . 

Nel 1659. i l Collegio fece una fottoícri-
í i o n e , fin ai numero di 42. de'fuoi raem-
b r i , perefeguire un Diípenfatorio, a folüe-
vo de' malati poueri : da poi , ne hanno tret-
t i a t t r idae: Vedi DisPENSATORIO . 

GRESHAM-COLLEGE, O Collegio di Filo-
fofia, fondato da! Stg. Tommafo Gresham, 
e dotato con rendite dall'erario Regio; una 
meta di quéft*a dote, il fondatore lafciolla ai 
Maggiore ed agli Ald rmani di Londra, e 
lor fucceííori , ín depofito , acciocché trovj-
no quattro valenti perfone, che leggano nel 
Collegio , Teologia , Geomctria , Aftrono-
mia , e M u l k a ; con aífírgnamento a ciafeu-
no , oltre V abitazione , di cinquanta lire 
fVerl. per anno. L'altra meta ei lafciolla al
ia compagnia de' Merciaj, acciocché trovi-
no tre altre abili perfone, per leggere i l Jas 
civile , la Medicina, e la Rettonca, coile 
fleífe condiiioni e ñipendjj con quefta U-
mitazione, che le diverfe ietture fi leggano 
nel tempo ftabilito per le Lezioni, ogm di 
delia fettimana, eccetto che leDomemche; 
la martina in Latino, i l dopo pranfo i'irtef-
fo in Inglefe : e che nelia Mufica non fi 
legga fe non in lingua Inglefe. 

I n quefto Collegio aníicamente s' aduna-
va la Societa Regia, quella nobile Accade-
mia , che inftitui Cario I I . e che é celebre 
per turto i l Mondo, a cagione de'progref-
íi per eífa fattt nelia Scienza Naturale . 
Vedi la fuá Storia , ed i l fuo Governo , 
fotto 1' articolo SOCIETAV. 

COLLEGIO degli A m l d i , o COLLEGIO ekW 
A r m i , un corpo fondato per diploma de! Re 
Riccardo I I I . il quale accordb loro diverfi 
priviieg) ; come d' eiTere efenti da'fuíTidj , 
^a ta!Te, da uffizj, &c. Vedi ARALDO. 

EgUno ebbero un fecondo Diploma dal 
Re Edoardo V L ed una cafa íabbricata v i -
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cíno al Collegio de Giureconfulti, dal Conté 
di Derby , regnante il Re Artigo V i l . fu 
data loro dal Duca di Norfolk , nel regno 
della Regina Mana ; la qual cafa s 'é inog-
gi r i íabbncata. 

D i quefta Societa Collegiata, v i fono tre 
ufiziali chiamati Kmgs of arms, re ge* arma-
rum anglicorum. Vedi RE deir Armi ; ARAL
DO &c. e quattro Purfuivants . Vedi PJR-
SUIVANTS . 

COLLEGJ della Leggc comune . Vedi INNS 
of Courts; e CANCELLERÍA. 

COLLEGJ ¿íe' Soldati Inva l id i , de Marina ' 
r i f &c. Vedi OSPITALE. 

C O L L E G I A L E . Vedi 1' articolo COL
LEGIATA . 

C O L L E G I A N Í , fetta , forma ta tra glí 
Arminiani ed Anabattidi nel!' O Unda ; coil 
dstta,a motivo de'lor Collegj od aílemblee che 
fi tengono la prima Domcnica d'ognimefe; 
dove ognuno ha la medefima liberta di cf-
porre la Scrittnra, d( far la Preghiera &c. 

Diceíi che lie no tutt i Ariani , o Socm-a-
ni : non fi comunicano nel Collegio , ma 
s' adunano due volte all'anno da tutte le par
tí d'Ollanda, a Rinsbourgh , v i l ! -.ggio lon-
tano due m glia da Ltyden, dove fi comuni
can© infierne; ammettendovi ognuno , che 
fi prefenti, fenza riguardo alia fuá Setta oá 
opmione. Non .hanno particolari min i f t r i , 
ma ognuno ufizia fecondo che v i é difpoflo. 
Non battezzano mai fenza far l'imnier» 
fione. 

C O L L E G í A T E , o COLLEGIATE CW<r, 
fono quelíe che non hanno iede , o trono 
Vefcovile , ma che perb hanno 1' mtteo ac-
compagnamento del Ve feo v o , i C i a o m c i , 
le Prebende, &c. Vedi CHIESA ; CANÓNI
CO , &c. ' 

Ta i i fono, fra n o i , quelíe di Weftmín-
ñ e r , Rippon , Wmdfor, &c. goverrí*te da 
decam e capicoli. Vedi DECANO, eCAPÍ -
TOLO . 

Di quefte Chiefe Collegtate ve ne fono 
due fpezie; alcuoe di fondaziont Regia, al
tre di fondaxione Ecclefiattica : ognunad'ef-
fe quanto ai Divino fervigio, h regolata al
ia ftelTa maniera che le Cattedrali . Vedi 
CATTEDR ALE . 

V i fono anche de'le Chiefe Collegiate, che 
hanno 1 diritíi Epifcopaii. Alcune di que'le 
Chieff: furono anticamente Abbazie; che col 
tempo, furono fecolarizzate. Vedi ABBAZI A » 

La 
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LaChiffa di S. Pietro di W e ñ m i i ) { k r , fu 

anticamenie Cat t tú ía 'c i ma le rendite del 
ídpfl fiero eíícndo per atto del Parlamento 1°., 
EliCJavcilito nei Decano e Capitolo, cora i n-
CÍQ adeíi trc unaGftiefa C^i/^/tf^» In divcr
íe caufe , ji chiamaila Cattedrale irs vece di 
CkteJa.Culiegia'.a di W c Ü n i i n r t c r h a cagio-
nato erro!t ne' Piaciti.. 

C O L L F . G I A T 1 Audi tor i . Vedi Pa rdeó la 
A l i b f T O R E » 

Vco i VERGER. 
C O t L E T l C A . * » in Medic ina , fono que* 

imiLdí j che umícono t e ¡ncoliáit v infitme 
íc pam Rpacsie % o gis orli e labbri delle 
furúe , o ulcere; e si l i rimettono nelía lor 
naturaíe umonc . Vedi AGGLUTINANTE > 
FER^I a ,. & c . 

*' La parola vien dat Greco , KoTkvriKo? , 
ah che ha la virtü: di agglutinare infierne ¿ 
(L* •KoTket % gluten „, 

^ICollettct íbooprndeí f icat iv i ebeifarcoti-
ci v m i mena che. gli Epulotici . V t d i S A R -
C O T i c r ^ eüEPULOTicr^ 

Tea iColletici vengono annoverati ií l itar-
girio^ Paioev la mirra &c. 

una voíontaria raccolta di 
cím^ru per oggetti di pieta e di carit^. Vedi 

LINA % C ^ R I T ^ , &C. 
Aicuoi dkono the ¡l aomt di Colletta fu 

uíato ^ a csgione che tai raecolte ftcevanli 
antiuamt.itc, ac' giovai di Colktte , e nel-
]c Collene y cioé nelfe adunan-ze de* Cr!Ítia-
ni r ma piü p r o b a b i h í l e n t e q u i a colligebatur-
Reunía „. 

COLLETTA í) ufa talora oer una tafia, a 
im.Miíiziune , che levdfi da un Principe per 
^uakhe piu motivo. Cosí 1c Scorje dicono, 
ehc oeí 1166, j i Re á^Ingíiíftérra andan
do in Noí-mandia otd.nó una Colietta per la 
ricnp:ta d- Xerra Santa , ad /nchiefia r c 
coit 'ekmpio del Re di. Francia. V td i Cao-
C í A l A . 

COLLKTTA , nePa hturg's , dinoía un5 ora-
xit'n- accomodaía a! giomo o a:I» folennita 5,.: 
e íitiiiii.. V...di L iTUHGi «1 , e MESSA * 

tr* genere tutee ¡g O.azi.jui in ciafcan^ 
©ffi/i " fono deíte Coíhtte ; o perché 1! Sa 
cení-te' paría m n jme di tinta i ' adu.mbka 
i-cui fintrm-.-nt; e-defiderj- egíí co.opendia col
la pai'')l¿ Qymu'i). Pi^^b ' imo v ficcQetní ha 
crííervati. fnn^ c- nzo ITÍ. o perché cote fie pre-
ghiece lona offertt guando ü popólo e ra* 
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dunato ; che é P opimone di Pamelio fopr« 
Tertull iano, 

La Congregazione ñ^0a in alcuni Auto-
r i antichi chiamaíi ColleBa . I Papi Gcla-
fio e Gregorio diconfi eífere ílatt i primi 
che introduíTero le Collette „ Depenfe , dot-
tore della Facotta d» Parigi T ha un tratta-
ío appofia íopra le Cclhtte, dove parla del
la loro oiigine , della loro aniiebuk , degll 
Autori 1 &c0 

C O L L E T T I V O , in graromatica, termi
ne applicato ad una parola , la quale eíprime 
moltitudine ; benché fia parola finguiare . 
Cosí truppa r compagnia, eíercito , fono no-
mi CMet t i v i . 

C O L L E T T O R E , una perfona nominata 
dai Commiííari di qualche tributo,, o dove-
re , come dagli abitaton di una parrocchia „ 
o fimilt r per fevare o raccoghere qualche taf* 
fa , & u Vedi RICFVITORE . 

C O L L I O U A Z I O N E , in Farmacia , Pa-
zioa d 1 íquagi ia re, o d Ísfate aíiit me due o p 1 íí: 
f .fianze folide ; ovver di renderle liquide me
diante la fufione o diffoluzioni-; come la ce
ra, fe mucilagini &,c. col calore, le gom-
me &c.. coll5 umidita. Vedi FUSIONE r Dis-
SOLUZIONE » &c. 

COLLIQU AZI SNE , fi adopera akresi per 
efpnmere quel temperamento , e quella di» 
fpoíizione de'fluidi anlmali, che procede da 
una troppí) tafea compagine ; onde (corro-
no , e ícappano per mezzo alie vane gian-
du!e , t particolarmente per queiie della pel-
le ^ piu prefio che non fi dovrebbe ; lo che 
cagiona fíuíTi d' ogni fpezie , ma per lo p i i i 
fudon copiofi v craíTi , e viícidi Vedi SU
DO RE , &C,. 

Se qi.efia Colliquazione continua gene-
raímente terfnma m una febbre ettica , ed 
é per lo piu íl concomitante d' una tal; feb
bre.. Vedi E n i c o , FTISI , &.c. 

La intenzione curativa in que fio cafo, é 
daré migiior confifienza ai fughi con balíarai-
ci cd agglutínauti 5 e indurare s íolidi core 
a f i r n ' g f f m D t qua fa 

Febbre COLLTQUATiVA , é una febbre; ac-
commignata da diarrea, o daprotufr fudori j 
per la troppo laíca teit ura de' ñu idi * Vedi COL-
LIQUAZÍONE e FEBBRE.. 

C O L L Í R T D I A N U eretict antichr,. deno-
mioati da un* piceoía ííiacciaia , delta i n 
Greco Collj/ridcr , ctti íolevano offerire 
Verane -

Pare 
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Pare che quefta fetta fofle princifalraen-

te compoíla di donne Arabe , le quaü per 
una ílravagante divozíone vcrO la Vevgine» 
fi radunavano in un ctrto giorno deli' an
uo , per celebrare una ícüa folenne, c ren-
dere ooori divini a Maria , come a una Dea; 
mangiando la fliacciara , che offerivano ¡n 
fuo nome , S. Epifanio , i l quale riferifee 
la ftoria di quefla cerimonia íuperiüzioía , 
fe nc ride. 

C O L L I R T O , COLLYRTUM*, in Medici
na, é un i i medio eflerno, appropriato ai ma-
i i degliocchi. V t d i O c c m o . 

* La voce viene dal Greco KoKKvpm \ t qm-
fto , fecondo M a n i n i , da KOKKUV Tovpvvy 
perche conglutina j e ferma le flujlmt d*gti 
occht . 

V i fono duefpezie di Coilirj ; gli un i l iqui-
d i , gli i k ñ fetchi . 

ICol l i r j Liquidi) vypoKoKXispta , fono com-
poíli di polveri od acque ofta michc ; come 
acqua di rofe, acqua di piaotaggine, quclla 
di finocchio , eupatorio &c. neile quali acque 
fi üiHolve tuzia, vitriolo bianco, oqualthe 
altra poUere a propoíito. 

I Coilirj fecchi f̂yponoKhovpiu y fono tronchi 
d iRha í i s , zuccaro candito, i r i s , íuzia pre-
paraca &c. foffiati con unacannuccia, 

COLLI RTO , é alrrcsi un neme dato agli un-
guenti uíati per P ifteífo fine , come ungüen
to di tuzia, e diveríí a i t r i . 

COLLIÍUO , é anco una denominazione 
data , benché impropriamente , ad alcune 
medicine liquide , úfate con tro le ulcere 
veneree. 

C O L L 1 S I O N E , i l fregamentó, o la per-
cuffione di due corpi che 0 movono violente-
mente con direzioni diffcrentt, e che íi urta-
no 1' un F altro. Vedi PERCUSS ÍONE , 

C O L L O , una parte del corpo umano , e 
di quelio di diverfi aitri aoirnali, tra la tetta 
edi l torace, o tronco del corpo. Vedi Tav. 
Anat. ( Oíleol. ) fig. 3. n. i , i . fig. 7. n. 14.14. 
Vedi puré CORPO, CAPO, &C. 

T u t t i gli ammali che han no polmoni , e 
voce, hanco/Zo, eccettoché lerane, ed una 
claífe di pefci, ia cui caratteriftica, é , vo-
cem aliquam emitiere. 

La parte fupenore é chiamata la gola , o 
firozza y e la piu baífa i l Pomum Adámi . 
Il^baco tra le duc clavicule , é chiamato 
da' Latini Jugulum , dai Greci a^yn , mí-
cidio , eífendo facile uccidere uno in cote-
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ñ a p a r t e . La parte di die#o delCo/Zo é thia-
rnataCfrwV , cervice, ed i l buco tra la pri
ma e ia kconda vertebra , l i nuca é tollottola¡ 
quel di ÍMiro , epomis . Vedi POMUM, JUGIÍ-
1UM , & C . 

Le lúe parti laterali cominciano da! íondo 
delT orecchie , c fono chismare parotides , 
Vedi PAROT 'DES » 

Le parti interne del eolio fono fette verte
bre , la lucl-K'a, i l laringe, ie vene juguia-
r i , lé artertc carotidi , i l ñervo intercoiiale, 
quel dt i rut tavo paio ^ col ricorrentc , e di
verfi muícoii . Vedi cialcuna parte fotto i l 
fuo asricc l o , 

I COLII de' Quadrupedi, M . Dcrham of-
ferva ch'eglino f >iio í^mpre uguaíi dila lun-
ghezza delíe lorogambe", per rendtrli atti a 
toccar la térra , per trarne I1 aÜmento fenza 
picgareil corpo. Vt-di GuADRrPHDE. 

Per verita, i'elefante deeíi eccettuar dal
la regola i i l fuo eolio cileudo multo cor
to i ma la natura vi ha proveduto in mo
do panicolare con la proboícide. Vedi PRO
BÓSCIDE. 

LTn1 altra cofa oíiervabile nc' colli de' qua-
druptdi graminivori , é un' ap< nev.oí) furte ) 
tsrndinofa ed ¡nienfibile, o íid un ligamento , 
che fi eíícnde t lega dalla teíta finó alia me
ta del la íchiena, <.ol di cm mezzo pollono 
c o ü a n t t r n d t e tener giu la teiía , btnché pe
ían te , per raccoglierne i l cibo, fenza dolo-
re o fatica. 

COLLUM , in Anatomía . Vedi COLLO , e 
CERVIX, OCERVICE. 

COLLI Inter/piñales , Vedi V articolo IN
TE RSPI NALES . 

COLLI Imertransverfalei . Vedi INTER-
TRANSVERSALES . 

COLLI Transverfalis . Vedi i ' articolo 
T u ANSVERSALTS . 

C O L L U S I O N E , una fecreta inttlligen-
•za tra due partiti , che litigaco , e proce-
dono frodolrnteraente i ' un centro 1' alrro , 
a pregiudizio d' un terzo . Vedi PRLVARÍ-
CAZÍONE. 

Nelia Legge Canónica , la Collufi ne ^ iri 
materia beneficiaria, fa vacare ti bencfiriO j 
e incapacita la peri'ona daPtentre bentfi i i^ 
alcuno. 
^ C O L L U T H I A N I ^ [iríta, che inforre ver-
fo il principio del quá'rto41.. (•!<'; in wtt^fio-
ne delf inoulgenza ufffa v i : i , . Arto , da Akf» 
fandro F^triarta d Altíiandria .v 



Eííenáofi parecchi ícandalezzatl di tanta 
condlicencienza, e fra gli alíri , Collutho, 
prete delia mtdcfima C i t t k i ei prefe quin-
di motivo di tenere delle adunanze fepara-
te , e di procederé per gradi ali'ordinazio-
ne de' Saccrdoti, come fe egli foííe ftato un 
Veícovo : pretendendo che vi foíTe necef-
fitíi di taie autorita , affine di opporíi ad 
A r i o . A l fuo ícifma egli aggiunfe T erefia ; 
infegnando che Dio qon creb gli empj; ch' 
egli non é autore de'malí j che fotto acca-
duti agh uomini, &c. Fu condannato in un 
Concilio tecuco in Akífandna da Oí io , i ' 
anno 555. 

C O L O C Y N T H Í S . Vedi COLOQ.U!NTIDA. 
C O L O F O N I A , COLOPHONIA , íbüanza 

reíinofa , preparara colla terebintina , bol-
Itndola nell' acqua finché diventi , quand" é 
fredda, di una confiítenza dura. Vedi TE-
REB1NTHINA . / 

U ufo principale di queña Droga é nel'a 
cura de' morbi venerei, delle debolezze íe-
n i ina l i , de'fluori aíbi deilc donne , &c. Gl i 
ípeziali ne fan pillóle, e le rotolano neila 
polvere di Ligorizia, o le eoprono con ío-
glie d 'oro, chhmanáole pillóle terebintinate , 

I Suonatori fe ne valgono , per fregare 
i enni del loro arco ^ i'effjtto di che fi 
é , che la gomma fregando effi c r in i , e co
municando loro una quahta tenace , itnpe-
diíce che non fdrucciolino troppo fácilmen
te fopra le corde ; e contribuifce molto a 
quel tremore, che forma i l luono, 

L'ord.naria Colofoniao refina ñera , d ¡ -
cefi procacciata e facía con la trementina 
del pino di montagns . Eííendo da quefta 
per diiliÜazione fpremuto l ' o l i o , quello che 
refla nel limbicco é la Colofonia. 

Ptr elfere buena , debbe eíftie lucida e 
odorífera, e quando gittaíi fu l íuoco, man
dar fumo fimile a quel dclí'incenío : Plinio 
dice che la Colofonia ha prtfo i l fuo nome 
da una Citía d' lonia , donde fu prima por
tara . In oggi e ü ' é fpefío chiamata cera 
Spagnuola, O refina Greca ; come portata a 
noi dall'una o dail' a'tra di querte due re-
gioai . Trovaü ch' ella nfcdlda , íecca , ed 
agglutina ; ed entra per lo piü nclla com-
pu^zione deg!i empiafíri e degü unguenci. 

C O L O M B A , i l piíi bailo pezzo di le-
gname in un vaíü«!}» , ngl fo-ido del gu-
fuo o coipo intero 4i elfo ; un' eftremit^ 
deila quale é t i i l c ú 'figili puppa, e 1' altra 
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fin alio fprone del navig^o , Tn efía fono 
attaccate le coftc od i icgní laterali c del 
fondo , davanti , e di dictro. Vedi T«x?, 
Nav. fig. 2. n. 27. 

C O L O M B I N O , una fne/ie di color vio-
letto , detto anche color dt Colomba . Vedi 
COLORE, e TINGFRE. 

C O L O M B O . CongregazionediS. CoLOM-
BO , e i¡ nome d'Uüa Cungregazione dt Ca-
nonici Regolari un tt mpo vaíHiima , aven-
do avuto íotto di sé fin da cento abbaiie 
o Moaafterj, nelle Ifole Bntanniche. Ve
di CONCREGAZIONE, e CANÓNICO. 

11 Monaítero principale od ¡i capo dell' 
ordine , era in Armagh ; íecondo altri a 
Lonpoaderri : a.tn voghono , nei l ' l íu la 
H a y , o H i , o J o ñ a , ora thiaraata Ycolm-
k i l , ai Sctientnon dell'Irlanda , non mol
to lungi daila Scozia. V i é unaRcgoia m 
verlo Irlaodefc , thc credeli fia itata det-
tata da S. Coiombo a' fuo i CanoaiQi, Ve
di REGOLA. 

C O L O N , i nG ramrnatica, un punto, © 
carattere formato tosí ( : ) che í«fV# a di-
notare una paula , e a dividere 1 membrí 
d'un ptnod >. Vedi PUNTEGGTARE; vedi 
anco PEKIODO, COMMA , c SEMICOLON . 

I Gramm-stici generalmente vogh'onoche 
1'uío del colon, íia indicare il rnezzo d'un 
periodo ; o conehiudere un fenfo men per
fecto, che il punto, oJ i l periodo íntero. 
Ma un ftnto men perfetto che il panco o 
periodo, é un'eíptelfione troppo vaga ein-
detcrminata. Vedi PERIODO. 

A l t r i dicono , che i l Colon deve adoprar-
fi quando i i fenfo é p t rk t to , ma la fen-
teoza non é conchiufa. Ma ne par quefta 
é efpreíñone chiara e necea abbaliauza . Ag-
giugnefi , che in pratica i noííri raigíiori 
Icrittori confondoao i l Colon col ferntcohm, 

II P. Buffier procura di filiar I ' ulo del 
Colon; ma nen lo dulinguc gran fatto daí 
ftraieolon ; ei preícrive 1'ufo dell'uno e dell* 
altro ind)fferenttm«:nte ; e l i chiama con 
un nome comune, punti imermedj \ eííiin-
do di mezzo fra i l torama, ed il punto fer
ino , o periodo. I I loro u ío , fecondoqueft' 
Autore , é diilingucre i membri foprana-
mtxkx] d' un periodo. 

Per membri fopranumerarj , s' intendono 
quelÜ, 1 quaii non f^no da'preced'enti fat-
t i afptctare; cioé quelle parci , che hanno 
peí venta ^ualche dipendeuza da quel che 
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precede j cotí tutto che quel che vá in-
nanxi , abbia un fenfo completo fenza di 
cfle t v. gr. I I fecolo cf Augufto fu cosípregia-
biic e ftngolare per l i buoni poeti , che eglino 
hanno fervito per modelli a tutt i g l i a h r i : ma 
pur non diede alcun bmn poeta trágico. Do-
ve i l memhro fopranumerario, e Tufo del 
colon fon ovvii . I I piu fenfibile ed ovvio 
ufo del Colon, aggiugne i l P,Buffier, é al-
lora quando i l membro fopranumerario é 
diílinío mercé di qualche congiunzione; co
me, nulladimeno, comunque, ma , eccet-
toché , a meno , inquantoché , tanto piíi 
che, poiché, purché , &c. 

Alcuni per verita fi fervono d é Colon nel 
xnezzo di lunghi periodi , fenza alcun r i -
guardo a'membri fopranumerarj; ilqualco-
iiume fu probabilrnente introdotto , per di
notar che iv i fi ha da prender refpiro, qua-
i i tanto che in un periodo ordinario, nel 
]uogo dove i l periodo fopranumerario comin-
cia. Ma queíVé almeno arbitrario ; ed i l 
puntare intermedio pub fempre ommetterfi 
ín un periodo, fe non vi é membro fopra-
j íumerario; cioé, fe non vi é altro mem
bro fuiTeguente, fe non fe quello che un 
fi afpetía dal precedente . 

I n quanto a'cafi , dove piü tofto t da 
ufare i l Colon, che i l femicolon , non fi pub 
dir niente di precifo; fe non , che i l Co-
lon moftra i l membro fopranumerario piu 
diftaccato, e ¡o mette in maggiore diftan-
za dal refto; e perb dinota una paufa piu 
lunga, che i l femicolon. 

Quindi fembra doveríi preferiré Tufo del 
Colon al femicolon avanti le congiunzioni, 
avverfativa, reftrittiva, condizionale , &c. 
confie non ojiante, ma, eccettoche , comunque, 
altrimenti •, purche. Dalí 'altra parte , dove 
le frafi fopranumerarie non folamente fup-
pongono le precedenti , ma dipendono da 
eífe per loro regime , e fono quafi nuove 
parti di quelle, ivi i l femicolon é preferi-
bile al Colon, v. gr. Voi non avvertife e non 
cúrate la bonth di D i o , che primo v i eleffs ; 
un Dio che e foltanto gelofo del voftro cuore 
per ¡a voflra propria felicita ; un Dio , che 
farebbe egualmente gloriofo, diflruggendovi per 
la fuá giuflizia , che fervendofi per fuá mife-
ricordia. O cosí: I I difcorfo confifieva in due 
par t i ; nella prima fu moflrata la neceffita di 
combatiere ; nella feconda gl i avantaggi , che 
ne ridonderebbono. 

Tomo I I I , 
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Ma quefta difFcrenza , confeflfar dobbiamo, 

che dipende da non fo qual cofa che é co-
mune a t u t t i , e domina o regge tutta la 
dottrina deüa pontuazione : cioé , la lunghez-
za, o brevita de7 membri, e de'periodi: im-
perocché quando le frafi fono lunghe, noi 
puntiamo píü alto, che quando fon brevi . 

Un Autor recente, in un difcorfo inge-
gnofo , de ratione interpungendi , addita l'ufi-
zio del Colon, e quel che lo differenzia dal 
Semícolon, &c. piü precifamente : ilCo/orc, 
fecondo i fu o i principj, ferve a diflinguere 
que'membri congiunti d'una fentenza, che 
fon capaci d'eífere divifi in ahri membri; 
uno de' quali almeno é .congiunto . Vedi 
SENTENZA . 

C o s í , nella fentenza , ficcomc non poffiama 
difcernere F ombra moventefi lungo la placea di 
criuolo da fele , cos¿ i progreffi che jacciamo 
nella Cognizione fono folamente conofeiuti mer-
ce la difianza decorfa ; i due membri cífen-
do ambedue femplici, fono feparati folo da un 
comraa : in quefta , flecóme ci accorgiam che 
V ombra f i c moffa , e non la vediamo mover-
Jl J eos) i nofiri progrefji neW intendere , efjen-
doche cúnfífivno di minutipajffi, fol poffono av-
vertirfi merch la diflanza ; la fentenza eíTen-
do divifa in due parti eguali, e queíle con-
giunte, perocché ne inchiudono altre i noi 
lepariamo le prime per mezzo di un femi
colon , e le ultime con comme : ma in que
fta , ficcomc conofeiamo , r ombra efferfi moffa 
lungo r orologio , ma non abbiamo avvertito i l 
fuo moto ¡ ed appare che /' erba e crefeiuta , 
benche niun mai la vtde-ctefcere : eos) i pro-
greffi che noi facciam nella Cognizione, conji' 
fiendo di tai pajffi minuti , Joño únicamente 
percepibili merce ta di/ianza . I I progreíio del
ta Cognizione fi paragona al moto dell' om
bra , ed al crefeere dell" erba ; la qual corn-
parazíone divide la fentenza in due partí 
principali : ma perb che quel che fi dice 
del moto dell'ombra, ed altresi del crefei-
mento dell' erba , contiene due membri fem
plici , deonfi feparare 1* uno dall'altro per 
mezzo d'un femicolon , in confeguenza , 
un puntare piü forte richiedefi per feparar-
l i dall'altra parte della fentenza, a cui fo
no contrappofti: e quefti é un Colon. Ve
di PONTUAZIONE . 

COLON, * nell' Anatomia , dinota ¡1 fe
condo degl' inteflini craífi. Vedi INTESTINO . 

* Alcuni derivano la parola da XWKVIIV ^ 
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ritardare ; perche nelle pleghe di quefí 
intejiino gl i efcrementi fono rattenuti , e 
formati. A l t r i da xotXov y a motivo del' 
la fuá capacita : A l t r i ancora da KoXee-
%ta$ai, eífere to rménta te ; perche quejf 
intejiino foffre qualche volta gravi dolori, 
Da ejjo prende ilfuonome la cólica . Ve
di CÓLICA . 

11 Colon é fuuato tra i l esecum, cd i l re
c u r r í , ed é pili ampio che defíi: in lunghez-
za egli é otto o nove mani . Comincia, do-
ve termina l ' i l i o n , cioé nella cavitk delTos 
i l i o n , su la parte d r i í t a ; donde afcendendo 
per T arnione su 1' iíkffa parte, pafía fotto la 
parte concava del fegato , a cui qualche vol
ta é legato, come puré alia vefeica fellea , 
che lo tinge di giallo in quel í i to : appreffo 
egli feorre fotto i l fondo dello fíomaco verfo 
la miiza nel lato finiñro, a cui purés 'a í tac-
ca; di la fi volge in giu al finiflro arnione; 
e quindi paífando in forma di un S, finifee 
nella parte fuperiore dell'os facrum, nel ret
í o . Sul principio di queflo budello, vi é una 
valva formata dalia produzione dell' interior 
túnica degl'inteftini in cotefto luogo ; la qua-
leimpedifce, che gli efcrementi, cadutiuma 
volta nel Co/ow, non ritornino di nuovo nell' 
i l i o n . Vedi VÁLVULA. 

EgU ha un ligamento forte, che feorren-
clo lungo i l fuo lato fuperiore, dalTilium al 
leftum , lo rafForza contro i l pefo degli efcre
men t i , e lo divide in celle ; che , infierne 
colle valvuU conniventes , ritardano i l paf-
faggio degli efcrementi , acciocché non fia-
mo di continuo obbligati di gime al p í ta le . 
Vedi ESCREMENTO . 

Le fibre carnofe della fuá feconda túnica fo
no piu grandi e piu forti che quelle degli altri 
inteft ini ; perché una forza rmggiore ricercaíi 
perfar aícendere gli efcrementi. 

I I principal fine , percui i l Colon cinge in-
torno l'addome, ed , infíem col retto , toc-
ca tutte le parti contenutevi, parche fía, ac
ciocché con 1' immediata fomentazione de 
criftei poífano eífere da'lormorbi alleviate . 
Vedi CHISTEO . 

MESO-COLON . Vedi 1' artícelo MESO-CO
LON . 

C O L O N I A , * una Compagnia di popó
l o , di tutt i i feífi, edi tutte le condizioni, 
trafportato in una provincia rimota , aífine 
d i coltivarla , ed abitarla . Vedi PIANTA-
2;IONE. 

C O L 
* Originalmente, /¿r ^ ro / iCo lon ia , non 
ftgnificava altro piu che un fondo dato a 
eoltivare, o fia í abitazion di un contadi-
«o , colon us, con la quanthadi tena ba-
fiante a fofienere la fuá famiglia : quan
tum colonus unus arare poterat. 

Poffiam diftinguere tre fpezie di Colonie í. 
quelle che fervono a follevare ed alleggerire' 
i l pefo degli abitatori d'una regione, in cui 
i l popólo é diventato troppo numerófo , si 
che nonpub piu a lungo íuffiílervi cemoda-
roentc . I n fecondo luogo quelle che fi fta-
bilifcono da' Principi o popoli vittoriofi , nel 
raezzo delle nazioni vinte , per tenerle in r i -
fpetfo ed ubbidienza . I n terzo luogo fono 
quelle chechiamar fi poflbno Co/o«;V di com-
merci» ; perché in fa t t i , i l folo traffico n' é f 
occafione e 1' oggetto . 

Per mezzo della prima fpezie di Colonie , 
alcuni fecoli dopo i ! diluvio , T Oriente i n 
prima, e fucceffivamente tutte le altre par
t i della térra diventarono abítate : e fenza 
mentovar nulla intorno alie CO/OW/Í? Fenicie , 
e Greche, cosí famofe nella Storia antica ; 
ognun sa, che per lo ílabilimento di fimiü 
Colonie , durante la declinazion delT Impe
ro , que'torrenti di barbare nazioni, ufeite 
per lo piu dal Settentrione , inondarono le 
Gallie, l ' I ta l ia , e le altre parti Meridionali 
d' Europa ; e dopo diverfe fanguinofe batta-
glie , ladivifero cogli antichi abitatori. 

Quanto alia feconda fpezie di Colonie , i 
Romani le ufarono piíi che alcun'altra gen
te ; e cib per añicurar le conquifte ch' egli-
no avean fatte dali' Occidente all' Oriente. 
E' noto, quante Cittadi nella Gallia, nella 
Germania , nella Spagna , ed anche in I n -
ghilterra , fi pregiano di eífere ílate nel nu
mero di Co/ow/V Romane. 

Finalmente, le Colonie d i Commerció, fo-
BO quelle, fondatedagl'Inglefi , da'France-
fi, Portoghefi, ed altre Nazioni nel giro de' 
due ul t imi fecoli, echetuttavia ficontinua-
no a fondare , in diverfe parti dell' Afía , 
dell' Africa, e dell' America ; o per mante-
nere un commercio regolare co 'na t iv i , o per 
eoltivare i l terreno con piantarvi canne di 
zuccaro, Índigo, tabacco , ed altre derrate . 
Vedi COMMERCIO. 

Le principali Colonie di queña fpezie fo
no nell' una e nell' altra America, Setten-
trionale , e Meridionale ; particolarmente 
nel Perii , nel Meffico , nel Canadá, nella 

Vi r -
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Virgin ia , nellaNuova Inghilícffá, ne/IaCá-
rol ina, nella Luigiana, nell 'Acadia, nella 
Baia d' Hudfon , nd i ' Ifoie Antille , in Jamai
ca , S.Domingo, e nelle a l t r e l í o l e . In A -
frica, nel Madagafcar, al Capo di B. Spcran-
za, al Capoverde, ed alie fue Ifole, ed in 
tutte quelle ampie Coftiere , che di la fino al 
Mar RoíTo fi ftendono. Finalmente, i n A í í a , 
lafamofaBataviadegliOllandefi; Goa, Diu 
de' Portoghefi ; ed alcune altre piazze raen 
confiderabili degl' Inglefi , de' Franceí i , e 
de' Danefi. 

V i erano tra Romani due fpczie di Coló
me; alcune mándate , o fondate dal Senato ; 
ed altre mil i tar] , ch'eran compofie di yecchi 
Soldati, cagionevoli, ed inabih , .perle paf-
fate fatiche della guerra, chevenivano cosí 
proveduti di ierre, in premio de'lorfervigj. 
Vedi BENEFÍZIO . 

Le Colante mándate dal Senato , erano 
0 Romane o Latine , cioé comporte di 
Cittadini Romani , o Latmi . Le Colonie 
de' Cittadini Romani aveano i l diritto de' 
voti \ ma non avean parte negli ufizj od 
onori della Repubblica . Gli abitatori delle 
Colonie Latine , non aveano dint ío di vo
t i , fenza un'efpreíía permiffione. VediCiT-
TADINO, &.C. 

Secondo Ulpiano, ( 1. i . D . de Ccnf. ) vi 
erano dell' altre Colonie che avean poco piíi 
che i l nome ; fojamente godendo di quel che 
chiamaíi Jus Jtalicum ; cioé erano libere da' 
tributi e dalle taíTe págate dalle Provincie. 
Ta l i eran le CO/ÚW/Í di Tí i ro , di Berito, d'He-
l iopol i , di Palmira , & c . 

M r . Vaillant ha empiuto un voiume in 
foglio di medagüe battute dalle diverfe Co
lonie , in onore degl' Imperadori , che le 
fondarono. I I fimbolo ordinario, che s' in-
cideva su le lor medaglie , era o un' aqui-
l a , quando le legioni veterane diliribuivan-
íi per la Colonia : o un agricoltore , che 
tiene un aratro tirato da un paio di buoi; 
come quando la Colonia conrtava d' abita-
tori ordinarj . In tutte le medaglie vedonfi 
1 nomi de' deccmviri, i quai occupavano V 
iflefíb porto, ed aveano nelle Colonie V ¡Üef-
fa autórita , che i Confoli in Roma. Vedi 
DECEMVIRI . 

C O L O N N A , in Architettura , é un plla-
rtro rotondo , fatto per fortenere , o ador
nare un edifizio . Vedi PILASTRO, EDIFI-
ZIO, 5cc. 

".olcnzz t h partr prir.cinaie. o r*-
gnante di un ordine architettonico . Vedi 
ORDINE . 

Le leggi e le proprieta principali di que-
rto fegnalato membro dell' Architettura , fon 
divifate e dedotte cosí : Ogni fulcro, o fo-
rtegno é tanto piíi perfetto , qitónfc'egli é piü 
faldo, o quanto maggior apparenza di faldez-
za egli ha in sé : c pero tutte le Colonne , 
tutti i pilaftri , aver debbono la loro bafc , 
e i l loro piede piu largo, ch'eíTe non fono. 
Vedi BASE . 

In oltre poiché un cilindro , ed un prif-
ma quadrangolare fono piü fácilmente trat-
ti fuer del lor luogo , che un cono trónca
lo , od una pirámide troncata , su i ' ifteíía 
bafe , e della fteíía altezza : la figura delle 
Colonne non debb'effere cilindrica, néqueí-
la d'un pilaíiro, piramidale , ma e l 'un e l ' 
altra debbono rirtrignerfi , o diminuiríl , cioé 
andar fempre fceraando, come un cono tron-
cato, ed una pirámide troncata. Vedi D I M I -
NUZÍONE . 

Per la rtcíTa raglone , le piü baííe parti 
delle Colonne debbono cffere cilindriche , 
quelle de' pi lal tr i , psramidali: e di qul pu
ré , ficcome le Colonne fono piü lalde , fe 
i l loro diámetro ha maggior proporzione 
colla loro altezza , che f t ne avtíTe «mino
re : la ragione ( ra ti o ) maggiore é da fce-
glierfi , quando s' ha da foftenere un pefo 
grande. In ol t re , poiché i l fine d'una Co-
lonna , é per fortenere qualche pefo , ella non 
íi deve mai fupporre fenza intavolatura : 
btnché una Colonna eretta fopra un fito e-
minente , cosí che non lafci adito a teme-
re ch' ella fia fdfpinta dal fuo luogo , non 
abbiíognadi piedetíallo . Vedi INTAVOLATU
RA, e PlEBESTALLO . 

L ' intera Colonna , in ogni Ordine, é com
porta di tre parti principali, la bafe , i ' Ju/lo , 
o fufo, ed i] capitello . Vedi le proporzioni o 
msfure di ciafeuna fotto il fuo riípettivo capo , 
CAPITELLO, BASE, &C. 

Ciafeuna di quefte parti di nuovo é fuddi-
viía in gran numero di parti minori , decte 
membri: alcune delle quali fono éíJéfflRiali 9 
etrovanfi \n tnUe \t Colonne, altre fonofola-
mente accidentali, etrovanfi in ordini par-
ticolari . Vedi MODANATURA , MEMBRO , 
ORNAMENTO &C. 

Le Colonne fono differentí fecondo i di* 
verfi ordini , ne' quali fono úfate ; píw» 
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ment i , non ful r i lpu io al lor ordine, ma 
anche alia lor materia , coüruiione , for
ma, difpofizione ufo . I n riguardo all' 
ordine, noi abbiarno la 

COLONNA Tofcana, ch' é la piu corta , 
e la piu ieraplice di tutte IcColonne . Ve
di Tt íSCANO. 

La lúa altezza , fecondo Vi t ruv io , Pal
ladlo, e Vignola, é íctte diametri , oquat-
tordici moduli ; fecondo Scaraozzi, quindl-
c imodul i ; fecondo De Lorrae , dodici; nel-
ia proporzion della Colonna Traiana , fedí-
c i . La fuá dirainuzione , fecondo Vi t ruv io , 
é un quarto del diámetro ; fecondo Vigno
la , un quinto ; e fecondo la Colonna Tra
iana , un nono . Le fue diveríe parti, mem-
b r i , &.c. vedile fotto i lor proprj artico-
i i . E la figura íntera , n ' é rapprefentaía 
Mella Tav. Archítettufa, fig. 24. 

COLONNA Dórica , é alcun che piu deli-
cata: i l fuo fuño é ornato di fcanalature: 
la fuá altezza, fecondo Vit ruvio , é da 14 
a 15 moduli ; fecondoScamozzi 1 7 ; fecon
do Vignola , 3<5 j nel Cotifeo 19 ; nel Teatro 
di Marcello , quindici e due terzí . La fuá di-
minuzione fecondo i l Teatro di Marcello , 
dodici minu t i j fecondo i l Colifeo, quattro 
minut i e mezzo. Vedi Tav. Atchitettura ^ 
í g . 28. vedi puré l'articolo DOP.ÍCO. 

COLONNA Jónica, ella é ancor piu dil i-
cata : diftinguefi dalle altre per la voluta 
nel fuo capitello; e per la fuá bafe . Ve
di VOLUTA . 

La fuá altezza, fecondo Palladio , é 17 
moduli , un terzo; fecondo Vignola , die-
ciotto * La fuá diminuzione , nel Tempio 
delia Concordia , dieci minuti e mezzo ; 
della Fortuna virile , fette e r a m o ; nel 
Colifeo, 10 minut i . Vedi Tav. Architet tu
ra , fig. 32. Vedi puré J ó n i c o . 

COLONXNA Corintia , é la piu ricca e la 
piíi dilicata di tutte le Colonm . I I fuo ca
pitello é adornato di due maní di foglie, e 
«li cauücoli ; donde germogliano piccole vo-
lute. Vedi CORINTIO > CCAULICOLO . 

La fuá altezza , fecondo V i t r u v i o , e mol-
t i avanzi de' Portici e Templi aníichi &c. é 19 
moduli ; fecondoSerlio 18 ; fecondo i l Co l l 
feo , 17 ; giufta le tre Colonm nel campo Vac-
cino , vent i ; giufta la Baíilica d' Antón i no, 
ven t i . La fuá diminuzione , fecondo il Tem
pio della Pace? fei minuti e mezzo*, a nor
ma del Pan teón , fei e unottavaj fecondo i 
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Templi della Sibilla e FauíHna otto; giufla 
1'arco di Coftantino, fette; i l pórtico di 
Settimio, fette e mezzo. Vedi Tav. Archí-
tettura, fig. 2<5. 

COLONNA Compoftta, haduemani di fo
glie nel fuo capitello, come la Corintia; e 
volute angolari , come la Jónica . Vedi 
COMPOSITO . 

La fuá altezza, fecondo Vignola , el'ar
co di T i t o , é venti moduli ; fecondo Sca
mozzi , ed i l Tempio di Bacco , diecinove 
e mezzo; gluí laT arco di Settimio , 19. 09. 
La fuá diminuzione , fecondo gli archi di 
T i t o , e di Settimio, fette minu t i ; fecondo 
le terme, od i bagni di Diocleziano, uff-
dici minuti un terzo ; fecondo i l Tempio 
di Bacco, fei e mezzo. Vedi Tav. Archi-
tettura, fig. 30. 

Qul fi pub oííervare, che in quefta diver-
fita írovata nelle aicezze delle Colonne del 
medefimo ordine appreífo diíferenti A u t o r i j 
v'appar piu di capriccio che di ragione ; e 
in fatti ognun di loro fpeífo f i piglia la l i 
berta di difpenfarfi dalle fue proprie rególe . 
Vitruvio , per efempio, fa le Colonne Do-
riche de 'Templ i , piu corte che quelle dey 
port ic i , dietro i Tea t r i ; Palladio da mag-
giore altezza zWt Colonne che ílanno su pie-
deftalíi, che a quelle che non ne hanno; e 
Serlio fa la fuá Colonna un terzo piu corta 5 
quando é ifolata , o diftaccata, che quando 
é contigua ad un muro. 

Ma non oftante la diverfita delT altezza 
nelle Colonne del medefimo ordine in diffe-
renti Autori , eileno perb fémpre portano 
una fimile proporzione negli ordini diver-
fi, comparati T un colPaltro; e perquefto 
contó efieno vanno crefcendo, fecondo che 
gli ordini fono meno mafficcf. 

Ma quefia aumentazione é maggiorein al-
cune difpofizioni, o parti , che in altre ; 
imperocché nelF antico ella non é che di 
einque moduli o femidiametri, per licinquc 
ordini: la piu corta Colonna , cioé la T o 
fcana, effendo 15. modul i ; e l ap iu lunga , 
eioé la Compoí'iía , venti . In Vitruvio queíl' 
accrefcimento é anco dicinque moduli; ma 
cornincia da quattordici moduli , e finifce ire 
diecinove. I modetni comunemente lo fan-
no maggiore: S c a m o z z í lo fa einque mo
duli e mezzo; Palladio e Serlio, fei. 

Dalle diveríe proporzioni delle Colonne % 
aífegnate da diverü Autori , M r . Perrauk 
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n'ha tratta una nuova 5 che é meizana, tra 
gli enremi delle alrre. C o s í , egli fa la Co-
lonna Tofcana quattordici moduli tre terz i ; 
che é quafi un raezzo tra la Tofcana di V i -
truvio quattordici , e quella della Colorína 
Traiana, dieciotto: l ' altezza della Colorína 
Dórica ei la fa fedici moduli; che é un quid 
médium tra i quattordici di V i t ruv io , ed i 
diecinove del Colifeo : la Colonna Corintia 
ei la fa di 18 moduli due terzi , come un 
médium tra i fedici moduli fei minuti del 
templo della Sibilla, e l i venti moduli fei 
minuti delle ixt Colonne del foro Romano: 
finalmente, la Colonna Compofita per la ftef-
fa regola ei la fa venti moduli; quefta al-
tezza eíTendo media tra 1'arco di T i t o , ed 
i l Templo di Bacco. 

Per verita, la regola, con cui egli pro
cede , pare aíTai ragionevole ; cioé che i ' 
avanzaraento progrefíionale d'ogni Colonna 
nei diverfi ordini , fiaeguale: cosí che aven-
do fiabilita 1'intera progreffione, dal Tofca-
no al CompoOto, ne'5 moduli dieci minu
t i ; eíTendo queda proporzione dimezzo fra 
l i cinque moduli deil 'antico, ed i cinquee 
mezzo dei moderni ; ei divide quefta fom-
ma, che é 160 minut i , in quaítro parti egua-
li , dando quaranta minuti alia progreffione 
di ciafcun ordine: cib fa la Co/oww^Tofca
na quattordici moduli venti m inu t i ; la Do-
rica diventa fedici , la Jónica diecifette , 
dieci minuti , la Corintia dieciotto, venti 
m inu t i , e la Compofita venti moduli . Ve
di PROPORZIONE, e DIÁMETRO. 

Quanto ai diñintivi caratteri di ciafcun 
ordine di Colonne. Vedi ORDINE. 

Quanto alia materia delle Colonne. Vedi 
P í E T R A , MARMO, &C. 

Quanto al lor ufo ed applicazione . Vedi 
EDIFIZIO. 

Quanto alia fchiera o ferie delle Co/o^wf, 
cd agli fpazj da tenerfi tra ciafcuna . Vedi 
INTERCOLUNNIO. 

COLONNE , differentl per la loro materia, 
COLONNA Fufibiíe. Sotto quefto termine 

fono comprefe, non folamente \tColonne á'i 
varj metall i , e d'altre materie fufibi l i , co
me vetro, &c. ma ancora quelledi pietra, 
che diconíi effere ftate gi í ta te ; iiqualfecre-
to , alcuní ci voglion far credere che fia ña
to noto agli antichi. 
: CO^ONNA Idraiilica 3 é quella i l eui fuílo 
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appare eflere di criftallo , eíTendo íormata 
da un numero di piccoli íili d'.icqüa , ca-
denti da buchi fatti in un cinto di metallo, 
ed eguali diftanze , mediante un tubo , o 
cannoncino, fagliente per lo mezzo d ie í í a . 
Come ne'giardini di Verfaglies. 

COLONNA Idraulica parimeati dinota una 
Colonna, dalla cui fommita procede un get-
to d' acqua, a cui i l cap¡telio ferve comedí 
bacino ; donde 1' acqua dtfcende per un pic-
colo tubo, che gira fpiralmente attorno del 
fuQo . Ta l i ieno le colonne Joniche della 
cafcata di Belvedere a Frefcati ; e quelle 
della Vigna Mattei in Roma . 

COLONNA Gittata, o di í iampo, é quel
la che fi fa per impaftamento , di ghiaia, 
e di pietruzze o fcaglie di diverfi colori ) 
légate affieme con un cemento, che diven
ta perfettamente dura, e riceve un lifcio , 
come i l marmo . 

11 fecrete di far tai Colonne, par che foffe 
dagli antichi poífeduto, fe diam fede agí ' in-
dizj delle colonne últimamente fcoperte v i -
cino ad Algeri ; che fono fenza dubbio le 
rovine dell'antica Giulia Cefarea : fu tutte 
quefte fi trova la ñefla infcnzione in carat
teri antichi, i contorni, gli accenti, e fino 
i falli , eífendo ripetuti in ogni fuílo ; pro-
va incontraliabile deli'eflere ílate gittate. 

COLONNA Trafpareme, ogni colonna fat-
ta di materia peliucida ; come furono quelle 
di criÜallo nel Teatro di Scauro mentovate 
da Plinio; e quelle d'alabaítro trafparente5 
nella Chiefa di S.Marco, a Venezia . 

COLONNA d Acqua , é una forta di Co" 
lonna , i l cui fuüo é formato mercé d' un 
grande gitto d' acqua , che fprizzando acqua 
violentemente dalla bafe , la fofpigne den
tro i l tamburro del capitello , che é fatto 
cavo. Vedi FONTANA, 

Ün efempio di quefia T abbiarao iQuin* 
ta Aveiro, vicino a Lisbona. 

COLONNA di l i j i e , o fafcte, o tambuni , 
é quella i l cui fufio é formato di diverd 
ordini , o filari di pietra , o mafli di marmo , 
meno alli che i l diámetro ázWz Colonna : que-
fío é quello che Ulpiano intende per Colu
mna JiruBílis , o adpacia ; che é oppofta alls 
Columna Jolida , o integra , cioé , d' un pezzo» 

COLONNE, rifpettivamente alia loro cojlru-
zione. COLONNA di CommeJJ'ma , é quella 
fatia di aííi di legno f o r t i , commeííi 5 m~ 

col' 
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collati , e inchiodati aflleme ; eJf é cava , 
torniata, e per lo piü fcanalata . Ta l i í ono l e 
Cohnne in molti pezzi d' altare . 

COLONNA di mattone ) o di muro ^ é fatta 
di pietra greggia , ben coramefla, difpofla, 
ccoperta di geíío; ovver 'é fatta di mattoni, 
lo flampo de'quali é fatto triangolarmente» e 
coperti di flucco. 

COLONNA formata con groífi pezzi, con-
f5ñe di tre , quattro o cinque pezzi di pietra , 
©d ime ta l lo ; che difíerifcono dalle faície, o 
tamburri, perché fono piu alti che i l diáme
tro dclla Colonna. 

COLONNA Geminata , é quelía , i l cui fu-
lío é formato di tre iati Omili ed eguali, o fia 
coñe di pietra, accomodate Tuna dentro V 
ahra ; ed attaccate a! fondo con piuoli di fer-
xo , cd in cima con graffi , orampini . Ella ha 
tía tíícre fcanaiata , affinché 1c commtffure 
íien meno diíctrnibili. 

COLONNA Jncruflata, éfatta didiverfeco-
fie, oguíci fot i l i di marmofino, od 'al t ra 
pit tra rara, cemtntatt lopra uno llampo di 
pietra, di mattone, o í imüe . QueÜofifaa 
diíegno e di nfpaimiare e di confervare la ma
teria prezioía, come diafpro oriéntale , lapis, 
á g a t a , &c . e per rapprc fentate pe2zi di taü 
pietre di llraordinana mole , mediante la net-
tezza c F uruone deli' incruftazione, che rende 
le gi un ture impercettibili. 

COLONOb attordgliata, ogomenata, é una 
Gelonna che ha prc jetture in forma di gomene, 
odreanne, nel nudo del fuflo ; ogm gomena 
avendo un effetto oppoílo a quello d* una fca-
nalatura; ed accompagnata con una piccola 
lilla da ciafcuna parte . Vedi GOMENATO , e 
SCANALATURA. 

COLONNA Corolitlca, é una colonna ador-
nata di fogliami, odifogl ie , e rami , avvol-
t i fpiraímente intorno del fuí lo, ovvero in 
forma di corone e di feftoni. 

Queííe fi ufavano dagli antichi, pererger-
v i fopra delle ftatue ; e di qua prefero il nome 
di Corolitiche . Elleno convenivano molt® 
cziandio negli archi trionfali i nelle decora-
2Íoni de'Teatri &c. 

COLONNA Ccloffale, una Colonna di mole 
enorme T troppo grande , onde entrar poíTa 
in alcun difegno , o in alcuna difpofizione 
di architettura ; ma da collocarfi (oiitaria , 
nel mezzo di una piazza > & c . Vedi Co-
LOSSO . 
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Tal é la Colonna Traiana, le cui proporzío» 

ni fonoDoriche, ed i l fuo profilo Tofcano; 
12 piedi ed I -d i d iámetro , e 100 d'altezza , 
includendovi la bafe ed ileapitelio: i l piede-
ílallo ha 18 piedi , ed i l coronamento 16 c 
mezzo. Ella foñenta una ftatua di bronzodi 
S. Pietro, 15. piedi alta: i l tutto 147 piedi 
Romani antichi. Ella fu fabbricata da Apollo-
doro; e confta di 34 tamburri , o maí í i , o 
pezzi di marmo blanco , inclufavi tutta 1$ 
fommita , o fia i l coronamento. 

La Colonna Antonina ,• che é puré di mar
mo bianco , é inferiere alia Traiana in bellez-
zadi fcoltura , ma 1'eccede in altezza ; eííen-
do IÓB piedi fin al capitello , oltre 7 piedi del 
piedeílallo, fotto térra . Finalmente, laCo-
lonna di Londra, o fia i l Monumento, é di 
pietra , 15 piedi di diámetro , e 202 alta i 
comprefovi i l piedeftallo , e la c ima, o coro
na. Vedi MONUMENTO . 

COLONNA Cilindrica, équella che non ha 
né gonfiamento né diminuzione . 

COLONNA Scema, é quella che non ha gon-
fiamento , ma principia a rtrigneríi o dimi-
nuirf i , dallábale; ad imitazione degli alberi. 
Vedi DIMINUZIONE . 

T a ü lono !a maggior parte delle colonne an-
tiche ds granito; particolarmente leCorintie 
nel pórtico del Panteón . 

COLONNE , denomínate dalla loro forma . 
COLONNA SCANALATA chiamata anchefiria-
t a ; quella i l cu i fuíio éadornato di fcanala-
ture, o canneÜi; o da cima afondo, o fol 
due terzi della fuá altezza. Vedi SCANALA
TURA. 

COLONNA 5 " , egomenata, oattor-
ctgliata, é quella le di cui fcanalature fono 
empiute con gomene , concanne, obaftonij 
principiando dal fondo del furto, e giungendo 
fino ad un terzo della fuá altezza . 

COLONNA fcanalata , e anicchha, équel
la le cui fcanalature fono empiute ed órnate d¡ 
fogliami, di feorze, di naftri &c. in vece di 
gomene. 

COLONNA Gótica, é un pilaííro rotondo , 
o troppo corto rifpetto alia fuamaffa, o trop
po fottile rifpetto alia fuá altezza; perocché 
fia talora 20 diametri; e cib fenza diminuzio
ne, né gonfiamento ; puré , i fuos ornamen-
t i , ed i caratteri della di lei opera fono cosí 
lontani da quei delP antico , come le fue pro-
porzioni» Vedi GÓTICO . 

O -
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C o t O ^ A . Hermética ^ una fpexie di pila-

fíro, a maniera di terminus ; chehaiatefta 
di uomo, ín vece di capitello. Eü ' cbbe i l 
fuo nome da un coüunie degli antichi , di 
porre la tefla di Mercurio , chiamato Hcr-
ynes da' Greci , in cima áells Colonne. Vedi 
KERMES . 

COLONNE Maffucie o groííe, fono quelle, 
che rifpetto all'ordine di cui é i l capitello che 
portano , fono troppo corte; quali perlopiíi 
fon i püaftri nelle Chiefe Gotiche. Vedi MAS-
SICCIO . 

Sotto i l termine MaJJiccio , fono a?tresi 
comprefe moltevolte le colonne rufliche ele 
Tofcane. Vedi RUSTICO. 

COLONNA Ovale, quella i l cui furto ha non 
so che di piatto, e í íendo i l fuo modelio fatto 
ovale , per ridurrc la projettura . 

COLOISNA Faftorale, équella i l cui furto é 
formato ad imitazione del tronco di un albero, 
con fcorza , e nocchi. 

Queíla fpezie ái Colonna, nella proporzio-
ne delP ordine Tofcano , fi pub ufare nelle 
porte o ne'parchi de'giardini; nella decora-
xione di fcene paftorali, &c. 

COLONNA Fo/ i^o^ , hadiverfi l a t i , ofac-
ce: le piü regolari haano otto facce . 

^Quefta , con l 'ovale, e la cilindrica , fono 
colonne, che Daviler reputa abufí nell' archi-
t e t í u r a . 

COLONNA Serpentina é una Colonna for-
mata di tre ferpenti, attortl , e avvincolati 
infierne, le terte de' quali fervono per capi
tello. 

Ve n' é una in Cortant ínopoli , nella piaz-
za chiamata V .Atweidam , anticamente 1' Ip-
podromo. P. Gil i io la chia.rña. la Colonna Dei
fica ; immaginandpfi che anticamente fervif-
fe per i l tripode d* Apollo, nel templo di Del-
fo . In oggi é ordinariamente chiamata i l Ta
lismán , ola Colonna Incantata. 

COLONNE Rigonfie, fono quelle che hanno 
una raaggior groffezza , od un gonfiamento, 
in proporzione aii ' altezza del furto . 

Gl i Autori fono molto difcordi fra loro , 
in propofito di quefto rigonfio delle Colonne: 
I I Cav. H . Wotton crede che fia un ridicoio 
abufo : puré la pratica tra' moderni architet-
t i prevale; impetocché fanno generalmente 
le lor Colonne un po' piíi grofle , nel terzo 
della loro altezza , che nella bafe ; cioé di-
mmuifcono la Colonna vicino alia bafe ; i l 
che faia parte fuperiorc apparirgroí ía , eca-
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giona un rigonfio in un terzo in circa deÜ* 
altezza. 

Querto rigonfio pare che fia rtato ignoto agU 
anticbi . M . le Clerc oííerva , che non deb-
be eccedere un minuto emezzo a l p i ü . Eg l i 
penfa che non fi dcbba mettere in pratica , fe 
non dovc ve n' é particolar bifogno , o moti
vo ; come quando leCO/OKWÍ deonfi collocare 
una fopra 1' aitra . 

COLONNA avvolticchiata, o fpirale, é quel
la i l coi íúfto é attorto intorno , a guiía di 
vi te , con fei circonvoluzioni, ordinariamen
te deir ordine Corintio : Vignola i l primo 
ha novato un método di difegnarla con re
gola. 

COLONNA Scanalata e Spirale infierne, é 
quella le cui fcanalature feguono i l contorno, 
o i l giro del furto , in linea fpirale, per tutto 
i ld i lungo. Di tali vene fono alcune antiche 
di pórfido , e di marmo daro . 

COLONNA Spirale e arricch'tta , é quella , 
un terzo del cui furto é fcanalato , ed il rima-
ncnte adornato di fogliami, e d 'al tr i orna-
ment i , eche eífendo tutta di marmo, é ar-
ncchita con ifcoltura da capo a fondo . 

Qualche volta ancora , la Colonna fpirale 
é forma ta di due o tre furti f o t t i l i , attorciglia-
t i , cosí che lafciano una cavita nelmezzo. 
Qualche volta le fcanalature fono fpirali , ed 
i l furto diritto ; lo che riefce aííai bene negli 
ordini piü dilicati . 

COLONNE , denomínate dalla loro difpofizio-
ne. Colonna inferita, od incaftrata, é quel
la ch'entra nel muro , un terzo, od un quar-
to del fuo diámetro . 

COLONNA Nicchiata , é quella i l cui fu
ño entra, colla meta del fuo diámetro , in un 
muro , i l quale é fcavato per riceverla; col 
fuo piano parallelo alio fporto del toro, od 
artragalo . 

Tale é quella nel pórtale di S. Pietro in 
Roma. 

COLONNA Angelare, é una Colonna ifolata, 
porta nel cantone, od angolo d'un pórt ico; 
ovvero inferita nel cantone d'una fabbrica : 
oppur anco una Colonna che fiancheggia un 
angolo, oacuto od ottufo, d' una figura di 
molti l a t i . 

COLONNA Attica , fecondo Plinío , é un 
pilaftro ifolato, che ha quattro facce, o la
t i eguali; e della piíi alta proporzione ; e. gr* 
Corint io. 

COLONNE Cantónate , fono quelle , inca-
flra-
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ÍUate nei quattro cantoni di una pila quadra-
l a , per foftenere quattro rifalti d' un arco . 

COLONNE Accoppíate, fono quelle difpofíe 
a due a due, cosí che quaíi 1' una 1' altra fi toe-
chino nelle bafi , e ne'capitelli. 

COLONNA Doppiata) éunaun ione di dué 
Colonne) congiunte in si fatto modo, che i 
ÚUQ fuíli fi penetrano 1' un 1' altro con un terzo 
del loro diámetro. Talifono quelle dei quat
tro angoli nella Corte del Louvre . 

COLONNA Fiancata, fecondo Mr . Blondel, 
é una Colonna impegnata con una metU , o al
meno un terzo del fuo diámetro, tra due mez-
i \ pilaftri. 

COLONNE agruppo^ fono quelle, poííe ful 
medefimo piedeílallo, o zoccoio ; a t reat re , 
o a quattro a quattro . 

COLONNA i/¿/ízf¿7, équella che í la l ibera , 
e ñaccata per tutti i lati , da qualunque altro 
corpo. 

COLONNE Mcdiane. Vitruvio dk quefto rió
me alie due Colonne, che fono nel mezzo di un 
pó r t i co , che hanno la loro intercolumnazio-
ne pin grande che Taltre: cosí che fe queüe 
ul t ime, perefempio, fono pycnofl/le j 1 e Me
tí i anc fono euftyle. 

I I termine fi pub altresi applicare alia fila di 
mezzo di Colonne, in un Frontifpizio adórna
te di tre ordini . 

COLONNE, denomínate dal loro ufo . Co-
XONNA ¿f/lronomica é una fpezie d'Oífervato-
l i o , in forma di torre altiffima ; fabbricata 
cava, e con una lalita fpirale ad una Sfera ar-
millare collocatavi in cima, per oífervare i 
moti de' corpi celefii. 

Ta l équel la , d'ordine Dórico, erettanell' 
Hotel de Soiffons a Parigi, da Catterinade Me
diéis, per le oífervazioni d' Oronzio Fineo, 
celebre Añronomo di que! terapo . 

COLONNA Cronológica , queila che porta 
qualche iferizione ftorica , digerita fecondo 1' 
ordine del tempo ; come per l uü r i , perolim-
piadi , per íkfti , epoche , annali , &c. In 
.Atene v' erano Colonne di quefta fpezie , dove 
era ferina tutta la Storia delia Grecia, digeri
ta in olimpiadi. 

COLONNA Funerales é quella che porta un' 
urna, dove fi fuppongono rinchiufe le ceneri 
di alcuni Eroi defunti ^ tal volta i l fufto di tai 
colonne é qua e la fparfo di lagrime , o di fiam-
me i che fono fimboli del dolore, edell 'im-
mortaí i ta . 

COLONNA Gmmonifa , é un cilindro, su 
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cui V ofa del giorno é rapprefentata dall' ombra 
d ' u n o ñ i l o . Vedi OROLOGIO^.TO/I?. 

Ve ne fono di due fpezie: Tuna, incu i lo 
flilo é fiíTo, e le linee orarie non fono altro 
che la projezione d' un orologio folar vertieale 
fopra una fuperfizie cilindrica. Nell 'altro lo 
üilo é mobile , e le linee orarie fono difegnate 
adiíFerenti altezze del Solé , nelle diverfe fía-
gionidell' armo. 

COLONNA J/íomv?, é quella i l cui fufio é 
adornato di baífo-rilievo , che feorre in linea 
fpirale per tutta la fuá lunghezza; e contie
ne la Storia di qualche gran Perfonaggio . Ta-
l i fono le Colonne Traiana e Antonina , in 
Roma . 

Le Colonne Ifloriche fi pofibno anche divi-
dere per fafce , o tamburri , in baffi-rilievi 
feparati , eontenenti foggetti diüinti ; col 
qual mezzo 5 le fteííe colonne pofibno anche 
eíTer fatte ^er corrifpondere al fine delle cro-
nologiche . Vignola preferifee quefta manie
ra alia prima ; che egli filma eflere troppo 
confufa. 

COLONNA Cava^ queila che ha una fcala 
fpirale nel fuo interno , per cómodo di afcen-
dere alia fommita. Come la Co/ü^w<3 Traia
na, la cui fcala a chiocciola confifte di 185 
gradini, ed é illurainata da 43 piccole fine-
fire. V z á i T r a i a n a . 

La Ctf/o««« Antonina ha 198 gradini, con 
56 finefire; ognuna édivifa per tamburri di 
marmo bianco . I I monumento, olaColonna 
di Londra, ha puré una fcala a chiocciola ; 
ma non arriva fin alia cima . Quefle fpezie di 
Colonne fono anco chiamate colummc cocblides, 
o cochlidea. 

COLONNA Indicativa , quella che ferve 
a mofirare le maree , &c. lungo le coíle 
del mare . D i quefta fpezie ve n' é una nel 
Gran Cairo , di marmo , su cui fono eí-
preíí* le inondazioni del Ni io : da quefta , 
formano i l giudizio della ftagione avveni-
re: quando 1' acqua, per efempio , afcende 
fino ai 23 piedi, é un fegno di grande fer-
ti l i ta per quell' an«o in Egitto . Vedi N i -
LOMETER . 

COLONNA Infiruttiva , é quella che fu 
alzata , fecondo Giofeffb Ebreo , Lib. 1. 
cap. 3. dai figliuoli d' Adamo , su la quale 
erano feolpiti i principj dell' arti e delle 
Scienze. 

Baudelot dice , che i l figliuolo di Pifi-
ftrato n ereííe un'altra di quefta fpezie, di 

pie-
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pietra ; contenente le rególe ed i preceíti 
deirsgricoltura. 

COLONNA Itineraria, una colon na con di-
veríe facce parta ne'crocicchi su le flrade 
grandi ; e feivc a raoflrarc colle inícrizioni 
che vi fono, i diveríi fencieri . 

COLONNA LaBaria, a Roma, fccondo Fe-
flo, fu una Colonna eretta ncl mercatodel!' 
erbe, ora la piazza Montanara ; che avea 
una cavit^i nel fuo piedeftallo, dove i fan-
ciulletci, abbandonatí da' lor genitori , per 
poverta, o per immanita, venivano crpoOI, 
perché foííero allevati a fpcíe pubbliche. 

COLONNA Légale. i\ppreíí'o i Lacedemo-
n i , v' erano Colonne erettc nelle piazze pub
bliche, su le quali erano fcoipite le leggi 
iondamentaü deila Repubblica. 

COLONNA Limitrofa, o di Ctnfine , quel-
Ja che moítra i l imi t i d'un Rcgno; od'un 
paefe conquirtato. Tale fu quelia, che, al 
dir di Plinio, Aleííandro i i Grande ereííe 
nell ' ultime parti deH'Indie. 

Quanto a quelíe d' Ercole, ordinariamen
te chiamate le fue Colóme, o pile ; elleno 
«ion fono altro che due ripide montagne nel-
!o ílretto di Gades, ora Gibilterra. 

C o l o n n a Lumimfa, una fot ta di Colon-
ma formata fopra un congegnaanento di fegni 
o telai cilindrico, foderata di carta oliata; 
cosí che eífendovi dentro difpofti de' iumi or-
dinatamente , 1' un fopra i ' a l t ro , tutto 1'in-
*ero cilindro appar come in fuoco. 

Queíte colonne fi fanno parimenti con fi
le di lampane., o torcie che fcorrono i n-
torao al loro fu (lo , o per fafce orizonta-
l i , od in linca fpirale , fopra un continua-
<o feílone di fiori. 

C o l o n n a Manubiaria, dal latino manu-
hix, fpoglie del)' inimico; una colonna ador-
nata di trofei, fabbricata ad imitazione dc« 
g l i alberi , fopra de' quali anticamente pen-
devano le fpoglie de' nemici. 

C o l o n n a Memoriale, é quella che s' cr-
ge in occafione di qualche memorabile e-
vento, come il monumento di Londra, fab-
bricato affine di perpetuare la memoria deli' 
incendio di quella G i t t a , nel 1666. 

Ella é d'ordine Dórico , fcanalata , ca
fa ^ con una fcala a lumaca ; c terminata 
l n da fiamme ondeggianti. 

Un 'a l t ra parimeníi di fimile fpezie , in 
í o r m a ri' obebrco , vedefi su le rive del Re-
no nel Paiarinato, 'm memoria del famofo 

Tomo I I I 
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paffaggio di que! fiurac, del gran Guftavo' 
Adolfo, e del fuo efercito. 

C o l o n n a Meniana , qualunque Colonna 
che folien ti un balcone , o fporto. L ' o r i 
gine di quefta fpezie di Colonna é riferita 
da Svetonio e da Afcanio ad un certo Me-
nias; i l qualc avendo venduta la fuá cafa a 
Catone ed a Placeo , Confoli , per eíícre 
convertirá in edifízio pubblíco; rifervoífi i l 
diritto di alzare una Colonna di fuori , per 
reggere un balcone, donde egli poteífe ve-
dere gli fpettacoli. 

C o l o n n a M i l liare, era una Coloma di 
marmo, alzara per ordine d 'Auguí io , nel 
mezzo del foro Romano; da donde, come 
dal centro, le diílanze delle diverfe C i t t a , 
&c . dell ' Impero, fí contavano , per mez
zo di altre Colonne M i l liar i difpoíie ad egua-
i i dillanze, su tutte le vic maeftre. Vedi 
M l L L I ARE . 

Quefta Colonna era-di raarmo blanco; la 
fíeífa che quella ía qual fí vede in oggi su 
la balauftrata del verone del Campidogüo 
in Roma. La fuá proporzione é maíí iccia; 
cíiendo un corto cilindro con una palla in 
cima, fimbolo del globo della térra . 

Fu detta milliarium aureum, perché indo-
rata , almeno la palla, per ordine d'Augu-
flo; íiccome appare dalle Inícr izioni . 

C o l o n n a Mil i tare , ira i Romani, Co-
lonna su la quale era incifa una liíla delle 
forze dell' efercito Romano , ordinata per 
Legión i , nel loro proprio rango; affine d i 
preíervare la memoria del numero de' fol-
dati , e dell'ordine ferbato i n ogni efpcdi-
zione militare. Vedi M i l i t a r e . 

I Romani ebbsro un'altra fpezie di Co
lonna militare , che ch i a maro no Columna bel-
lica , che ñava davanti al tempio di Gia-
no; appié della quale i l Confole dichiara-
ya la guerra , con giítare un dardo verfo 
i paefi nemici. 

C o l o n n a Phofphorica, un faro ; od una 
Colonna cava , eretta fopra qualche rupe , 
o su la punta d'un molo, od'altra eminen-
za , per fervire di lanterna a un porto. 

C o l o n n a Rofirale , era una Colonna ador-
nata di roftri , o prore di navigli e galere, 
con ancore, e rampini ; eretta od in me
moria d' una vittoria navale, come la Colon
na Tofcana nel Campidoglio , o in onore 
di qualche ammiraglio; come le Dorichej 
all' ingreífo del Caftello di Richelieu. 

F Co-
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C o l o n n a Septlcrale , anticametite , era 

una Colorína erelía íbpra una tomba, o fe-
polcro, cotí una infcrizione su la íua bafe. 
Vedi Tomba , &c . 

Quelle fopra le tombe di pcrfone ragguar-
devoh , erano molto grandi ; quelle per la 
gente comune, piccole: queft' ultime eran 
dette Stdlce, e cippi. Vedi Cippus, &c. 

C o l o n n a Statuaria , queüa che foftienc 
una rtatua. Tale fu quclla , eretta da Papa 
Paolo V . fopra un piede'lallo davanti alia 
Chiefa di S.Maria Maggiore in Roma, per 
foñenere una ñatua deila Vergine , che é 
di bronzo dtirato . Vedi S t a t ü a . 

Queita Colonna fu fcavatancl templo dei
la Pace; i l fuo fu (lo é un pezzoíolodi mar
ino bianco, alto 49 piedi e mtzzo , e cin-
que piedi otto pollici di diámetro , deü" or-
dine Corintio fcanalata. 

I I termine di Colonna Jlatuaria ^ fi pub ap-
plicare eziandio alie Canatidi , ai T e r m i n i , 
e ad altre figure umane , che ían 1- ufizio 
di Colonne', e che Vi t ruvio chiama telamo
nes ^ e atlantes. Vedi C a r i a t i d i , &c. 

C o l o n n a fimbuÜca, é una Colonna rap-
prefentante quaiche particolar regione, per 
juezzo deg'i attributi fuoi proprj: come quella 
delT ordine Franceíe, variegaía con fiori di 
g i g l i , nella facciata delta Chiefa de'Gefuíti 
a Roano , ovvero quaiche azion memorabi-
1c , come la Colonna Corvtniana ^ su cui v i 
era una cornacchiai cretta a Valerio Maf-
f imo, fopranominato Corvino, in memoria 
dell'aver egü feonfitto un gigante neli' árma
la de1 Ga l l i , col!' affirtcoza d' una cornacchia . 

Sotto i l útolo á\ Colonne fimboliche, íi pof-
fono anche comprendere quelle che íervono 
per fimboli. T a l é quella fopra una meda-
glia di Nerone , che ^fprime la íiabilitadeU' 
Impero Romano. Vedi S í m b o l o . 

C o l o n n a Tricnfale, una Colonna eretta 
dagli antíchi m onore di quaiche eroe; le 
commeífure deíle pietre della quale erano co-
perte di altrettantc corone , quante egli avea 
fatte fpedizioni mi l i t a r i . Vedi T r i o n f o . 

Ogni corona avea i l fuo nome particola-
ye : come Vallaris , la quale era intorniata 
di piuoli , in memoria d'avere sforzato un 
f ic in to , o una palizzata. Muralis , ch'era 
ornata di piccole torricelle , o merli , per 
effere montato aU'aflralto. Navalis, di pro-
re e roítri de' navigl i , per aver avuto vi t -
toria iu mare, Obfidionalis, oGraminalis, 
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di gramigna, per aver pofio unaffedio. O-
vans, di m i r t o ; lo che efprimeva un'ova-
zione, od un picciol tnonfu: e Triumpha-
ü s , di lauro, per un trionfo grande. Vedi 
C o r o n a . 

Prucopio favella d' una Colonna di quefta 
fpezie, eretta nella piazza ch amata Augu-
fteum, davanti al palazzo Imperiaie di Co-
íUntinopoii , la qual fot'kneva una rtatua 
cqueíhe dcli'Imperador Giuí l in iano. 

C o l o n n a Zoopboricay una fpezie di Co-
lonna rtatuaria, fopra cui é poÜa una figu
ra di quaiche anímale . Ta l é unadeiledue 
Colonne della gran Piazza di Venezia ; su cui 
v ' é i i Leone di S Marco , e Ta rmi della 
Repubblica : e quella in Siena , che porta 
la Lupa, che allattb Romoío eRemo. Ve
di Z o o p h o r i c o . 

Scenographia cf una Co lonna . Vedi l'ar-
ticolo SCENOGRAFIA. 

C o l o n n a , nella Guerra, dinota una fi
l a , o íchiera di truppc , ovvero una divi-
fione d'efercito, che marcía nel medefimo 
terapo, e verfo i l medeíim-> luogo , a in-
tervalli grandi abbaftanza , per fchivare la 
confufione. V t d i A r m a t a , &c. 

Un efercito marciainuna, in duc, opiu 
Colonne \ fecundo che permette i l terreno, 
ed i l Genérale erede efpedients . La voceé 
talvolta ancora uíata , favellando de'navigli 
ful mare , che fi van dietro 1' un 1' altro nell* 
iftelfa linea. E! diffici'e formar Colonne ful 
mare, fe non fi ha i l vento in puppa. 

C o l o n n a , appreífo gii Stampatori , é 
una mezza pagina, quando la pagina é d i -
vifa in due parti , dalla cima al fondo. Ve
di STAMPARE . 

C O L O N N A T O , un periflylo di figura 
circolare; ovvero una ferie di colonne di-
fpoíle in un cerchio , e nel di dentro ifo-
l a t í . Vedi P e r í s t y l o . 

^Tal é quello del picciolo parco a Verfa-
glies, che confiíte in 32 colonne Jeniche; 
tutte di marmo íolido , e fenza incrurta-
zione. 

Un C o l o n n a t o Pelyflyh , é quello i l 
cui numero di colonne é troppo grande per 
efl'ere coraprefo dall' occhio in un fol col-
po. Ta l c i l Colonnato della piazza di San 
Pietro in Roma : in cui vi fono 284 Co-
lonne d'ordine D ó r i c o , ciafeuna d'un diá
metro di piíi di quattro piedi; tutte di raar-
mo Tibur tmo. 

CO-
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C O L O N N F X L O , * un ufíziale nell'ai*-

mata, i l quale ha i l comando in capite di 
u» rtggimt nto , o di cavalleria, o di í an t i , 
o di dragoni. Vedi R e g o í m e n t ó . 

* Skinmr deriva la parda da Colonia , 
penfando ehe t capi ddle Colonif thia-
mati Colo.iiales, abbiam dato i l noms 
ai capi ddle truppe . Vedi COLONIA . 
A l t n d i C o l o n na . 

Nelic ármate Francefe e Spagnnola , i l 
Col'on'-eHo viene riítrctto alia fanteria , e 
ai Dragón i : 1'ufizial comandante d'un reg-
gimento diCavalIena, coraunemente é cbia-
mato mejhe de camp. 

C o l o n n e l l o Luogot; nente , é quegli che 
comanda un rcggimenta di guardie , deile 
quaü ü Re, i l Principe, od altra períona 
del primo ordine é Colonnello. Vedi Guar -
DIE, GeND/VRMI , &C. 

QueíH Colonneíli-Luógotenenti hanno fem-
pre ta commiffione di un -Colonnello, e fo
no per lo pih ofizíali gcritraü . Vedi U f i 
z i a l e , &c. 

Lvo^otenente ^OT.onnf.llo , é ti fecundo 
r f i . ce nel Rfggiracnto , che é alia ttda 
dei Capitaní , e comanda in alTtnza d t i 
Colonndlo . Vedi L u o g o t e n e n t e . 

I I Luogotenente-Cohnnello á \ C Z V Í Í \ \ \ ^ odra 
goni , é i l primo Gapitano del reggimen 
tO. Vedi CA.PfTANTO . 

C O L O Q U I N T I D A , * o C o l o ^ y n t h i s , 
comunemente d _tt*, p'>mo, oá appio ama 
ro , é i l frutto di una pian ta dello iteífo 
nome; che viene portaío dal Levante j del-
ía grofíezza di un gvande arancio. 

* La paTola 2 dal Greco xoXoxuvSiz, nome 
che -gli fu dato, perche la Coloquinuda 
move i l ventre, WÍXIOV xivft. 

I I íuo coluro é di un áureo bruno : i l 
fuo interno é pieno d'acini , i quah fe ne 
iUbb -mo eftrarrc, innanzi di fervivfi del la 
•Coloqumtida. Tanto il femé , quanto la pol-
pa, fonu intoflerabiímente aman . 

L ! Coloquintida é di un uío confid-Tabile 
nelía Medicina, ma ü piíi nellecompofizlo-
ni officinali; la violenza della fuá operazio-
ne, rcndendola mal ficura da darfi ioterna-

nte nelle preferiziom eílemporanee; fal-
voché con una grande nferva e cautela. 

E!U (i mette per ingrediente neíla con-
fezion»; hamsc, e in moltiííime pillóle pur-
ganti; ed i . i que'cafi che hanno biíbgno " 
purga, eliafa buooi d f e u i . Ella é una deile 
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droghe purgative le piu violenti , che ci fíen 
note; a cal che efeoria i meati cosí fatta-
mente , che qualche voita eccita e porta 
fuora fangue , e induce fuperpurgazione » 
Non di rado ella fi prende boleta neíTac-
qua, o nella birra leggiera , ne'le foppref-
íinni de 'mcüru i ; lo che, ne'temperamenti 
fort! , é qualche volta accompagnato da bnoa 
efito . Alcune donne han contralto 1'uf® 
maligno di prenderla, nell'ifleíía maniera, 
ful principio della gravidanza , per procu
rare aborto; i l che bene fpeffo v.lla cagio-
na , per la violenza della fuá openR/ione. 
La polvere di Coloqmniída é qualche vol t t 
adopratn eí lernamente, con aloe, &c. ne-
gli ungaenti , negli empiaün , &c. con efí-
to notabile contro i vermi i ed aleuni, per 
1'iíleíTo fine, raccomandano la polpa , data 
a raudo di c r iñeo . Nella paíBone iliaca , 
i criftei di Coloquintida fono ftati trovatt 
profitievoli, dopo inoltiflime alíre medici
ne fotnminiftrate indarno. 

I Truchifci f;uti éi Coloquintida fon 'let-
i \ trochifei d alhandal; c' fono preparat; coi 
tagjiarc la C-luqgintida in pezzetti, eridur-
l i in fina polvere in un mortsio , fregato d* 
olio dí oaandork doki , aggmntovi pofeia | 
gornma tragacanta, e máñice . Ved; T h o -
CHISCO. 

C O L O R B A S I A N I . Vedi 1'articulo Co
l a b a rst VNI . 

C O L O R E , C o l o r , io F lofofia , una 
proprieca ¡nertnte neila i i t . njeres^ la qua
le , giufta le diverfe molí o mtgn'rtudíni 
delle íue par t í , cíTa Lnce eccíra tíivcrfe v i -
brazioni nelle ftbre dei nervn óptico ^ lequa-
li propágate nei íenforio, afifeftano lamen' 
te coa vane fenía/ioni. Vedi L u c e . 

O w e r o , i l Colore íi pub definiré per una 
fenfazione dell'anima, ectjtatadáli 'applíca-
Zíone della Luce alia retiná delT occhio; 9 
diíFcrtnte , fecondo che la luce diffeníce 
nel grado delia fuá refrangibilita , e neÜa 
magnitudine delle fue parti componenti . 
Vedi Sensazione. 

Secondo la prima idea , la luce é dun-
que i l foggetto del Colore , nella fecondi 
eiia é I ' agente . Vedi le fue proprittk fot-
to 1' articolo LUCE . 

Varíe fono le opinioni degli Aurori anfí-
chi e de'raoderni , e delle diverfe Se fie de* 
Fiiofofi , intorno alia natura t d alt'or>gine 
del Fenómeno del Colore : la piü populare 

F Z ívu-
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fentenza, c quella degli Arií lotel ící ; iquá-
i i íoñengono che i l Colore fia una qualita, 
la qual riíiede nel corpo colorato ed efi-
í k indipendentcmente dalla Luce . Vedi 
QUALITA* . 

I Cartefiani van pifi dappreffo al punto: 
confefíano, che non eflendo i l corpo colora
to immediatamente applicato aü 'órgano , 
per occafionar la fenfazione; e non poten» 
do alcun corpo affcttare i l fenfo fe non 
per un immediato contatto; i l corpo colo
rato non eccita la fenfazione di per fe ftef-
f o , né vi con tribu i fe e cofa alcana, fe non 
fe motendo qualche frappofto mezzo, e coa 
cib 1' órgano de! la v iña . Aggiungono, che, 
vedendo noi che i corpi colorati non afíet-
íano i l fenfo neli'ofeurita , dobbiara diré 
che la luce fo'amente occafioni i l fenfo del 
Colore, coa muover F órgano; e che tutta 
I ' azione de'corpi colorati fi riduce a riflet-
tere la luce con una certa modificazione; 
le differenze ne' lor Colori provenendo dalla 
diíferenza nella teñí tu ra dclle lor par t i , on
de difpofli fono a riflettere la luce con que-
fla o con quella modincazione. 

Ma al Cav. Ifacco Neuton noi fiara dc-
bitori d' una Teona folida e coeren te i n tor
no ai Colorí • fondaia fopra ficure efperien-
ze, e che ne ícioglie tutti i fenotneni \ la 
fuá dotírina é , come fegue. 

Trovafi per efperienza , che i raggi della, 
luce fono cnmpoíli di parti ce! le molto ete-
rogenee, o diílimilari Tuna dall'altra i cio¿ 
alcune di eífe, come é gran fatto probabile, 
fono, piu grandi, ed altre minori . Imperoc-
ché un raggio di luce, come F E , ( Tab. 
Optic fig. 5 ) ricevuto fopra una fupsrficie 
refrangente , come A D , in un luogo oí'cu-
ro , non é totalmente rifranto in L ; ma 
íparprfgliato, dirb cosí , e diífufo in diverii 
raJioli , o píceioii raggi, alcuni de'qualí fon 
rifranti in L , ed altri in altri punti inter-
medj tra L e G ; cice que'le particelie della 
luce che fono le piu minute, fono, d i tu t -
le le altre, le piu fací i mente e piu confuí c-
rabilmente divertite, dall' azione della fu-
peifizie rifrangente, fuor del lor corfo ret-
ti'.ineare verfoL: e le riraanenti fecondo che 
F u ñ a eccede T altra in magnitudine , con 
jnaggiore difficolta , e raeno confidcrabilmen-
te fono fraftornate dalla lor linea resta ai 
punti tra L e G . Vedi R i f r ang ib i l i t a . * " . 

Ora, ogm raggio di Luce,; fíceooiediff's-
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rlfce da un altro nel fuo grado di refrangibí-^ 
l i t a , cosí ne diífcrifce nclColore: cib é ap-
poggiato a gran numero d'efperienze . Quel-
le particelie, v.gr. che fono le piu rifrante, 
trovafi che cofiituifeono un raggio di Co
lor violetto; c ioé , probabiliffimameníe, le 
piíi minute particelie della Luce , cosí fe-
paratamente impulfe , eccitano le piii brevt 
o corte vibrazioni nella retina; che di 1^ 
fono propágate dalle fibre folite de' nervi opti-
ci nel cecebro, per i v i eccitare la fenfazio
ne del Color violct to, come quello che é i l 
piu leggiero e lánguido di tut t i i Colorí. 

I n oltre quelle particelie, che fono i l me-
no rifrante , cortituifeono un radiola , o rag
gio di Color roíTo , cioe le particelie piíl 
grandi di luce eccitano le piu lunghe v i 
brazioni nella retina; cosí che ne legue la 
fenfazione del Color roífo, ch ' é i l piu sfa-
viliante e piu vivo di tut t i gli altri . Ve
di R o s s ó . 

Le altre particelie eííendo in fimil guifa fe-
parate, fecondo le loro rifpcttive magnitií-
d i n i , in piccioli raggi , eccitano le vibra
zioni intermedie, e si occafionano le fenfa-
zioni de' Colori intermcclj; in quella mede-
fima maniera a un diprcffo, in cu i le diver-
fe vibrazioni dell' aria, giufta le lor rifpet-
tive rnagnitudini, eccitano le fenfazionl di 
fuoni dífícrent!. Vedi VIBKA^IONE. 

A cib fi pub aggiugnere, che non fo la
mente i Colori piij diftmti e piu notabili , i l 
roífo, i l giaUo, i l turchmo &c. hanno cosí 
la loro origine dalla diverfa magnkudme c 
refrangibilita dei raggi; ra a ancora dai gradt 
intermedj e dali'ombre del medefimo Colo
re , come dai giallo venendo su al verde 9 
dal roffo venendo giu al giallo &c. 

In oltre , i Colori di queili piccioli rag
gi , non eífendone modificazioni awentr-
xie , ma pro prieta connate , primitive e 
neceíTarie; comeconfirtenti, probabilürima-
niente , nella magnitudine delie lor parti 9 
debbon effere perpetui ed iramutabili í cioé 
non poffono eííere mu ta t i per alcuna futu
ra rifrazione o riñcífione, o modificazione 
quale fi vogiia . 

Quefi'é confermato da copiofe efperien
ze ; cífendofi ufati tut t i i tentativi per cam
biare uo raggio colorato, dopo d'averio fe-
parato da quelli d'altre fpezie, in qualche 
altro colore mcrcé di rifrazioni ripetute % 
jna fempre in vano » Trafrautaziom appa-

renti 
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renti ponno pee veritacffetíuaríi; cioé , do' 
ve ftavi un adunamento o msfcolanza di rag-
gi di diverfe fpezíe ; i Co/or/coraponenti non 
apparendo mai nella loro tinta naturale ín 
tali mefcolanze , ma fempre temperad, m i -
fti e confuíi I'un coU'altro; dal che r i fu lu 
una mezzana fpezie di Colore, che, per la re-
frazione, pub fepararfi nei componenti; ed 
i medefimi dopo Ja fepar.mone, eflendo r i -
meícolati, ritornano al loro primo colore. 

Q u i o d i é , che le traímutazioni de' Colo
r í , col me feo! a r quei di differenti fpezie , 
non fono reali; ma mere apparenze, odin-
ganni della vi l ta ; iraperocché i raggieffca-
do di nuovd fcevemi", efibifeono mede
fimi colorí , come da principio. C o s í , pol-
veri tarchine e giaHe , bene ^ mefeoiate , 
appaiono ail'occhio nudo verdi : e pare , 
fenza aver foggíaciuío ad alcuna alterazio-
ne, fe le raedefime polveri fi riguarderan-
no per un microfeopio , le parnccüe tur-
chioe e le glalle appariranno tuttavia di-
ftinte. 

D i qua forgonodue fpezie di Colorí , gli 
uní orlginali e femplici ^ prodotti da una lu
ce omogenca , o per mezzo di raggi che 
ha ano l ' ifteíTo grado di refrangibilita, e T 
ifteffa magnitudine delle loro parti : quali 
fono , i l rodo, i i gialio, i l verde , 11 tur-
chino, o blo, un violerto porpora, un na-
rancio, e índigo ; con tutte le loro tinte 
e gradazioní intermedie. 

L ' alera fpezie di Colore é fecondaria, od 
eterogenta ; i Colorí di queda fpezie fono 
compartí de i pritmrj , o d' una miilura di 
raggi diffVrentemente rífrangibili, &c . 

V i ponno altrtsi eííere de' Color i feconda-
rj prodotti per compofizione, fímili ai pri
mar;, o a quelli che confiflono d' una lu
ce omogenca , in quanío alia fpezie od ap-
parenza del Colore j ma non gia in quanto 
alia permanenza od immatabíiita loro. Co
sí , gialio e blo fanno un verde ; rolTo e 
gíal lo , fanno narancio ; na ra a cío e gialktto 
verde fan gialio \ ed in genere, fe due Co
lorí ( quai fi vogliano) vengan mefchiatJ, 
i quali nella ferie de' generan per iru-zzo del 
pníma non fimo molto diihnti e lontani, 
r i fu iu dalia loro mi (tu ra quel Colore, che 
nella dvtu ferie trovaQ nel tratto di mezzo 
fra effi j ma quelli che-fono iuuati a trop-
po grande diftanza, non fan cosí. 

I n facti, uiu che uu Colore > quale fi vo-
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gl ia , é Comporto, men vivo egli e metí 
perfetto; con la troppo grande compofizio
ne poííbno i colorí faríi cotanto diluti , c 
índeboliti , finché ccífino affatto. Per com
pofizione fi poíTono eziandio produrre dei 
Colori non fimiii ad alcuno di quelli di lu
ce omogenca. 

La corapoíizione la piu crtraordinaria ¿ 
quella della bianchezza ; iraperocché per 
queíia , fono richiefti tutti i Colori prima-
rj fopramentovati ; e queftí debbon eíTer 
mirti in un certo grado . Di qul é che ii 
bianco é il colore ordinario della luce ; non 
eflendo altro la luce, fe non un adunamen
to con fufo di raggi di, tutt i i colori . Vedí 
BIANCHEZZA. 

Se i raggi di Colori differenti principia-
no cosi ad eiTcrc feparati per una refrazio-
ne di una femplice fuperfizie ; cotefta fe-
parazione molto promovefi ed aumentafi t 
di maniera che diventa fino fenfibíle alT 
occhio, merced'una doppia refrazione. Cío 
s 'oíícrva nelle due fuperfizie d' un vetro ; 
purché cffe fuperfizie non fieno parallele : 
ma , piu di tutte l 'aitre , cío s' oíTerva 
nelle due facce di un prifma triangolare ; 
i cuí fenomeni, effendo , dirb cosí , lapie-
tra del tocco di tutte le teorie de 'Color í , 
e contendido i l fondamento di quella che 
qui é fporta, noi lí recheremo e deferive-
rerno nella maniera feguenre. 

i0. I raggi del Solé, trasmefifi per un pris
ma triangolare, porgono e mofiranoun'im-
raagine di vitjColori ( i principali de'quali 
fono i l ro f lb , i l gialio, i l verde, i l b l o o t u r -
chino,ed il violetto ) lopra l'opporta muraglia. 

La ragionc fi é , perché i raggi diíFerente-
menre colorad , fi feparano per forza della 
rcírazione : imperocché i raggi turchim v. pr, 
fegnati con la linea morta ( o punteggiata ) 
( T i b . Optica fig. ó. ) che principiano a fe-
pararfí dal refio con la prima refrazione in 
d d , del lato ca de! prisma abe , (come pu
ré neiía pruna fuperficie del globo d'acqua 
a b e , fíg. 7, ) fono ancor piu oltre feparati 
nell 'altro lato del prifma be, ( come puré 
nel lor cgreííb dal globo abe ) per mezzo 
di una feconda refrazione in ce j nella me-
defima direzione come la prima: doveché 
al contrario, nel vetro piano abef^ fíg.9. 
( e nel prisma g l o fig. 8. coliocatoadeíío in 
un' altra fituazione ) cotcih raggi turchini che 
principiano ad eíígre feparati dai refio nella 

pri-
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prima funerfizie, indd> per me7.zo d*una 
U vC.da tifi azione , per ecrot^trío ver ío , paf-
fan fuoíi ptcaileH-* c ^ ritneíchiati con tut-
t i i CoUri degíi altri raggt. 

2o, Qu t lk imiTugine non é rotonda, ma 
oblo-ga j ía iua lung^ezsA» quando ii püs 
ma é un angolo di 6 o , o 65gradi , eílca-
di> cmque vo!te la fuá larghciza . Laragio-
rc fi é i perché akuni dc'raí-gi fono re-
f in t i \ iu che a l t r i , e per tal mezzo , efí-
bilcono diverle imaiagini deí Solé > cilefe 
per lü nr.go, in Iut g> d^una» 

5o. Que* raggk che efibiícono i l giaüo 
fono, fvolti piu lungí dai corfo rettiiinea-
rc , che quelli t quait efibífeono i l roíío j 
quclli che tfibiícono ií verde, piuchequel-
h che tfibiícono ií giallo: ma, dt tu t t i gli 
aira , qucDt che cfibücono i l vicletra , lo
na i, piit fi 'olti íontant» da! corfo reitihaea-
re aientíivato » Imprrcio , fe i l pní ina , per 
lu quale la luce é traírceíía „ fi nvofga in-
toriv> al íuo alie , cosi che i l r.-íTa i ti giat-
lo> ?í verde, vtngano gittatí u prcjttci, or 
dinacam«:níe, per nn*anguila aperturaiauii 
aitra pn tn i polla ia diiíanza dj circa i z pie-
d i ; i ^aggíj giallo t verde, ¿kc- benché ca-
denti pee 1*apertura medefima , pella Ueífa 
maniera % e su j * l í ld ío punto del lecondo 
pnima,, non- íaraona rinfrarttí airuit íToíuo-
go che i i rofí>, ma ad un punto íu qual-
ebe mitán?» da elfo ; da quel lato per i l 
quale ü é fau> i i totazioue ^ 

Q u . i i ' é q u c l i v che i i SH> fiacco N"cutot> 
chuma V expenmernum crudi : come qucllo 
che )> coíid.uifv fuori da-te deífico i Í a > nclle 
quait i l primo fcnomaiu, &c. Taveagiita-
tv i eg|i m ^ro apertamente ua díverlogra-
da ÜI rti-at gibihca , e un diutrfo Colore ad 
cflo grado corrifpaadence , ne' raggi dclU 
Lace : e che i ragg» dr giallo v. gr. lona 
piíi r t h2 . i : í i che i rot í i , i verdi piu che i 
gia'h , cd i bio e violetti.,. piu di Éuftt* 

4o. I Colon, dei raggi coiorati, ben fepa-
rart col prifma, non íi cambiana punto * 
né ñ diílíuggono col paliare per un i m z i o 
illüirjt; «ata^ nc- cun la mutua loro deculía-
z i^ne , né col lor ¡nettef capo ia un'ombra 
cufí.» ^ n ' CÍHT eífere nfícttut» da qualche 
corpo n a í u r a l e , o riftamí per mezzo a qua-
lu. que tal corpo. , in un luogo quanto ft 
ifogha afutro. 

La rt-gione fi ^ t ch< i C^/T/non íano ma-
jUñcáZicnu protfcgncnii d i nfrazioae o d a n -
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fleífione, ma proprietadi immutabil i ; c ta-
l i , che alia natura de' raggi appartengono. 

5o. Un adunamento di; tuíte le fpezie 
di raggi colorati, raccoki o per mezzo di 
diveríi p r i fmi , o d' una lente convelía, o 
d'uno fpecchio cóncavo, od in qualunque 
altra maniera, forma quello che noi chia-
miamo btanchczza ; puré ctaícuno di que-
U i , dopo la decuffazione , divenendo fepa-
rato, di nuevo efibifce i l fuo proprio Ca
lore: imperocché ficcome i l raggio era blan
co avaoti che le fue parti folie ra fe para te 
per la refrazione i cosí le partí e líen do me-
Ichiate di nuovo y eglt diventa blanco di 
nuovo, ed i raggi coiorati , quando s'ac-
cozzano in fíeme , non G diltruggono I ' un 
i ' a i t ro , ma fono fojamente mterlperfi , 

Quíndi avvretie, che un Co/crioífu , ver
de , gial lo, blo , e vioktto , elfendo rae-
fchiati con una certa pruporzione, appaio-
na biai'chicci, CÍO£ ionu dt quci colore che 
naice daí blanco v dal negro mi lh a f í l e m e : 
e le non v i tofferu a'cunt raggt aíTorbiti e 
perduti» non gia. apparirebbon bianebrect , 
ma bianchi c e l i u t t j . In íimü goifa , fe una 
carta tagliata in un cerchio, venga ttnta 
e ve i gata con ciaícuoc di qutni Colorí le
para t a m n te , e con una certa pr. porzí®-
ne , e pui velocemente elfa carta fi r ivol-
va adorno i l iua centro, cosí che le fpe
zie áJ" colon fi frammifchin.' iníreme nell* 
occhio , per ia vivacita del moto ; i dl-
verfi colon íparíranno, e tutta ta carta ap* 
patira d un conímuaio Colore ; che iara 
medio, tra it bianco ed ¡1 ñ e r o . 

ó0- Se i raggi deí Solé cadano aflaioblí-
quamente ídpra T interna fuperfizie d' un 
prilma quelii che fono rificttut' faranno 
v io l e t t i , git trafmc i í , vofii • Imperocché , 
i raggi erano avanti ogni feparazicne co
iorati e quanto niu fono nfrangibili, tan
to piu fono fácilmente nflettucij e. perco» 
tal raezzo feparati. 

7o» Se due caví priími Tuno empiut® 
di un fluido turchino o ci leí iro, T alteo di 
un fluido rollo, s 'uniícano infierne,, e' fa-
ranno opachi; benché ciafeuno in diíparte 
fia tr jfparente» Imperocché non traímetíen-
do T uno fe non raggt turchioí y e f altr®" 
fol raggi ro l f i ; h due affieme non. ne traf-
meítetanno aleono. 

8o. T u t t i i corpi natural?, fpezi al mente 
% bianchi, veduti per un pr i f in i tenatoap-
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preíTo all'occhio, appaiono fimbrlati, ofa-
fciati : Tur un lato di rcíío e di g ía l io , c 
su l'altro di blb e v io l t t ía . Lnpciocché 
cótefle fimbrie fono g!i eftremi dWitítfiagu 
ni intere , che i raggi di qualunque ípc-
7ie, íecondo che fono piu o meno r iran-
t i , porgerebbono , piü da vicino , od rn 
niaggior diftanza dal luogo reale dell' og-
getto. 

9o. Se due prifmi faranno collocali in 
tal guifa, che i l rofío del l 'uno, ed i l pao-
na77o dell'altro s'adunino o incootrino af
í l eme , in una carta apparecchiata appoíia, 
cinta attorno d' ofcunta ; 1' umnagine ap-
parira pallida : e fe fara gu^rdata per un 
terzo prifma, tenuto all'occhio in propna 
drílanza, appuíra doppia i i 'una roífa , e 
l 'altra paonazza. 

I n fimil maniera, fe due polveri, Tuna 
perfettamente roffa, l 'altra cileftra , fi rne-
fchino; e qualche picciolo. corpo venga di 
tal raiíiuranon raolto profondamente coptrto; 
fe quefto corpo fi guardtra per un pri ímate-
nuto a!!'occhio, efibira una do; pta imraagi-
ne, Tuna roífa, e l 'altra cilcftra : ; erché 
i l roífo, ed il paonazzo de'raggi cileftri, fo
no feparati per la loro ineguaie refrazione. 

io0. Se i raggi trafmeííi per una lente 
conveífa, fien ricevuti fopra una carta a van-
t i che fi unifcano o incoimino in un foco i 
i confini o ümiti del'a luce e dell'ombra ap-
pariranno t int i d'un color roifo : ma fe fien 
ricevuti di la dal foco, appariranno d1 un co
lor turchino o ciieiiro . Perché nel primo 
cafo i raggi roffi t-ffendo un poco piu rifran-
t i , foao i piu aiti i ma , nel fecondo, do-
po la decuífazione nel foco, fono i cüeílr i . 

I IO. Se i raggi vicini a paífare per V 
una o l 'altra banda del lapupiüa, fieno in-
tercetti coii'inrerpofizione di qualche cor
po opaco vicino ali 'occhio, g!i eftremi de' 
corpi collocati come fe fi vedeífero per un 
prifma , appariranno tinti di Colorí , ma 
non de' piu v i v i d i . 

Imperocché aüora } i raggi trafmeííi per 
i l refto della pupilla, faran feparati per re
frazione in Colorid fenza eífer dilavati o 
íkmprat i , riiib cosí , con la miflione de' 
raggi intercetti, che fi farebbono nfranti in 
áifferente maulera. E di qui é , che uneor-

vifto per una carta forata con due buchi, 
aPPar doppio, e tinto altresl di Colori. 

^OLORI di fenui lamine, o hj irc, Sicco 
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me i raggi ái difFvitnti Colorí fono koara-
t i per la rtfrazione de' prifmi , e d' itltri 
denfi € groffi corpi ; cosí fono feparati , 
benché in divtrfa maniera , n t l ) : fottilL 
iamelle , o piaíirette d'qualche materia pel-
l u a á a , v. gv. nelle b l iceile eccltatc nell1 
acqua, addenfata col fapone, 8cc. 

Imperocché tutte íe u / n í n e t t e , ío t touna 
detemunata deníita trasmettv.no raggi di tut-
t; i Colori , fenza aiñeucrne a!cun,> affatto: 
ma íecondoche creicono ntlla denfezza , con 
aritmética proporzione, principiano a rifle tí
tere , prima raggi cileftri ; po i , con ordi-
ne, raggt verdi, gialh, e roffi , t u t í i p u r i : 
poi di nuovo ci lef i r i , verdi, gialUi yo^1 » 
viíppra framd'chiati ed t 'u t i , fin a tanto che 
alia fine , arnvindo ad una certa denfu^ , 
o fpeíff-zza, riftettono raggi di tutti i Colo
r i pertettamente íramifebiati, cioé b'aochi. 

Ma tn qualunque parte che una fottil lam;-
netta riflette quakhe Colore, v.gr. cüeftro, 
in quella parte femore trasm^ttt- i ! Colore 
opporta, isigr, i l roíf ) , o i ! giaüo. 

Trovafi per elpenenzü , chela diverfitade' 
Colo i d' una lamina non dipende dal mszzo 
che la circonda, m.i benál da i gradi del
la vivezza cateris paribus , i l Colore fara 
piu vivido fe ii piu denlo mer/.o fara cer-
chii ta dal piu raro. Uua lamina , cjeterir 
paribus, riflette pm luce fecondo che ella 
é piu tenue e fotule, fin ad un certo gra
do di fottigliezza, al di la del quale , el
la non riflette luce aicúna. 

Nelle lam ne o laftre, le cui denfitacre-
feono in proporzione aritmética de' nume-
r i oaturalt i , z , 3 , 4 , 5 , &c. fe le pri
me o le piu fottili nflettono quakhe rag-
gio ooiogeneo , le kconde lo trafmntte-
ranno j k terze d inuovo , lo riflrtteranno, 
e cosí 1'ifleffo raggio é alternatanunte r i -
flettuto e trafmeífo, cio'é, le lamine corrif-
pondenti ai numeri impari 1 , 3 , 5 , 7 , 
tkc. nfletteranno gli ÜeíTi raggi che quelle 
cornfpondenti agii eguali o pan , 1 , 4 , 6 , 
8 , &c. trafmettono. D) qua é , che un co* 
lore omogeneo in una laflra o lamina d i -
cefi cífere del primo ordine , fe la ladra 
riflette tut t i i raggi di quel Colore. Inuna 
lamina , la cui (ottigliezza é trip .i della 
prima, é detta eííere del fecondo or¿tn \ i » 
un'altra, la cui fottigliezza é cinque ^ ' 1 -
te quella della prima , é dctia íífere del 
ífrao ordine, &c . 
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U n Colore del primo ordinc é i l piu v i -

vace di alcuno; e fucceííivamente crefee la 
vivezza del Colore, come crefee la quanti-
ta deU'ordine: quanto piü la groflezza del-
la lamina é accrcfciuta , tanto piu Colorí 
ella riflette, e quei di piíi differenti ordi-
n i . I n alcune lamine , i l colore varier^ , 
come varia la poíizione dcll' occhio; in al-
tre egli é permanente. 

COLORÍ de1 corpi natnral't . I corpi íbla-
mente appaiono di differenti Cclori, fecon-
do che le loro fuperfizie fono difpoíle a n* 
fiettere raggi di queüo o di quel CWore fo-
10 ; o di queflo o di quel C o W piü abbon-
dantemente che di alcun altro ; quindi i 
corpi appaiono di queiCWo>v, che nafce dal
la miftura de'raggi r i f let tut i . Vedi CORPO . 

T u t t i i corpi naturali conflano di fotti-
l iffime, trafparenti lamelle, che fe fono co
sí difpofte , le une in riguardo al l 'al tre, che 
non v i fuccedano rifleííioni o rifrazioni ne' 
3oro in te rñ iz j , coteíli corpi diventano pcl-
l u c i d i , o trafparenti: ma fe i lorointerval-
11 fono cosí grandi, e pieni di tal materia ; 
cvvero cosí vuoti ( rifpetto alia deníka del-
le parti fteffe) che vi fucceda buon nume
ro di rifleííioni o rifrazioni dentro i l corpo; 
i l corpo, in fimil cafo, diventa opaco. Ve
di TRASPARENZA; e OPACITA1 

I raggi che non fono riflettuti da un cor
po opaco, penetrano in eífb; ed hri foffe-
renao innumerabiii rifleífioni , alia fine fi 
miifcono alie particelle del corpo fleflb. 

D i qua é che un corpo opaco íi rifcal-
da tanto piü prefto, quanto meno copiofa-
mente egli riflette la luce: donde vediamo , 
perché un corpo blanco , i l quale riflette 
quaíi tu t t i i raggi che cadono fopradilui ; 
l i rifcalda molto piü adagio , che un ñe
r o , i l quale appena akuno ne riflette. Ve
di CALORE, NEREZZA , &c. 

Per determinare quefla coflituzione del-
la fuperfizie de' corpi, da cui i l loro Colo
re dipende; debbe offervarfi , che i piü pic-
coli corpufeoli, o le prime particelle donde 
ion fattele fuperfizie, fono fottiliffime e traf
parenti, e feparate per un mezzo ch ' é den-
fo , d' una denfita differente da quella delle 
fíefle particelle . N e ü a fuperfizie adunquedi 
ciafcun corpo colorato, vi fono innumera
bi i i piü piccole e fottili laminette, corrifpon-
denti a quelle delle bollicole; si che quello 
sho fi é detto di eífe, fi pub intendere di quefle. 

G O L 
D i qui raccogliamo, che i ! Colore d 'un 

corpo dipende dalla denfita del'e parti di ef-
fo , tra i pori della fuperfizie: che i l Co/on; 
é piü vivido ed omogeneo, fecondo che le 
parti fono piü tenui c fottili ; che exterif 
paribus, le dette parti fono piü groífeepiü 
denfe, quando i l corpo é roífo; e fottiliífi-
m e , quando é violetto; che le parti de'cor
pi fono ordinariamente molto piü denfe , 
che i l mezzo contenuto ne* loro interftizj; 
ma che nelle code de'pavoni, in alcune fe-
te , e generalmente in tut t i i corpi i l cui 
Colore varia fecondo la íituazione delf oc
chio, lo. femo meno: e che i l Colore d'un 
corpo ¿ menjb vivido all'occhio , fecondo 
che ha un mezzo piü denfo ne'fuoi por i . 

Ora , dei diverfi corpi opachi, quelli che 
conflano delle piü fotti l i lamelle, fono ner i ; 
quelli che conflano o delle piü fottili lamel
l e , o di lamelle differenti Ic une dall'altre 
nclla groífezza , e pero opportune a riflet-
tere tu t t i i Cclori , come la fchiuma dell' 
acqua, &c. fono bianchi: quelli , parimen-
t i , che conflano di laminette, le quaü fo
no per la maggior parte di qualche inter
media groflezza, fon turchini , verdi, gial-
l i , o rofíi; in quanto che riflettono i rag
gi di quel particolar Colore molto piü co-
piofamente che quei d'ogni altroCo/or*?; ed 
i piü di quefli ul t imi , o gli aflorbifeono 
e gli eflinguono, intercet tandoü, ovvergli 
trafraettono. 

D i qui é , che alcuni l iquor i , v. gr. un' 
infufione del lignum nephritkum , appaion 
ro íü , o g ia i l i , fe fon guardati per mezzo 
d' una luce riíieífa; e turchini , fe per una 
luce trafmeífa : e le fogiie d'oro appaion 
giaíie nel primo cafo , e verdi e turchinc 
nel fecondo. 

A cib fi pub aggiugnere, che alcune pol-
veri úfate dai p i t to r i , mutano i l lor colo
re coli' eífere macinate ad un' eflrema f i 
ne zza ; lo che debb' eífere cagionato dalla 
comminuzione o frazione mínima delle lor 
piccole parti in altre vie piü piccole ; ap-
punto come ad una laminetta íi altera i l 
Colorecol cambíame la groífezza. 

Finalmente, quegli antichi fenomeni pro-
vegnenti dalla miflura di liquori di differen
t i colorí , non íi poífono raeglio fpiegare, 
che mercé le varíe azioni de'falini &c. cor
pufeoli d'un liquore, coi corpufeoli colora-
t i d' un al t ro: fe fi unifeono , la mafia o 

gon-
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sonfiafi, o rMr ignef i , e quindi é alterata la 
lor denfita , fe fermentano , la mole delle 
particelle fi ícema , e con c ío i liquori co-
lorati diventano trafparenti: fe fi coagulano, 
un Hquofe opaco pub di due trafparenti pro-
durfi. Quindi é facile vcdere, come un l i 
quido colorato , in un bicchiere di figura 
cónica, porto tra l'occhio e la luce , ap-
par di un Color differente in differenti parti 
del vafe, eífendovi piü e piíi raggi intercetti, 
fecondo che paíTano per una piulungaoper 
una pm corta fezione del vafo : íinché, al
ia bafe, fono intercetti t u t t i , eniuno é ve-
duto, falvo, che quelli i quai fon rif let tut i . 

Dai varj Colorí dc'corpi naturali i l Cav. 
Ifacco Ncuton oífen'a, che fi pub calcolare 
o ftimare la groíTezza delle loro partt com-
poncnti : perché le parti de'corpi propria-
mente efibifcono riftelTo colore , che una 
mella di eguale groffezza, purché la denfi
ta in entrambi fia la fieífa . Vedi CORPO , 
PARTICELLA , &c. 

Quanto alie proprieth dijlinte , & c . del di-
verft C O L O K I . Vedi ÑERO, BI ANCO. TUR-
CHINO, &c. Vedi pur ARCOBALENO , &c . 

COLORE , nella Pittura , applicafi e alie 
droghe , ed alie tinte prodotte da cotefte dro-
ghe, variamente mefcolate ed applicate. 

I Colorí principali ufati da' Pittori , fono 
i l ro í íb , e la biacca, o ceruífa; le ocre, o 
terre gialle minerali; diverfe fpezie di tér
ra , come 1'ombria , & c . oltre 1'orpimento , 
i l piombo ñero , i l cinabbro, la lacea , i l 
verdeporro, 1' Índigo , il vermiglione , i l ver-
derame, ilnegrofumo, l ' avor io , l'oltrama-
r ino, i l carmino &c. ognun de1 quali , con 
la maniera di prepararli, i loroufi&c. Ve
di fotto i lor rifpettivi capi: PIOMBO, CE-
RUSSA , CINABBRO , OLTRAMARINO & c . 

D i queíti color í , alcuni s'ufano, macina-
t i in ol io , altri folamente a frefeo, altri in 
acqua, ed altri per miniatura . Vedi FRE
SCO, e MINIATURA; vedi anco DIPIGNE-
RE, COLORIRÉ &C. 

COLORÍ ofeurí , e COLORÍ Luminofi , e 
chiari i fotto quefie due daffi , i pittori ridu-
cono tut t i i colori , de'quai fifervono; fot
to i Co/orz luminofi comprendonfí i l blanco, 
e tutti quelli che piíi ad eífos'accoftano: e 
fotto i Co/or/feuri, i l ne ro , e tutti quelli che 
fonoofeun, e terreftri , come ombria &c. 

COLORÍ jtmplicí e minerali , é un al tra 
divifione appreifo i Pitton : fotto Colori fem-

Tomo 111, J 
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fdici, mettono tutti quelli che s' adoprano 
da' rainiatori , e dagli allurainatori, &c. 
eftratti da' vegetabili ; e che non reggono 
al fuoco: come i l giallo fatto di zafferanoi 
delle coceóle Francefi; la lacea, e le altre 
tinture eílratte da fiori. 

I I reflo , fon Colori minerali , cavati da 
metal l i , &c. e capaci da reggere al fuoco: 
quefti folo ufanfi nello fmalto. VediSMAL-
TARE, o toprire di SMALTO . 

COLORÍ mutabili ̂  e permanenti ^ é u n a l -
tra diviOone di Colori: Vct mutabili^ ocan-
gianti s'intendono quelli chedipendon dalla 
fítuazione degli oggetti in riguardo aU'oc-
chio; come i l colore de'zendali , del eolio 
d'una colomba &c. Vedi EVANESCENTE. 

Se quefti ul t imi tuttavolta fon mirati at-
tentamente con un microfeopio , ciafeuna 
fibra delle penne appare compofta di diverfi 
piccoli quadrati, alternamente roíTi e verdi, 
cosí che in realta fono Colori fifii. 

Kirchero dice, che i Colori mutabili oftzt-
vati nelle ale de'colombi , de 'pavón! , &c . 
provengono dalle penne che fon trafparenti, 
e d' una figura fimüe ad un prifma; e per 
confeguenza dalla luce, che é diverfamente 
ritratta da eííe . A l contrario i Colori fiíü 
e permanent 't, non vengono efibiíi per rifra-
zione , ma per rifleffioni. 

Mr . Mariotte oíferva , che vi fono due 
dififerenti gradazioni, o ferie di Colori , dal 
bianco al fiero; Tuna bianco , giallo, rof-
fo, e ñe ro ; l 'altra bianco, turchino , vio-
letto, e ñ e r o . Vedi DIPINGERE. 

COLORÍ Loe al i . Vedi l'articolo LÓCALE . 
COLORÍ d? Acqua. Vedi ACQUA. 
COLORE, neltingere. V i fono cinque co

lori femplici , primarj, omadri colori ufati 
dai t i n to r i , dalla miílura de'quali tutt i -gli 
altri colori fono formati: quefti fono il tur-
chino, i l roíío , i l g iaüo , i l bruno o grigio , 
ed il ñero; ciafcun de'quali vedi fotto i l fuo 
propriocapo, TURCHINO, ROSSO, &C. 

D i quefti Colorí, variamente mifehiati e 
combinati, fi formano i feguenti; viola mam-
mola, turchino, rojfo: dalla miftura del tur-
chino e fcarlatto , fon formati V amaranto, 
i l paonazzo, e viola: dalla medefima miftu
ra di turchino e roííb chermisl, fon forma
t i i l colombino, porpora ,chermis}, amaranto, 
viola mammola, e chermin) violetto . Si pub 
oflervare , che danno i ! nome di chermist a 
tut t i i Colorí fatíi con la Cocciniglia. Ve-

G di 
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d i C o c c i N i G L i A , &c. Del turchino, e rof-
fo robbia, parimenti fi fa por pora, color di 
pepe , M W , e rofa fecca . L'iÜeíTo turchino 
con roíío mezzo in grana , fa 1' amaranto f 
ü f^wí , e rofa-fecca . I I turchino e mezzo 
roíío chermisi , compongono 1' amaranto, i l 
f aw>, ela rofa fecca, un v*o/« mammola fcw 

Turchino e giallo. Quefli dueCo/or/, me-
fcolati affieme compongono un ¿i^Z/o verde, 
verde d i primavera) verde erba, verde alloro , 
r r r ^ í ¿r««!o , ^erj í /<:«ro ,* come anco 
w^rí , TJír¿fe parrocchetto, e i/er^í cavólo &c. 
Quefti tre ult imi Co/or/ dcbbonfi bollir me* 
no de' primi . Not i f i , che non vi é ingre
diente o droga nella natura che tinga verde; 
raa i drappi fono t int i due volte , prima in 
turchino, poi in giallo. Vedi VERDE . 

Turchino e bruno. Quefli due Co/er* non fi 
mefehiano raai foli ; raa con la giunta del 
ro í ío , o di cocciniglia, od i robb i a , forman 
diverfi Colorí. 

Roffo e giallo, Tut te Tombre comporte di 
queíU due colorí , come giallo ero , auro
ra , dor¿ , fior-rancio , fior di melagrana-
to f color di fiamma , &c. fi fanno del 
giallo, e del roflb di robbia; lo fcarlatto ef-
fendo men a propofíío , ed infierne troppo 
caro. 

Roffo e bruno . D i queñi due colorí fono 
formati i l color di ^ « w / / ^ , W cafiagnino y i l 
mufehio, pelo £or fo , ed anche i l paonazzo, 
fe i l roíío équello di robbia. 

Giallo e bruñe. I Colori formati da queíli 
due fono tutte Tombre di foglie morte, ed i 
colori de'capelli. 

Oííervifi , che quantunque noi dicianio , 
che non vi fono colori , od ombre, fatti dal
le tali e tali mifíure ; non é gik , che non fe 
nc poíía fare alcuno: ma folo che piíj fácil
mente íi formano colla miftura d' altri colo
r i . Vedi TINGERE . 

COLOR del Vino. Vedi 1' articolo VINO . 
COLORE nell' Araldica. I colorí general

mente ufad nell' Araldica fono i l roíío , i l 
turchino, i l ñero , íl verde, i l pavonazzo; 
che dai dotti in cotefta feienza fono chiama-
t i Gulet, Azzurro, fable , ven , finopia, e 
porpora, T a n ¿ , e fanguigno, non fono cosí 
in ufo ordinario. Vedi ciafcun Colore fotto i l 
fuo proprio articolo . GULES , AZZURRO > 
VERT, SINOPIA , &c . 

Quanto al giallo ed al bíanco , chiamati 
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oro, e argento, e' fono metal l i , non colori« 
Vedi ORO, e ARGENTO. 

Quefti Colori c metalli fono qualche volt?, 
anco efpreíTi nel Blafone co' norai di pietre 
preziofe; e qualche volta con queíli de'Pia-
ne t i , o dellcStelle . Cosí i 'oro é detto /# / , 
e t o p a z i o r argento luna, e perla; gules ? 
marte, e rubina ; azzurro, giove e zajfiro ; 
fable, faturno, c diamante ; vert o verde, Ve
nere , e fmeraldo ; purpura , Mercurio , ed 
ametifia ; t a ñ é , la te/la del dragone , c giacin-
to ; e fanguigno, h coda del dragone > tfardo-
nice. Vedi SOL, PERLA, SATURNO, &c. 

ET una regola genérale e fondamentale 
nel Blafone , di non metterc Colore fopra 
Colore i né metallo fopra metalio. Cioé a 
d i r é , fe i l campo é di un Colore , l ' iraprc-
fa deve e fíe re di un metallo : benché da 
quefta regola , in alcune occafioni , ed i n 
alcune circoftanze , un fi difpenfi ; come 
nelle dinominazioni , e nelle d-.íícrenze che 
diílinguono i pibi giovani da* piü vecchi ra-
mi delle famiglie ; e nell' eftremitadi delle 
liogue , delle corna , dtlle zampe &:c. de« 
glt animali . Ne' quai cafi Colore pub eííc« 
re fopra Colore , e metallo fopra metallo $ 
fenza blafonar falfo. 

Dicefi che Enomao abbia primo inven-
tata la diftinzion de' Colori , per diftingue-
re le quadriglie de* Combattenti ne' Giuo-
chi Circeníi : i l verde per quelli che rap-
prefentavano la térra ; cd i l turchino per 
quelli che rapprefentavano i l mare . Vedi 
FAZIONE . 

D i qua glt antichi Cavalieri prefero oc-
cafione di diftinguerfi ne' loro torneamen-
t i , con le veft i , col le piurae , e co' naftri 
di difícrenti Colori ; che ordinariamente era-
no quelli delle loro Dame , ed crano i l 
fimbolo di qualche pafíione, o qualitk. D i 
qua puré hanno avuto origine i Colori nelle 
Livree. Vedi LIVREA. 

COLORÍ, nell' arte mili tare, inchiudono 
le bandiere , le infegne , &c . di tutte le 
fpezie , che portanfi in un' armata , in una 
Flotta &c. Vedi BANDIERA , STENDARDO , 
INSEGNA , &c. 

I COLORÍ , s' ufano puré nelle Chiefe, si 
Greca , come Latina , per diftinguere varj 
miftcrj e íefle, ivi celébrate . 

Nella Chitfa Latina fono regolarmente 
ammefíi folamente cinque Colori ; cioé i l 
bianco, i l roffo , i l verde, i l violáceo, ed U 
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ñero : i l bianco per l i Miftcrj del Noftro 
Salvatore, per le Fefte della Vcrgine, per 
quelle degli Angelí , de*Santi c ConfeíTo-
r¡ ; i l roíTo per l i Mifterj e per le Solen-
nit^ del Santo Sacramento, per le fefte de
gli Appoftoli , e de 'Mar t i r i ; i l verde per 
i l tcmpo tra le Pentecofte e r A v v e n t o , e 
dalP Epifanía alia Settuagefima; i l violáceo 
nell' Avvento , nel Natale , nelle vigilie y 
nelle rogazioni , e nelle Meííe votive in 
tempo di guerra : finalmente, i l ñero per 
l i defonti , e per le cerrmonie mortuali . 
Le veíii , e i drappí d'oro e d'argento, 
ed i r icami, fcrvono indifferentemente per 
tutte le folennit^i . Nelia Chieía Greca, i 
ufo á e Colorí é quafi obliterato, egualmen-
te che neirAogl-cana : i l roífo appreílo i 
Greci era i l Colore per Natale , e per lí 
m o r t i ; ficcome i l ñero Vé ancora tra noi 
per qucfti u l t i m i . Vedi LUTTO . 

COLORE, nella Legge, é una lite , od 
alione probabile , o plaufibile ; benché in 
realta faifa nel fondo; e folamente diretta 
a tirare i l giudizio , o 1' efperimento dalla 
decifione o confultazione dc'G^uraíi al Giu-
dice. Vedi PRETESTO. \ 

C O L O R I R E o COLORITO , ncíla Pittu-
ra , é la maniera d'applicare , e condurre 
o maneggiare i colori d'un quaqro; ovve-
ro é la mtfcolanza di lumi e di ombre , 
formata mercé de'varj colori , adopmi nel 
dipingere. Vedi CHIARO SCURO. \ 

I I COLORITO é una delle par t í , o divi-
íioni principali della Pitíura . Mr . Feiibiea 
divide Parte del Pittore in tre parti j il di-
fegno, la compofízione, eá'ú Colorito. C\h 
che fa piii colpo , generalmente é i l Colo
r i to ; ma apprefifo i maeítri ci la cede fera-
pre all'efattezza del difegno. Vedi D I P I -
GNERE. 

De Piles oííerva , che la parola Coloriré 
nel fuo fenfo riftretto , é principalmente ap-
plicabile ad un"opera , o ad un quadro di 
í lo r i a ; ed appena per niente ad un paefag-
g io . Egfi aggiugne che i l termine di COLO
RITO piu ¡^mediatamente íí riferifce alie 
carnagioni, che ad alcun'altra cofa. 

I I Coloriré , neí fuo fenfo genérale , in-
cViude tutto quello che riguardá la natura e 
« unlone de' Colori ; i l loro accordo, o la lo-
to antipatía; come a ufar ñ hannoconvan-
íaggio nel lume e neU'ombra, coslchemo-
ftnno rilievo nelle figure, e uo avvallamea-
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to del terreno : cib che riguarda la profpet-
tiva aerea, c ioé , la diminuzione de' colorí 
per mczzodcll'interpofizionedeiraria; i va-
rj accidenti e le varié circoüanze del lumi-
nare, e del mezzo; i lumi diíferenti, fi de' 
corpi illuminanti , che degl'illuminati ; le 
lor rifleífioni, le ombre , le ville differen-
t i , rilpetto alia poíizione delTocchio , o 
deli'oggetto : quello, che nelle pitture ben 
colonte , produce forza, arditezza, dolcez-
za &.c. le varié maniere di Coloriré y nelle 
figure , nc' paefaggi &c. 

Dottri/ta del COLORITO . I Colori fono 
confiderati in riguardo al loro ufo, o in rt* 
guardo alie loro economía e difpofizione. 

IO. In riguardo ai loro ufo, Eglino fono 
0 a o l io , o con acqua: quelli a olio fi poí-
fono confiderare con la mira alia loro pre-
parazione, o alia loro applicazione. 

Nella preparazione de Colori a olio, fi dee 
por mente, che fieno macinati fini; che nel 
gittarli fu la tavolozza , quelli che non fec-
eano da sé , fieno mifti con olio diífeccan-
t e , o con altri diíTeccanti pih a t t i ; e che 
1 colori di lieve corpo fi mefeolino in pie* 
coliffime quantitadr. 

Quanto alia loro applicazione \ confideranfi 
in riguardo al!a fpezie di pittura, in opere 
di varj colori , o in queile di un color folo. 

Quanto al i 0 , nelle opere pih grandi, i 
colori o fi danno in pieno, COSÍ ches' im-
pallino, o incorporino aífieme, i l che li fa 
tener piu faldi. Ovver fi mefehiano i piíi 
dolci e piu ameni , che feccano troppo 
prefto , con un poco di colore , e i l pii» 
cbiaro deU' olio: ma , in ambedue i cafi , 
i colori debbonfi daré con forza da prima; 
cífendo íacile indebolire quelli che fi han-
no a fofpignere addietro , ed avvivare gii 
a l t r i : i tocchi debbon eflere arditi , mer
cé la condotta d'un pennello libero c fran
co j acciocché Popera appaia finita ad ima 
certa d i í h n z a , e le figure fieno anímate , 
abbiano vita e fpirito. 

Quanto ai colori lifciati , o inverniciati , 
fí dee avvertire che i l colore di fotto fia 
dipinto forte, c che fía un color di corpo3 
e dato cguale. 

Nelle opere finíte, che hanno damirarfi 
da preífo, fi procede, o con applicarc cia-
fcun colore nel fuo luogo , confervando la 
ior puritíi fenza fcorticarli o tormentarli , 
jna addolcindo moilemente le loroeíireraita-

G a d i : 



5^ coi; d i : ovvero con empire tutte le partígrandi 
d'un folo femplice coldre, e darvi fopra gli 
altri colorí , che han da formare le picciole 
cofe; ch 'é la maniera piü efpedita, rna piü 
facile a mancare. 

Quanto al 2° . le fpexie di pitture con un 
colore , fono due, cioé Camaieu , e chiaro 
fcuro , dove le degradazioni de'colorí degli 
oggetti in lontano , fono per lo piu maneg-
giate con l u m í , e fcuri ; z baffo-Ytlievo, che 
é un'imitazione della fcoltura , diqualunque 
materia e colore: in entrambe, i colorí fo
no lavorati fecchi. Vedi CAMAYEU, &c . 

I Colorí a acqua, fi adoprano o lavorano in 
varié guifej cioé , a tempera, dove i colorí 
fono preparati in qualche vafe e come col
la ; i l qual método fi ufa fu tutte le fpezie 
di materia: afrefco, o dipingere fopra fre-
fca malta ; dove i l colorito debb'tfíer vivoe 
prefto , acciocché la materia non fecchi ; e 
con molta cura e nettezza , lafciando ogni 
colore nel fuo luogo , e framifchiandoli in 
djftinte quantita : a guazzo , dove i colorí 
fono miÜi con gomma , ed i l pennello é 
ílrafcinato ; come nel lavare , efcialbare: in 
miniatura per le opere piccole e delicate, 
dove i colorí hanno ad eífere aflai finí e 
netti , mefchiati con gomme , e adoperatí 
a punta di pennello. Vedi TEMPERA , M I 
NIATURA , & c . 

Ala in tutte le fpezie di pittura , si a o l io , 
come a tempra , e fpezialmente 1'ultima , ü 
debbe por cura , che i l drfegno fiafiííato, e 
tutte le partí addítate e fegnate, avantiche 
v i fi applichi alcun colore. 

Quanto alia feconda parte del Coloriré , o 
fia Teconomía, e i l dífpenfar á t Colon nel-
le pitture j egli fi ha ríguardo primieramen-
te o alie qualita de 'color í , per appropriarll 
feeondo i l lor valore ed accordo; o, in fe-
condo luogo, al loro effetto , nell' unione 
c nell' econoraia .del!' opera . 

Interno alie qualita deefi oífervare , che 
i l bianco rapprefenta la luce, e dk i l vivo » 
c i l r ifalto; i l ñ e r o , al contrario, come l ' 
ofeurita, fcancella ed ofeura gli oggetti: in 
oltre i l ñero fa fpiceare o rifaltare le partí 
luminofe; e con cío eglino fi fervono l 'un 
i'altro» per slegare gli oggetti. Si dee fare 
una fcelta opportuna de' colorí , e la troppo 
caricata maniera fi dee fchifare \ si nelle car-
nagioni , dove i colorí roíTi non fi han da 
aífettare} come raíTomiglianti piuttoílo alia 
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carne quand 'é feorticata , che alia pelle; e 
tutt i parimenti evitar fi debbono i colorí 
troppo infocatí; la pdle , per delicata che 
fia, eífendo ferapre d'un colore moderato: 
come nel drappeggio , dove i l pittore pub 
fcegliere da tutto intero V apparato de' fuoi 
colorí , per procacciare un buen effetro ; e 
nel paefaggio , per difporre que'colori d'ap-
preífo l 'un all'altro , che fcambievolmente 
s'ajutano, e la forza e la vivezza 1'un dell' 
altro efaltano ; come i l roífo e i l verde, i l 
giallo, e i l turchino. E deono maneggiarfi 
cosí , che fieno adattati agli effetti delle par
tí grandi di lume e di colore : che i colori 
forti menino ai leggierí e dolci, e l i faccia-
no piu avvertirej recandoli innanzi, o tc-
nendoli addieíro, feeondo la fituazione edi l 
grado che fi richiede di forza. 

Quanto agli effetri d i colorí, o riguardan l ' 
unione, o 1'economía : rifpetto al primoj 
avvertir fi dee , che fieno poñi ja maniera , 
che fien dolcetnente u n i t i , fotto la forza e 
vivezza di qualche color principale ; che par-
tecípino del lume dominante o piü forte 
dell'opera : e che Tuno fia a parte dell'al
tro mediante ia comunicazione della lucej 
e l'ajuto delia rifleírione . 

Quanto all' economía nel maneggiare i ¡of 
gradi) fi dee a ver la mira al contrallo, od 
ail'oppofizione , che interviene nell 'unioa 
de' colori, acciocché con una dolce inter-
ruzione, la vivezza , che altrimenti s' i n -
deboliíce e divien lánguida , fi efalti: ail* 
a rmonía , che fa che la varieta de'colori s 
accordi j fupplendo e foftenendo ladebolez-
za di alcuni colla forza d'altri ; trafeuran» 
do alcuni luoghi a bello üudio , perché 
fervan di bafe o rípofo al lume, e per dar 
maggior rifalto a quellí che hanno da pre
valere per tutta Topera: alia degradazio-
ne, deve per roeglio proporzionare i colo
r i che cadono, o ftanno índíetro, quei delia 
medefima fpezie fi deon confervare nella 
lor purita , come una norma per quelii 
portati in lontano , co' quali fi fa i l confron
to , afíine di giuüificare la diminuzione ; 
avendofi fempre riguardo alia qualíta dell' 
aria , che, quando é pregna di vapori, in-
debolifce i colori piíi, che quando é chiara t 
alia fituazione de' colori , dove fi dee aver 
1'accorgimentó, che i piü puri e i piü for
t i fien coliocati davantí , o in fronte dell' 
opera? e che raercé della lor forza, i com-

fo? 
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poíli , i qualí han da apparire in ¿i&mtsi j 
llano tenuti indietro; particolarmente i co
lor! lifciati, fi adoprino nei primo ordine: 
finalmente all ' efpreffione del foggetto ed 
alia natura delle cofe, o parti delT opera , 
íiano vivaci o ímorte , opache o trafparenti, 
eguali o afpre . Vedi CARNAGIONE , CON
TRASTO, DEGRADAZIONE , &c. 

C O L O R A N T I , e non COLORANTI Dro-
ghe: cosí i t intori diftinguono le loro ma-
terie : le prime fono attaccaticcie , e comu-
nicano ii lor colore alie cofe che entro vi 
fi fan bollire, e che per eííe fi fati paííare; 
come i l guado , lo fcarlatto, la grana, la 
coccinigha, T indico, la robbia , i l turtu-
maglio, &c. Le fecondc fervono per prepa
rare e difporre i drappi od altre materieda 
colorirfi ; e per eílrarre i l colore dagl' in-
gxeáxcnú coloranti \ come T allume , i l fale, 
0 criílallo di tá r ta ro , l'arfenico, i l realgal, 
i l fal n i t r o , i l fale comune , i i fale armo-
niaco, fal gemmae, 1'agárico, lo fpirito di 
v ino , la crufca, la fariña di fava , di for
men í o , la calcina, e leceneri. Vedi T I N -
GERE . 

C O L O R T Z Z A ^ I O N E , o COLORAZIO-
KE , nella Farmacia , é un termine appli-
eato ai diverfi cambiamenti di colore che 
1 corpi foftengono nelle varié opcrazioni 
della natura o dell'arte ; come per mezzo 
delle fermentazioni, delle lozioni, de'cuo-
ciraenti, delle calcinazioni, &e. Vedi CO
LORIRÉ, COLORE, e TINGERE. 

COLOSSO , ftatua d' enorme o gigante-
fea mole. Vedi STATUA . 

I I pin nobile e fegnalato Co/o/Jo fu quel-
lo di Rodi , i l quale era una Statua d' A-
pollo, cosi alta, che i vafcelli paffavano a 
piene vele tra le fue gambe. Egli fu opera 
di Charete , difeepolo di Lifippo, i l quale 
fpefe dodici anni nel farla i ella fu a lun-
go andaré rovinata, e caduta per un terre
moto , dopo d'eíTere üata in piedi 1360. an
ni . La fuá altezza era di cento e venti fei 
piedi ; pochi erano, che poteífero abbrac-
ciare i l fuo dito groffo, &c. 

Alcuni Cri t ic i oífervano , che i l Coloffo 
¿i Rodi diede i l fuo nome al popólo dell' 
Ifola \ e che m o l t i , almeno tra' Poeti antichi, 
chiamano que'di Rodi , Coloffiani > o Colof-
fifi * ^ i qui avanzano un'opinione, che i 
ColoíTeü nella Scrittura , a1 quali S. Paolo in-
dinzza la fua Piñola , ficno ñati in realta 
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gli abitatori di Rodi . D i queflo parere fono 
Suida, Calepino, Muní te ro , &c. 

Quando i Saraceni s' impoíTeífarono dell' 
Ifola , la Statua fu trovata caduta in tér
ra; eglino la vendettero ad un Ebreo , che 
caricb 900 Cameli del bronzo di eíTa. 

La bafe che la reggea , era di figura 
triangolare, le fue eñremitadi erano foíle-
nute da feffanta colonne di rnarmo . Eravi 
una fcala a chiocciola , per falire alia ci
ma; da dove fi potea feopnre la Siria , ed 
i Vafcelli che andavano inEg i t to , con uno 
fpecchio , ch' era fofpefo attorno al eolio 
della Statua . Fra le antichita di Roma , 
v i fono fette famofi CO/OJÍ ; due di Giove, 
due di Apol lo , un di Nerone, uno di Do-
miziano, ed uno del Solé. 

C O L O S T R U M , o COLOSTRA, in Me
dicina, i l primo latte, nelle mammelle del
le donne, dopo i l parto. Vedi LATTE. 

I I nome ñeíTo é altresl dato ad una ma-
lat t ia , che quefto denfo coagúlalo latte ca-
giona . 

C O L T U R A , o COLTIVAZIONE , nell5 
agricoltura , e ne'giardini , é moveré , fol-
levare , o rivoltare la térra coll 'aratro, o 
colla zappa ; lo che facendofi su la fuperfi-
zie, o fino ad una certa profondita, fa che 
le parti inferiori , e fuperiori cambino luo-
go ; col qual mezzo la bonta della térra guar-
dafi daH'eíTere irapiegata nell'alimentare le 
cattive piante. Vedi ARARE, tkc. 

La regola, quanto alia coltura de'giardi
ni , é , che la térra calda e fecca fi rimuo-
va , o vanghi nella ftate ; o un poco prima , 
o mentre piove, o fubito dopo ; e che né 
troppo fpeífo, né troppo a fondo: in tem-
po caldo nol fi dee fare , fe fubito dopo non 
s"1 inaequa: ma quanto al terreno umido , 
freddo e forte, egli non é da moverfi in tem-
po ci pioggia, ma piu tofto ne' caldi piíi 
grandi. Quanto alie terre arabili , queila che 
é cretofa, dura, fredda, e umida , gene
ralmente fi vanga o fi move colTaratro íre 
volte; nella primavera , nella ftate , e nel 
tempo della feminagione del grano o fer
mento; quattro per l 'orza . 

Quefte arature o vangature replícate ) e 
quefti intervalli tra una coltura e V altra , gio-
vano al terreno, e perché diftruggono l'er-
be cattive rigogliofe , e perché la térra é con 
cib difpofta in folchi e r i a l t i , i l che impedi-
fce che nelle ñagioni umide ella fia fover-

chio 
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chio bagnata e inondata; la faiva dalle golpi 
e nebbie, dal tempo r ígido, e la fapihleg-
gicra , c piu opportuna alia femenza per 
mettere le radici , e per imbevere le ni-
trofe rugiade , e gl'influffi delTaria, &.c. 
Vedi VEGETAZIONE. 

C O L U B R I N A * , un lungo e fottil pcz-
zo d'artiglieria , che ferve a portar la pal
la ad una grande diílanza» Vedi ARTIGLIE-
RIA , e ORDNANCE. 

* Menagio. dtrtva la vece dal latino Co-
lubrina ; altri da Coluber, ferpente ; a 
a cagion della lunghezza del pezzo , o 
per le ftragi ch* egli f a . 

Ve ne fono di tre forte, cioé la Co/^r/-
na jiraordinaria % V ordinaria, e la piccola . 

l^zColumhrina jlraord'maria ha 5~; pollicí 
di bocea, o di capacita; la fuá lungheTza 31 
cal ibri , o 13 piedi ; pefa 4800 lire ; i l fuo 
carica 12 üre ; porta una palla che ha 5 
poPici -5- di d i á m e t r o , e che pefa 20 l i r e . 

1? ordinaria, é 12 piedi lunga ; porta una 
palla di 17 lire 5: oncie; i l calibro 5 - p o l l i 
cí i i l fuo pefo 4500. l i re . 

La Cotombrina: piu piccola, ha il fuodia-
metro 5 pol l ic i i é 12 piedi lunga; pefa cir-
ca 4000 l i re j porta una palla di 3 pollici -f 
di diámetro > che pefa 14 lire 9 oncie . Ve
di MEZZA-COLUBRINA . 

C O L U M B U S . Vedi Ordine di S. Co-
L O M B O . . 

C O L U M N A nafí, da alcuni Scrittori d' 
Anatomia , dicefi reftremita carnofa del 
nafo , che fporge in fuori fopra'l labbro fu-
periore > Vedi NASO . 

COLUMNA orzV, qualehe volta s' ufa per 
ugola . Vedi UGOLA . . 

C O L U M N A carnea , nell' Anatomía 
chiaraate anco lacertult % e columna cordis j 
fono diverfi piccoli mufeoli ne' ventricoli 
del cuore; d inva t i , e direm cosí , flaccati 
dalle pareti di cotefti ventricoli, e connef-

per r eñ remi tk tendinofe alie valvuledel 
cuore. Vedi CUORE . 

Quefte piccole colonnct eflendo appoggia-
te alie pareti del cuore da una parte, ca l 
le valvule tricufpidi e mitrali dall' altra : 
mercé la lor contrazione nella fiftole del 
cuore , tirano in fuori le valvule , e con 
tal meizo , non folo chindo no gl i orifizj 
dellc vene % ma piu puntualmente ferrano 
i ventricoli nella lar íiftole . Vedi SÍSTO
L E , DIASTOLE, e C í a COLAZIONE. 

C O L 
Scale a chiocciola COLUMNIAT^ . Ve4i 

T artícolo SCALE . 
C O L U R I * , in Geografía ed Aftronomia, 

due circoli grandi, che c'immaginiamo in-
terfecarfi T un l'altro ad angoli r e t t i , nei po
lo del mondo. Vedi CÍRCOLO. 

* La parola ¿ derívala dal Greco xoKÓí , 

mutilus , o truncatus , Í coda ; q.d. 
che appar colla coda tagliata, perche non 
fi vedono ma 't interi fopra dtir orizonte. 

I Coluri palTana, T un d'ertl per ¡1 pun
to folftiziale, e l 'altro per i l punto equi-
noziale dell'eclíttica : onde i ! primo é de-
nommatO' i ! Coluro de Selflizj; ed i l fecon* 
do , deglt E^uinozj . Vedi SOLSTIZIALE , 
ed EQUINOZIALE . 

I I Coluro Equinoziale determina gli Equi-
nozj, ed i l Solíiiziale i SoUiizj. Dividendo 
eghno cosí 1'eclíttica in quattro parti egua-
l i , additano e fegnano le quattro fíagioni 
delTanno. Vedi STAGIONE• 

COLYBA , O COLYBUS, un termine nel
la Liturgia Greca ,, che fígnifica un' offerta 
di formento e legumi bo l l i t i , fatta in ono-
re de'Santi , c per l i m o r t i . 

Balfaraone, i l P»Goar , Leone Allatio , 
ed altri hanno feritto fopra le coljbe ; ec-
co qui la foftanza di quantrhanno detto. 

I Greci aleflTano una certa quantit^ di for
mento, e lo difpongono in mucchietti fopra 
un piatto : aggiungendovi de' pifelli fchiac-
c ia t i , delle nocí tagliuzzate, edeiruvapaf-
fa j i l che dividono in diverfi compartimen-
t i , feparati 1'un dall'altro'con foglie di prez-
zeraolo. U n piccolo mucchio di formento-
cosi preparata chiamafi Kowgct. 

Hanno una formóla particolare,, perla be-
nedizione delle colybcey nellaquale pregando 
che i; figliuotf di Babilonia poííano nutnríi di 
legumi , e che fieno in condizione migliorc 
che le altre genti , dimandano a Dio che be-
nedica que'frutti , c color che l i mangia-
no , perché oíferti a gloria fuá , inonoredel 
tal Santo, ed in memoria del fedele defonto. 
Balfamone rapporta 1'inftituzione di quefta 
cerimonia a S. Atanafio \ ma il Smaxaria 
Greco aLtempo di Giuliano 1' Apoftata. 

Mol t i Teologi Latini avendo parlato con 
ifcrcdito ed ingiuria di queña cerimonia ; 
Gabriele Arcivefcovo diFiladelfia, ha ferit
to un difeorfo in fuá difefa : dove sforzafidi 
moftrare che lo feopo d'eíTa é fol rapprefen-
tare la rifurrexione de 'mon i , e coníermare 

i fe-
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í fedeli nelta di lei credenza . Le Colyhe , 
dic* egli» fono fi^boli della rifurrexíone ge
nérale ; e i diverfi ingredienti aggiunti al 
forrneoto , fignificano altrettante difFcrehti 
v i r tudi . 

C O M A , nella Medicina, é una forte di 
malattia fonnolenta , aleramente chiaraata 
cataphora; che confirte ia una propenGone 
violenta a dormiré , o ne feguiti , o non 
ne fegutti i l fonno. Vedi SONNO . 

Se i l fonno feguita , la malattia é chiama-
ta coma fomnolentum y in cui i l paziente con
tinua in un fonno profondo ; e quando é 
fvegliato, jmmediate vi ncade , fenza po-
ter tenere apertt gli occhi, 

Se egli non dorme , ma é continuamen
te fvegliato con fonni fpaventevoli, é det-
to coma v i g i í i e qul puré gli occhi fono 
chiufi , cd egli pare addormentato. 

La cagione del coma fomnolentum , pub 
cífere ogni cofa cheimpedifee i l corfo degü 
fp i r i t i , come una temperatura treddaeumi-
da del cervello ; vapori caldi, pu t r id i , afeen-
denti nel capo, o che chiudono i canali de-
gli fpiriti ammali; vapori narcotici, &c. 

I I coma vigil credefi provenire dal con-
ñuíío , o dalia miÜione confufa e difeorde 
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della bile con la pituita ; I* una fpignendo 
a dormiré , l 'altra a vegliarc. Quiodi , i l 
paziente o punto non dorme, ó al piíi dor
me per un momento ; egli é inquieto , í¡ 
slancia, fi leva su, e qualche volta íi gitta 
fu le perfone che gli fono vicíne ; ftando 
frattanto femprc chiuíl i fuoi occhi» 

I rimedj per un C o m a i fono quelli che 
cagíonano grandi evacuazioni; come i cri-
ftei v io leot i , i vomi t i v i , le medicine che pur-
gano, e feccano i l cervello; equelle cheoc-
cafíonano revulfioni d' umori ; come i vefei-
catorj, i cauterj, &c. al che fi poflono ag-
giugnere gli fpiriti volatili , i fali , e la 
maggior parte de* cefalici» 

COMA BERENICES, la chioma di Berem-
te, nell 'Aftronomia, una coftellazione mo
derna dell'emisfero Settentrionale; compo
rta di Stelle informi , vicino alia coda del 
Leone. Vedi COSTELLAZIONE. 

Le Stelle nella coílellazionc Coma Bere-
niceí y nel Catalogo di Tolomeo fono tre; 
in quello di Ticone iredici ; nel Catalo
go Britannico quaranta . L 'ordine , i no« 
mi , le longitudini, le latitudini , le ma-
gnitudini &c. dclle quali , fono come fe-
gue. 

No mi e fititaxioni delle 
Stelle. 

^Longitudine 
era 

Prima di tutte nel ccrchiode*capel!i al Sud 

10. 

Terza del le prec. dalla cufp. o punta 
2*. dclle prec. 
Quella preced. nella cufp. 
Nella cufp. verfo i l N o r d . 

16 53 24 
i? 44 9 
21 14 30 
17 21 15 
19 55 6 

23 16 44 
19 18 19 
zo 24 1 
17 56 28 
17 50 59 

^3 5 S* 
19 45 29 
20 2 23 
l 9 55 40 
19 32 24 

Latitudine 

20 21 4<5 
20 2 1 1 
16 27 o 
24 45 23 
19 59 7 

n 13 55 
23 28 33 
22 55 57 
^7 34 35 
27 51 56 

%% 19 53 
25 57 32 
26 11 47 
27 26 54 
28 24 z 

a 

7 
6 
6 
6 
6 

5 
4 5 

7 
6 
6 

4 5 
5 
S 
5 

4 5 
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Nomi e fituazioni delle 
Stelle* 

Qiiella fotto quefta. 
Quella che feguita quefla. 
Prima delle 3 contigue dietro queíU. 

^Longi tudine . 
CfQ 

Media delle contigue. 
20. 

SuíTegu. e minore . 
Un'altra che fegu. tutte queííe é piii mcrid. 
Quella prec. divcrfe fotto la chioma. 

25, 

Preced. nella chioma. 
3o-

Piü a mezzodl nella chioma. 

35-

La prima delle due nell'cflr. della chioma 

Pofteriore nel l 'eñremitade fteíía. 
40. 

Tut te quefte Stelle fono contate da To-
lomeo tra le informes del Leone ; ed i l muc-
chio di piccole Stelle , in forma d'una ne-
bulofa, tra i l Leone e 1' orfa ; ei lo chiarna 
srxojtâ toy ploccimon\ come raífomigliante alia 
foglia dell'ellera: la cui parte acuminata é 
rivolta verfo i l N o r d , ed i l a t í , terminad 
dalle Stelle 7ma. e 22da. Bayeto, in luego di 
chioma, mette un covone di grano. 

C O M A N D A M E N T O , in fenfo légale , é 
voce che ha varj ufi , come , Comandamen-
to c l e l R e , quando di fuo mero proprio mo
t o , e colla fuá propria bocea, e ' í a mettere 
un uomo in prigione. 

COM ANDAMENTO dt Giud'tei , O M a g i -
J l r a t i , é o affoluto ^ od ordinario ; affoluto , 
come quando di loro propria autorita, cdja 

20 16 55 
21 IO 29 
22 10 36 
23 43 26 
22 l 8 15 
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1 59 
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7 23 
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25 48 38 
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17 12 57 
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29 58 24 
30 12 24 
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21 45 14 
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6 
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7 
4 5 

5 
5 ó 

6 

5 
6 
5 

4 5 
4 

lor diferezione, fanno incarcerare uno per 
gaftigo. 

Ordinario ^ come quando lo confegnano al
ia prigione piü toño per íleura cuftodia , che 
per gaüigo . U n uomo incarcerato per un 
Comandamento ordinario, é foggetto a pro
loga. Vedi PRECETTO. 

C O M B A T T E N T E \ é voce Araldica , 
per dinotare due beftie , come Leoni , ed 
Or f i , portati in un'arme in pofitura di com-
battenti, alzati fu i loro piedi di dietro, ed 
affrontati , o colle lor faccie rivolte Tuna 
verfo quella dell' altro. 

C O M B A T T I M E N T O , in un fenfo ge
nérale , dinota una zufFa , o un fatto d' 
arme ; ovvero una differenza per via d' ar-
mi decifa. Vedi GUERRA, &C. 

GH 
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Glí Autori dlíHnguono in un9 arrfiata » 

tra un Combattimento ed una battaglia; V 
isltima efprimente i'azione genérale di tut-
to 1' eíercito i U primo una fcaramuccia 
particolare , od un abbattimento di una 
parce íola : cosí che i l Combattimento é 
propriamente una parte deüa battaglia. 

COMBATTIMENTO , in Legge , ovvero 
Combattimento fingolare , drnota un efperi-
mento fórmale, tra due campioni, od un 
giudixio di qualche dubbiofa caufa o que-
rela , fatto con la fpada , o altre armi . 
Vedi GIUDIZIO. 

Quefta forma di procederé fu anticaraen-
te molto in ufo ; ed avea luego non fo-
hmente nelle caufe criminali , ma anco 
nellc c iVi l i ; eífendo fondata fopra una pre-
funzionej^clie i^ io non accorda mai lavi t -
toria, fe non a colui che é daí canto del-
la ragione. Vedi DUELLO. 

N o i troviamo i l Combattimento fingola
re gia íin al tempo d' Othone : 1'ultimo 
ammeífo in Inghilterra, fu 6. Car. I . tra 
Donaldo Lord Rhee , o Rey , e David 
Ramfey , nella Camera dipinta. 

La formalita e cerimonia del combatti
mento , é deferitta nel grand Coutumier di 
Normandia , L 'aecufa tore , prima, giura-

*va per la verita della fuá aecufa ^ 1' aecu-
fato gli dava la mentita : fopra di che , 
ciafcheduno dava un pegno , od una mal-
levaria di aver a combatiere 5 e le partí 
erano pofte in cuftodia fino al giorno del 
Combattimento . Vedi C AMPIONE . 

Gl i Storici dicono , che Aífonfo Re di 
Cafliglia , defiderando d'aboliré la liturgia 
Mozarabica , e d' introdurre l 'ufizio Roma
no; eífendofegli i l popólo oppoño, fu con-
venuto di terminare la difFerenza per vía 
di Combattimento: e di Jafciare la caufa ai-
la decifion del cielo. 

COMBATTIMENTO, íi ufa ancora per d i 
notare *i giuochi folenni de' Greci e de' 
Román i antichi , in onore de' loro Dei ; 
come i giuochi Ol impici , P i z i i , I f t m i i , & 
Nemei ; \ L u d i . A t t i a c i ¡ C i r c e n f e i , gcc. Ve
di OLÍMPICO, ISTMIO, &C. 

I Combatt iment i che iv i íi compievano, 
eran conere , lot tare , penuoterf i , o fare a i 
P " g ñ , ce j iu t , & c . I Combattenti , che 
eran chiamati athleta ^ vi fi preparavano fin 
dalla loro gioventü , con efercizio continuo , 
§ con un método rigorofo di vivere: non 

Tom> í í j . 
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mangiavano fe non eerte cofe , cd a certe 
ore ; non bevean vino , non avean cortj-
mercio con donne : eran foggetti a rego
la e la loro fatica e i l loro ripofo . Vedi 
ATLETA, GLADIATORE, &C. 

C O M B I N A Z I O N E , propriamente s'in-
tende che fia un adunamento od accoppia-
mento di diverfe cofe a due a due : raa T 
ufo piu particolare di quefto termine é nel
le Matematiche, per dinotarcla variazione , 
e 1'alternazione di qualche numero di quan-
titadi , di lettere , di fuoni, e í imi l i , in 
tutte le diverfe maniere poííibili . Vedi 
CAMBIAMENTI . 

I I P. Merfenno ci da le combinazioni di 
tutte le note , e de' fuoni nella Mufica , 
fin al 6 4 ; la fomma delle quali afcende a 
90 figure, o luoghi. 

I I numero delle poííibili combinazioni ¿ t i 
le lettere ventiquattro dell'alfabetto , prefe 
prima due a due , poi tre a tre, &c . fe-
condo i l calcólo di M . Preftet , afcende 
a 1391724288887252999425128493402200. 
Vedi LETTERA, e ALFABETO. 

Le parole del feguente verfo fi poífon 
combinare in mille e ventidue diverfe ma
niere . 

T o t t ib i f u n t dotes , Virgo , quot fide-
ra cos ió . 

I I P.Truchet nelle Mem.dell'Accad.Franc. 
moflra , che due pezzi quadrati, ciafcun di-
vifo diagonalmente in due colori , poífono 
eííere difpoíH e combinati in 64 guife dif* 
ferenti, cosí che formino altrettante diver
fe fpezie di opere a fcacchi; locheparfor-
prendente , quando un confidera che due 
lettere, o figure poífono íolamente effere 
combínate due volte . Queíla oífervazione 
pub fervire ai muratori, a chi fa pavimen-
t i teíTellati &c. Vedi PAVIMENTO. 

D o t r r i n a delle COMBINAZIONI . D a t o qua-
lunque numero d i quant i tad i , infiem col n u 
mero in ciafeuna c o m b i n a z l o n e , trovare i l m -
mero delle combinazioni. 

"Qíferviam, che una quantita non ammet-
te combinazionej due, c o m e ^ e ^ , una: di 
tre poi , come a b e , v i fono tre combina
z ion i , cioé, a b , a c j b e , di quattro, f e i , 
a b , a c , b e , a d ^ b d , c d j di cinque,] die-
c i , a b ) a c , be ^ a d , b d •> c d , a e , b e ^ 
c e , d e . 

Donde appare che i numeri delle com-
bmazioni procedono , come 1 , 3 , 10 J 

H &c. 
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&c. cioéfono numeri triangolari, i l cui la
to difFerifce per 1* unita dal numero delle 
date quantita: fe queQi, v. g. é ^ , i l la
to del numero di combinaz,fom fara • 13 

1. 
e percK) i l numero di combinazioni 

I ^ L ^ . ' Vedi 'Numero TRIANGOLARE. 
2 
Se tre quantita fono da combinarfl, ed 

i l numero in ciafcuna combinazione fia tre , 
v i lara folamente una combinazione ^ a b c \ 
fe una quarta quanti ta vi fi aggiugne, le 
combinazioni fitroverannoabc,abd,bcd^ 
¿ t c á \ una quinta , dieci , a b e , a b d , 
6 c d , a c d , a b e , b d e , \b c e , a e e t a d e \ 
fe una ' íe í ta , ven t i , occ. \ l numeri dunque 
delle C o m b i n a z i o n i , proceciono come 1 ? 4 , 
1 0 , 20 , cioé fono i primi numeri p i rami -
dalí triangolari , i cui lati difterifeono di 
due unita dal numero delle quantitk date , 
"Vedi Numero PIRAMIDALE, 

Quindi , fe i l numero delie quantita date 

é ^ , i l lato fara ^ — 2 j é percib , i l nu

mero delle combinazioni ^ '—á—— 
í 2 2 

Quindi é fácilmente dedotta una regola 
genérale di determinare i i numero di com
binazioni in ogni cafo : imperocché , íup-
poni i l numero delle quantita da combinarfi , 

e 1'efponente della combinazione Tarasí 
, . . . , . q — n - \ ~ i . q—«4-2 . 

n u m e r o di eombinaziont ' — —• 

4 5 
&c . fin

ché i l numero da aggiugneríi fiaegualeaw. 
Supponi, v . g r . i l numero delle quantita 

áa combinarfi 5 , 1'efponente de'Ia com
binazione 4 j i l numero delle combinazioni 

ó — - 4 . - I - . 1 . 6 ' — 4 - | - 2 . ó — 4 - 4 - 3 . 
fara 

6 f - 4 . AL 
6-|-o. 4 i 

Corol l .Se fi richiegga d'avere tutte le poífibí-
V\ combinazioni dellequantita date principian
do dalle combinazioni di diverfi due, o ambi 
procedendo ai tre, &c. fi debbono aggiug nere 
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? - f - 0 • q ~ 2 , q —— i . ^-f-o . q-

3 

&c. 

Donde i l numero á e í l e combinazioni poC-

fibili fara 

~ h q . q 

q . q 

I . 2 
q — 

q . q — 1 

1 . 2 . 3 . 
• ^ — 5 

1 . 2 . 
- h q . q — 1 . q 

3 . 4 . 
2 . ^ — 3 

' &c.che é 
i . 2 . 3 . 4 . 5 . 

la fomma delle uncia: del binomio , álzate 
alia potenza q , e feorciate defT efponente 
della potenza accrcfciuta per i1 unita , q ~ { ~ i > 
Laonde , poiché coteíle tliaiíB appaiono 
1 -f- 1 , coír eííere álzate alia potenza q ; 
e poiché 1 - f - 1 = : 2 ; 2q — q — 1 é i l nu
mero di tutte le poiTibili combinazioni . V . 
gr. Se i l numero.delie quantita fara 5 , i l 
numero delle pofübili combinazioni fara z l 
' — 6 = ^ 3 2 — 6 = 2 6 . 

D a t o un numero d i q u a n t i t h , trovare i ! nu
mero de"* cambiamemi e delle al ternazioni , che 
cotefie q u a n t i t a , c o m b í n a t e i n tutte le manie
re poPs ibili pojj'ono foffrire. 

Supponi due quantita, a t b \ le lor va-
riazioni faranno 2 j confeguentemente, fle
cóme ciafcuna di queíle pub combinarfi , 
anche con fe fiefía , a quefte vi fí debbo
no aggiugnere due variazioni. L' intcro nu
mero per tanto fara 2 - | - 2 ~ 4 . Se vi fof-
í r o tre quantita , e T efponente della va-
riazione 2 , le combtyiaztom í a r a n n o 3 5 

ed 
i cambiamenti 9 \ a' quali , fe le tre com
binazioni di ciafcuna quantita fi aggiunga-
no , noi a ve remo i l numero di cambiamen-
í i ' 3 ^ - 3 + 3 = 9 -

In í rmil guifa, é evidente, che fe leda-
te quantita íbífero 4 , e 1'efponente 2 , i l 
numero de' cambiamenti farebbe 16 \ fe 5 , 
25 &c . ed in genérale fe w, w2 . 

Supponi le quantita di 3 , e i'efponente di 
variazione 3 ; i l numero de'cambiamenti fi 
trova 27 = : 33 j cioé a ^ í ? , a a b , a b a , b a a , 
a b b , a a c , a c a ^ c a a , a b c , b a c , b e a , 
a c b , c a b , c b a , a c c , c a e , c e a , b b a , 
b a b , b b b , b b c , c b b , b c b , b c c , cbc% 
c c b , e c c . 

Collo ílefib método, apparira, che fe le 
quantita fofiero 4 , e f efponente 3 , i l nu
mero de" cambiamenti farebbe 64 = 4 3 : cd 
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in genérale , Te i l numero delle quatitlta é 
— n^ e 1' efponente 3 , i l numero de'cam-
biaraenti fara «3 . Procedendo cosl, ^ tro
vera, che fe i l numero delle q u a n t i t a é » , 
c 1'efponente n , i l numero de'cambiamen-
t¡ fara u " : Laonde fe tutti gli antecedentí 
íieno aggiuntij dove 1'efponente é minore» 
i l numero de' poíTibili cambiamenti fi tro
v e ^ _J-,««—1 ^ ~ n n — 2 ~ \ ~ n * - - 3 - \ - n n — * 
~ \ - n n — l - { - n n — 6 , SLC* 

Sinché alia fine, i l numero fottraíto da 
n , lafci 1 ; perché i l principio é da fem-
plici quaníita prefe una volt a . 

Poiché dunque i ! numero de'poíTibili cam
biamenti é una progreílione geométrica , 
di cui i l primo o pin píceolo termine é n 1 , , 
i l piü grande n n , e i l denominatore n j 
egli fara nn - f ) : ( » — ! . ) 

Supponi v . g r . « — 4 . i l numero de'poffi-
bili cambiamenti ( 4 5 — 4 ) : ( 4 — 1 ) ™ 
1020 r 5 r r 340 . Supponi di nuovo n nz 
24 , i l numero de' poffibili cambiamen
t i fark ( 242S — 24 ) : ( 24 — 1 ) 
3 2CC9Í558544406H189867779 5 5 348272(500: 
23— i3pi7242888872S2ppp42s128493402200, I n 
tante varic guife dunque , fi políono le 2 4 
lettere dell'' Alfabeto variare a combinare 
fra fe fie fie r 

C O M B U R E N D O herético * Vedi Farti-
Colo HERETICO. 

C O M B U S T O , neirAfironomía . Quan-
do un Planeta é in congiunzione col Soler 
o non ? diñante da effo piu delia meta, de' 
íoro difehi ; fi dice che fía combufio, o iru 
com¿u/¡ione\ 

C O M E T A , corpo cele fie , nella región 
planetaria, i l quale d'irnprovvifoappare, e 
difpar di bel nuovo,: e durante i l tempe del
ia fuá apparenza fi move ndla fuá propría , 
benché molto eccentrica órbita , come un 
pianeía . Vedi STEEL A , e PIANETA . 

Le Comete y popolarmente chiamate y??//^ 
f i a m m e g g i a n t i , hanno una cofa, che le di-

ngue dall' altre fielle , cioé che per lo piü 
fono accompagnate da un lungo firafeico , 
o coda-di luce , fempre oppoña al Solé , e 
che piü debo'mtntc rifplende, quanto piu» 
dal corpo. della C ó w ^ dilungafi D i qul 
"aice una divifion popolare di Cow^íe in tre 
ipezie ,, cioé: Barbate , codate r e crinite ; 
quantunque in realtk , quefta divifione m h 
tofio nfenfcafi alle diveríe circofíanze áél> 
i ñ z f a Cometa: , che, ^ fenomeni di: diverfe. 
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Cos í , quando la Cometa é verfo Oriente 

del Solé , e fi move come recedendo da ef
fo, ella dicefi efiere barbata' , perché la lu 
ce cammina innanzi, a maniera d'una bar
ba. Vedi BARBA. 

Quando la luna é verfo Ponente del So
lé , e va dietro d'eflb , la Cometa dicefi 
zttzxe c o d a t a , perché lo firafeico la fegue $ 
a guifa d' una coda. Vedi CODA . 

Finalmente, quando la Cometa ed i l So
lé fono diametricalmente oppofti ( efiendo-
v i tra lor la térra ) lo firafeico é nafeofio die
tro i l corpo delia Cometa y eccettoché un po
co che appare intorno intorno, a forma di 
un cerchio, od orlo di capelli , e di qua é 
chiamata e r m i t a . 

N a t u r a delle COMETE . In quanto alia na
tura delle Comete, i l loro apparir di raro, 
e le apparenti irregolarita de' lor Fenome-
n i , hanno lafefato i Fiiofofi molto all'ofeu-
ro : quelli che fíorirono avantí Arifiotele, 
ne rendevano ragione con fuppor gli fpazf 
celeíli píeni d'un infinito numero di fielle 5 
e molte di quefie cosí rimóte,, e cosí pic-
colc , che non potean mai venire fotto \& 
notizia degli Afironomi : tali fielle invifi-
b i l i , eglino fupponevano che fi moveífer pet 
lor proprio mero per ogni verfo, efinifiTero 
% loro corfi in tempi moho inegualr Ora 
una Cometa •> fe con do efíi , era un mucchio 
vafio, o un adunamento di cotefte picciole 
fielle che s'abbaí-tevano e s' accozzavano af-
fieme, a caufa dell' ineguaglianza de' loro 
movimenti , e ir uní vano in una maífa v i -
fibile \ la quale dovea di nuovo fparire, fe* 
condo che efí'e fielle fi íeparavano ,, eche cia-
feuna procedeva nel fuo corfo .• 

Ma come cotefte fielle s' incontraflrero co
s í , adunafíero , o formaífero un corpo 
che in tutíe le pofizioní del Solé raíTomi-
gliafle a una coda, e di nuevo fí feparafie-
r o , egli e un mi fiero.. 

Percib AriííOfels fácilmente gitto a térra 
queOa> opinione , foftenendone un'altra-fn 
fuá vece r Le C'cimetty fecondo l u i , erano fol-
tantO'una fpezre di fucchi tianieumi ,, o di' 
meteore, confiftentb in efalazioni álzate al
ia piü c-ftíema región' dell' aria ed ivi^ mefíe 
in fuoco c namma : moUopiü ai difottodeL 
corfo é á \ & L iüea . 

M i otppur quefta ipotefí e piü giufta^del-
la pnms imperocché' su tal principio-, la; 
l u w úe\\&. C o m e m cífendo indipendeníc dat 

H . z So? 

V 
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Solé , difperderebbefi per ogni verfo fimi-
gliantemente , Tenia alcuna appareaza di 
ífrafeico o coda, io che é contrario ai feno-
meni . Oltre che i raoderni Aftronomi, i 
quali hanno mifurata la dirtanza tra Je Co-
mete e la térra , trovano che le Comete non 
hanno paralafíe fenfibile; i l che non fareb-
be, fe non foffero molto piü rimóte e lon-
tane che la luna, la cui parallaffe é fenfibi-
Je. Vedi PARALASSE . 

Hevelio da un gran numerod'offervazio-
n i , reca per fuá opinione, che le Comete , 
come le macchie íblari , alie quali raffomi-
gliano gran fatto , fono fórmate e conden-
íate dalle efalazioni piíi groffe del corpodel 
Solé . Nelia quale idea egli va molto dap-
preílb all 'opinión di Keplsro , chefoñicne, 
che le Comete fon genérate nell'etere in nu
mero grandiffimo , come pe fe i nell' Océa
no ; benché non diventino tutte v i f ib i l i , o 
perché fono piccole , o perché ftanno un 
lungo íempo fotto l 'Orizonte. 

Ma i l Sig. Ifacco Neuton ha moñrata 
la fallada di quefta Ipotefi , col provare 
che la Cometa del 1680 , nel fuo paífag-
gio per la regione vicina del So l é , fareb-
be ñata diífipata , fe avefle coüato d' efa
lazioni del Solé e de' pianeti: imperocebé 
i l calore del Solé , é gia conceífo e accor-
oato, che fía come la denfita de'fuo i rag-
g i , cio¿ reciprocamente come i quadrati del-
Je diílanze de'luoghi dal Solé: per lo che, 
cífendofi oífervata la diftanza di quella Co-
fneta nel fuo perielio, agli 8 di Decembre, 
cífere alia diítanza della térra dal Solé , 
apprefifo a poco come 6 a 1000 ; i l calor 
del Solé n e l l a C o w ^ , in quel tempo, era 
al fuo^calore appreífo noi nei raezzo della üa-
te 1 come 1 oocoo a 36 , o come 28000 a 1 . 

Ed in oltre , trovando per efperienza , 
che i l calore dell'acqua bóllente é poco piu 
che tre volte i l calor della no 11 ra térra fec-
ca, quando é efpoíía al Solé nel raezzo del
la ftate ; e aífumendo come dato , che i l 
calor del ferro rovente fia circa tre o quat-
í r o volte piu grande che quello delFacqua 
ból lente : ei conchiude , che i l calore del
la árida té r ra , o del corpodella Cometa nel 
íuo perielio, debbe eífere a un dipreífo 2000 
volte^piíi grande che quello del ferro ro
vente . 

AcquMlato una^ volta un cosí immenfo 
salore nel fuo pesielio, la Cometa dovreb-
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be fiar lunga pezza a raffreddarfi di nue
vo . I I medefimo Autore computa che urs 
globo di ferro rovente , che aveífe le di-
menfioni della noílra térra , appena fi raf-
fredderebbe in 50000 anni. Se dunque la 
Cometa fuppongafi diventar frefea cento vol
te pih preño , che i l ferro rovente » nono-
ü a n t e , poiché i l fuo calore era, 2000 vol
te piu grande , fupponendola d'una mole 
eguak a quella della tér ra , non raffredde-
rebbeíi in un millione d'anni. 

Giacorao Bernoulli, nel fuo Syftema C o -
m e t a r u m , fuppone che qualche pianeta pri
mario, fi rivolga intorno al Solé nellofpa-
zio di quattro anni e 157 giorni ; e ad 
una diftanza del fuo corpo, di 2583 femi-
diametri del magnus orbis : e1 conchiude 
che queño pianeta , o per la fuá vaña di-
ñ a n z a , ô  per la fuá piccolezza, ci fia in-
ytfibik i ma che nonoftante , abbia in va
rié diñanze da l u i , diverfi fatelliti che gli 
fi muovono intorno, e talor difeendono co
sí baífo come Tórbita di Saturno; che di
ventando queüi fatelliti a noi v i f ib i l i , quan
do trovanfi nel lor perrgeo, fon quello ap-
punto che noi Comete chiamiamo. 

Cartefio reca in mezzo un' altra opinio
ne : ei congettura che le Comete fono fo-
lamente ñe l le , un tempo fiífe, come 1'al-
tre , nel Cielo ; ma le qual i , diventando 
per gradi coperte di macchie , ed alia fine 
totalmente fpogliate della lor luce , non puo-
tero tenere il luogo loro, ma fono via tra-
portate dai vortici delle circongiacenti ñel
le ; ed a proporzione della loro grandezza 
e lo l id i ta , mofle fi fono in cosí fatta ma
niera , che appreífatefi all'orbe di Saturno 
e venute cosí dentro la sfera della luce del 
Solé , fi fon refe v i f i b l l i . Vedi CARTESIA
NISMO . 

Ma la vanita di tutte queñe ipotefi rac-
cogHefi chiaramente dai fenomeni delle Co-
mete Í i principali da noi qui fi novereran-
no , perché fono appunto la cote , allaqua-
le debbon provarfi , e ciraentarfi tutte le 
teorie. 

Primieramente, adunque , quel le Comete 
che fi muovono fecondo l'ordine de'fegni, 
tut te , un poco prima di fparire , o avan-
zano piíi adagio delfolito, ovver retrogra-
dano, fe la térra fi trova tra eííe ed i l So
lé ; ed avanzano piu velocemente fe la tér
ra c fituata in una parte contraria ; all* 
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oppoño quelle^che procedono contro 1" or-
dlne de' íegni , vanno =piu velocemente del 
coníueto , fe la térra s' attrova tra eíTe ed 
11 Solé ; e piü lentamente , oppur van re
trograde , quando la térra é in una contra
ria parte . 

2o. Sin tanto che la loro velocita é accre-
fciufa, fimovono, a undipreí ío , in grandi 
circoli; ma verlo i l fine del loro coríb , devia-
no da que' circoli, eognivol ía che la térra va 
per un veríb, elleno vanno per lo verfo con
trario . • 

3o. Si movono in ellipfi, aventi un de'lor 
foci nel centro del Solé; e con raggi tirati ver
fo il Solé, defcrivono aree proporzionate ai 
temoi . 

4^. La luce de'loro corpi, onuclei, cre-
fce nel lor receffo dalla térra veríb i l Solé ; ed 
al contrario, dccrefce nel lorreccflb dalSole 
verfo la t é r ra . 

5o. Le loro code appaipno piü grandi epiü 
brillan t i , immcdiate dopo ¡1 loro traníito per 
la regione del Solé . 

6o. Le code fe ra pre declinano da una cfat-
ta oppofizione al Solé verfo quelle parti , 
per le quali i corpi , o nuclei di eííe Co
rnete paífano, nel lor progreíTo per le lor 
orbite. 

7o. Quefta declinazione , ceterts paribus , 
é piu picciola, quando le teñe o nuclei íi av-
vicinano piu da preíío ai Solé: e minore fem-
pre , vicino al núcleo delia Cometa , che ver
fo F eftremita del la coda . 

H0. Le code fono alcun poco piü sfavillanti, 
e piu diOintamente definiré nella lor parte con
velía , che nella concava , 

9o. Le code fempre appaiono piü larghe nel
la loro ultima eftremita, che vicino ai centro 
della Cometa. 

1 0 ° . Le code fono trafparenti, e le ílelle 
anche piü piccole per mezzo ad eífe íi veg-
gono. 

Queñi fono i fenomeni principal i delle 
Comete ; i quali , come mal s' acceraodino 
colle fírane nozioni degli antichi , e colle 
deboli congetture de'piü de' moderni, éma-
nifeílo affatto . Per verita vi furo no alcu-
ni , al dir di Plinio , che u aveano nozio-
35 ni piü giufte, i quali tenevano eííere co-

teñe ñelie perpetué e non tranfeunti , e 
« credeano che fi moveífero ne' loro pro-
M pr) orbi ; ma non eran mai vedute , fe 
» non ^ quando eraa lafeiate dal Solé ; ^ 
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e con maggior pienezza Séneca, guafl. naf. 
lib. 7.<; lo non fono, dic 'egl i , deli'opinione 
„ comune, né tengo che una Cometa fia un 
„ fuoco improvvifo j ma penfo c^'ella fia una 
„ delle opere eterne della natuía . u Quid 
autem miramur Cometas , tam rarum mundi 
fpe&aeulum, nondum legibus certis, nec init 't& 
illorum finesque innotefeere, quorum ex tngenti-
bus intervallis recurfut efl? Veniet tempus quo 
ifia quxnunc latente inlucemdiesextrahat & , 
lopgiorís avi diligentia . Veniet tempus quo po-
Jieri no/ir i tam apena nos nefciffe mirentur. E r h 
qui áemonjlret aliquando , in quibus Cometce par" 
t 'ibus errent j cur tam feduBi a cateris eant ? 
quanti qualesque fmt . 

Queila predizione i ' abbíam veduta adera-
pirfi ne' giorni noílri , dal grande lía eco Neu-
ton , la cui doítrina e la feguente . 

Le Comete [ono corpi compatti, folidi , fif-
í) , e durevoli ; in una-parola , una fpezie 
di pianeti , che fi movono in orbite raolto 
oblique, per ogni verfo con liberté gran-
dillima ; perfeverando ne' loro moviraenti, 
anche contro i l corlo c la direzione de' pia
neti ; e la loro coda é un tenuiffimo , e 
leggiciiífuno vapore , mandato dal corpo o» 
núcleo della Cometa , infuocaío o rifcalda-
ío dal Solé. 

Cib in un fol tratío fciogíie tutt i i feno
meni: imperocché i0 . " evidente , che 
„ quelle le quali procedono fecondo 1* ordi-
„ ne de' fegni , un po' prima che fparifea-
„ no , mover fi debbouo piü lentamente r 
5, o parer retrograde , fe la térra é in una. 
„ parte contraria : all' oppoflo quelle che 
„ procedono contro l ' ordine de' fegni, &c. lk 
Imperocché, poiché i l loro eorfo non é tra. 
le íteile fiííe ' ma tra i pianeti , ficcome ú 
moco della térra o con eífe cofpira c con
corre, o va per contrario verfo ; l'apparerc* 
za loro, riípetío alia tér ra , dee cambiarfi ; 
e, a guifa dei pianeti, elleno debbono talor 
appanre piü veloci, talor piü lente, e talor 
retrograde . Vedi DIREZIONE, RETROGRA-
DAZIONE &c. 

2o. " Quando le Comete fi movono piíi 
velocemente , proctder devono in linee 

„ rette, ma nel fine del loro corfo decli-
„ nare, &c. " Perché nel fine del loro cor
fo , quando recedono quafi direttamente dal 
Solé , quella parte del moto apparente che 
nafce dalla parallaíTi , dee avere maggiore 
proporzione eon tmto i l raot^ apparente ^ 

l0* 
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5 o. a Le Comete debbon moverfi in clilpfi , 

„ aventi uno de' Joro foci nel centro deíSo-
„ le u . Perché non vanno errando fuor d'or-
dine da un vórtice fitíizio all ' altro, ma facen-
do eüeno una parte del íídema folare , ritorna-
no perpetuamente, ecorrono un giro coflan-
te. Vedi ORBITA. 

Q u i n d i é , che, eííendo le lor orbiteellipti-
che molto lunghe ed eccentriche, diventano 
inv i f ib i l i , quando fono in cotefta parte rirao-
tiffima da! Sele. 

Dal confiderare la curvita del fentiero del-
1e Comete , i l Signor Ifacco Neuton conchiu-
<ie, che quando fparifeono , elleno fono mol
to al di la delT orbe di Giove ; e che nel 
loro perielio difeendono bene fpeíío al di fot-
to dell' orbite di Mar te , e de' pianeti infe
rior! . 

4o. " La luce de* loro nuclei dee crefeere 
„ nel loro receífo dal Solé, e vice verja: „ 
Perché , eííendo elleno nelle regioni de' piane
t i , i l loro acceífo verfo i l Solé, ha una pro-
ponione confiderabile con tutta intiera laloro 
diflanza. 

Dalle oíTervaziont dellc Coweí^ del 1 6 8 0 , 
i l Signor Ifacco Neuton trovo che i l vapore 
neli* eñremha della coda , Gen. 25. princi
pio ad afcendere dalla tefta avanti g l i n . di 
Decembre ; ed avea percio confumato piu di 
45 giorni nella fuá afcefa : raa che tutta la 
coda che apparve aMiecí di Decembre, ^fce-
íe nello fpazi.o di que' due giorni , ed allora 
appunto pafso oltre i l fuo perielio. I l vapo
re , dunque, ful principio , allorché la Co-
meta era vicína al Solé, afcefecon unapro-
digiofa veloeita i e continuo in appreífo ad 
afcendere con moto ritardato per la gravita 
áelle fue particelle; e merec di tale afcefa ac-
crebbe la lunghezza delía coda; ma la coda 
Monoítante la fuá lunghezza, conftava quaíi 
onninaraente di vapon, che aveano afcefo dal 
íerapo del perielio ; ed i l vapore che afcefe in 
pr ima, e che cemponea Tefírerao della co
da , non fvani ^ finché non fu tanto lonta-
na dal Solé , che queííi non poteva i l lumi-
narla , e non reeedette da not tanto , che 
diventafle invifibile . D i qui é parimenti > 
che le code delle comete che fono piu bre-
v i non afcendono con moto veloce e con
tinuo dalla teña , ed allor fubito fparifeo
no ; ma fono permanenti colonne di vapo-
r i e di efalazioni , raccolte dalla teña della 
lometa mercé' d' aa; molto lenemovimento, 
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e in uno fpazío aífai ¡ungo di tempo; le quali 
ancora , mercé la partecipazione di que! moto 
delle lor teñe , che avean ful principio, conti-
nuano fácilmente a moverfi via via con le lor 
tefte per le regioni ce leñi : donde puré s* argo-
menta Ja vacuita di quelle regioni. Vedi V A -
CUUM . 

5o. " L e code debbono apparire piugran-
„ di e piu rifplendenti immediate dopo i l 
loro tranfito per la regione del So lé" per
ché , allora , le lor teíle eífendo piíi rifcal-
datc, mandar debbono fuor da sé aífai piíi 
vapori . 

Dalla luce del núcleo o della ftella appa-
rente, noi deduciamo la lor vicinita alia tér
ra, eche in niun modo elle s'attrovino nel
la regione del le Stelle fiífe, benché fe lo fie-
no alcuni imrnaginaío ; perocché in tal cafo 
le loro teñe non farebbono niente piu dal So
lé ilíuminate > che lo fie no dalle Stelle fiííe i 
pianeti. 

6o. " Debbono le loro code fempre decli-
nare da una efatta e rigorofa oppofizione al 

„ Solé , verfo quelle partí per le quali i loro 
„ corpi o nuclei paflano, nel lor progreífo per 
„ le lor orbite: Perché tutto i l fumo, o 
vapore mandato da un corpo inmoto^ tende 
verfo all' insu obliquamente , recedendo fem
pre daquellaparte verfo la quale ¿"avanza i l 
fumante. 

7o. " Tale declinazione fara fempre mino-
„ re vicino al núcleo áellz. Cometa ¿ e quan-
„ do eífa Cometa é piu vicina al Solé " : per
ché i l vapore afcende piu ve!ocemente vicino 
alia teña della C^mer^, che alia eñremita del
la fuá coda ; e piu quando la Cometa é ad una 
minore diñanza dal Solé ^ che quando ad una. 
maggiore -

8o. " La coda é piu brillante, emegliode-
)r finita nella fuá parte conveífa , che nella 

fuá concava" : perché i l vapore nella par
te conveífa che va prima, eííendoalcun po
co piu tenace epiu denfo, riñette la lace piu. 
copiofamente. 

9o. " La coda dee apparire piu larga verfo 
1'eflreraita piu alta, che verfo la teña 

perché i l vapore in uno fpazto libero perpetua
mente fi rarefa e fi dilata • 

10o. " Le code eííer debbon trafparenti " : 
perché confiñono d' un vapore infinitamente 
íbttile e tenue &c. Cosí 1' ipoteíi aecurata-
mente quadra co' fenomeni. 

Fafi delle COMETE . I nuclei , che pur 
chife 
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chiamlamo qualehe voka le tefle , ed l 
torpi delle Comete , guardati per un teleíco-
eio moarano una íaccia diñerentiíiima da 
queíla delle Steüe fiíTe o de' pianeti . Stur-
fnio ci dice , che offervando la Cometa del 
1Ó80 , con un telefcopio, appariva í imüead 
un carbone ofcuramente acceío , ovvero ad 
una indigefta ed afpra maíía di materia i l lu -
minata d'una mezza luce fumida, meno 
íenfibiie negli efcrcmi che nelmezzo; piut-
soílo che come una íkila , ia quale appare 
con un difco rotondo , e con una vivida 
luce. 

Hevelio offervb neíla Cometa del IÓÓI. 
che i l fuo corpo era di una luce fcintillaa-
t e ; che nel mezzo v era un núcleo deníb , 
t d afpro, quafi eguaie a Giove , cerchiato 
da una materia moito piü ímorta . A 5. tebr. 
la fuá teíia era alcun poco pm groífa e pm 
s-ifplendeote, d'un colore áureo i raa la lúa 
luce piu debole e bruna , che i i reño delle 
Síelle; ed i l nucieo appariva diviío in diver-
fe parti . Feb. 6. i l difco era mi norato j i 
nuclei efifíevano ancora, benché minon di 
prima: uno d'eíTi, nella parte piíi baíTadel 
tilico, fu la man íiniiira, molto piíidenfoe 
piu brillante di tut ío i l refto; i l fuo corpo 
rotondo , rapprefentava una lucidiííima e 
piccola Stella : i nuclei erano ancor cerchia-
t i di un'altra fpezie di materia. Feb. 10. la 
teña un poco piu ofcura, ed i nuclei piu 
confufi, ma piu rifplendenti nella fommita 
che nel fondo . Feb. 13. la tefta molto di-
minuita, si nella grandezza , come nelio 
fplendore. Marzo 2. la fuá rotondita un po
co intaccata , gli orli lacerati, &c. Marzo 
28, pallidiflima, e tenulílima ; la fuá mate
ria aífai difperfaj e non vi appariva nucieo 
í l i í l into. 

Weigelio , i l quale offervb la Cometa del 
1664. la Luna , ed una piccola nuvola i l iu -
minata daí Solé , nel raedeíimo tempo j no
to che la Luna, per mezzo al telefcopio ap
pariva d'una fuperfizie continua luminofa ; 
ni a la Cometa affai diíferente i e íiraile ai-
farto alia picciola nuvola neli' orizonte , i l -
luminata dal Solé . Da qneüe oífervazioni 
1' Hevelio conchiufe che le Comete erano co
me macchie, fórmate dalle elaiazioni folari. 
La lunghezza delle codeideile Comete é va
na: quella del 1Ó80 , fecondo lo Sturmio, 
verfo i] ¿i 20 Nuvembre , era piccola, al 
piu non eccedeote 20 gradi in lunghezza: 
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in plccial tempo ellacrebbe ad una lunghez
za di 6 0 gradi , dopo di che fi andb {mi
nuendo fenfibilmerrte. 

Formazione dclla coda delle COMETE . I l 
Sig. Ifacco Neucon fa vedere, che le aíraos-
fere delle Comete poííono fomminiftrar vapof 
re fufficiente per formar le lor code: lo ar-
gocnenta da quella rarefazione íiupenda che 
oiTervafi nella noftra aria, in qualche diñan-
za dalla térra: un poiiice cubico d'aria co-
mune , alia diftanza di un femidiametro del-
ia térra , o di 4000 migiia , fi potrebbe tan
to; efpandere , che cmpiertbbe uno fpazio 
piu grande che tutta la regione delle Stcl-
le . Poiché dunque la chioraa, od atmosfe
ra S una Cometa é dieci volte piu alta che 
la fuperfizie del nucieo , computando dal 
centro di elfo i !a coda che molto piu alto 
afcende , debb'eífere iramenfamente rara : 
cosí che non é maraviglia , che per mezzo 
ad effa fie no vifibiü le Scelle. 

Ora T aíccfa de' vapori nella coda del!3 
Cometa) ci fupponc che fia occafionata dal
la rarefazione della materia dell ' atmosfera 
nel tempo del perielio. Oííervan , che i l fu
mo afcende fopra i l cammino per V im-
pulfo dell' aria nella quale egli fluttua ; e 
i 'ar ia , rarefatta dal calore , afcende per la 
diminuzione della fuá fpecifica gravita, in-
volgeado feco e portando via fu i l fumo : 
perché dunque la coda d' una Cometa non 
potra fapporfi eflesre fu fe i ta ta alia fleífa ma
niera dal Solé ? Iraperocché i raggi folari 
non adoperano su i mezzi per l i quai paf-
iano , in altro modo che per rifieffione e 
per rifrazione. 

Le particellc riñettenti effendo dunque 
rifcaldate per Tazione, rifcalderanno altre-
si I ' etere ; di cui fono compone : e queílo , 
rarefatto dal calore , molto diminuirá per tai 
rareiazione ia fuá gravita fpecifica, per cui 
prima tendeva a difeendere, di maniera che 
afcendera, e portera via feco adilungoquel-
le particelle riflettenti, delle quali la coda 
della Cometa é compoíla. 

Queft'afcefa de' vapori fara promoíTa dal 
k r o circolar movimento attorno del So lé ; 
col qual mezzo fi sforzeranno di recedere 
dal Solé , mentre 1'atmosfera folareeíeal -
tre materie degli fpazj celefti , fono b i« 
quiete afíatto , o appreííb a poco , non 
ayendo cioé altro moto fe non quello che 
ricevouo dalla circonrotazione del Solé. 

Co-
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Cosí é de' vapori íuícitati e ridotti nel-

le code delle] Comete in vicinanza del So
lé , dove le orbite fono i l piu curve ; e 
quando le Comete eífendo dentro la piu den-
fa atmosfera del Solé , hanno le lor code 
della maggiore lunghezza. 

Le code cosí prodottc , con prefervare 
coteño moto, e col gravitare a un tratto 
vcrfo i ! So lé , fi moveránno intorno al fuo 
corpo in eliipfi, alio íkfío mcdo che le lor 
tefle ,j e per cotai mezzo, fempre accora-
pa^íieranno e iiberamente s'atterranno alia 
loro tefla. In fatíi la gravitazione de1 va
pori verfo i l Solé, niente piu fara che le 
code delle Comete abbandonino le loro te-
fie alie quali s'atíengotio 5 e cadano verfo'i 
Solé , di quello che la gravitazione delle 
tefle medefime poíía fare ch'elleno cadano 
o fi difiacchino dalle lor code ; raa per la 
loro comune gravitazione, o cadranno in-
íierae nel Solé , o ftaranno infierne fofpe-
fe, e ritardate . Queda gravitazione adun-
que, punto non impedirá , che le teíie e 
]e code ricevano e ritengano qualunque po-
í izione, d'une verfo l ' a l t r e , che polla ve-
nire occaíionata dalle fopramentovate ca-
g ion i , o da quai fi vogliano altre. 

Le code per tanto, prodotte cosí nel pe-
xielio delle Comete , fe ne anderanno a di-
lungo infiem colla loro teíla in lontane re-
gioni del cielo ; e o di la ritorneranno in-
íiem colle Comete, dopo lunga feried'anni; 
o piuttoflo, i v i perderannoíi, e fvaniranno 
a poco a poco, e la Cometa reñera nuda e 
fpoglia delia fuá coda ; fin a tanto che nel 
fuo ri torno, difcendendo verfo i l So lé , al-
cune piccole brevi code a grado a grado e 
lentamente produrrannoíi dalle t e ñ e ; chein 
progreífo , giunta la Cometa nel perielio , 
difcendendo nell' atmosfera- del Solé , im-
menfamente fi accrefceranno. 

I vapori cosí di l icat i , rarefatti, e diffuíi 
per tutte le regioni celeñi , oííerva l'Autor 
medeí lmo, che probabilmente a poco a po
so, merce la lor propriagravita, potran ve-
nire st tratd, e tirati giü verfo i Pianeti, e 
divenir confufi e tramifchiati nelle atmcs-
íere di eífí. 

Egli aggiugne, che per i a confervazicne 
dell'acqua e deli'umidit^ de' pianeti , fem-
brano le Comete aífolutamente neceífarie ; 
da' condenfati yapori e dalle efalazioni del
le quali, tutto quell'umidoiechetonfumafi 
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t ímpiegafi nelle vegetazioni e nelle putre^ 
fazioni , e in árida térra convertefi, &c. 
pub riflorarfi e rimetterfi . 

Imperocché tutt i i vegetabiii crefcono e 
s'aumentano totalmente dai fíuidi ; e , di 
nuovo , quanto alia maggior fuá parte, 
convertonfi, con ¡a putrefazione, in t é r ra ; 
un limo , o fondigliuolo di térra venendo 
perpetuamente precipitato al fondo de' 11-
quori che putrefánnofi. D i qui é , che la 
quantita di térra afciutta dee continua
mente crefcere, e 1'umidore del globo fce-
mare, ed alia perfine (Vaporar tutto afíat-
í o ; fe non v i foííe un rifarcimento conti
nuo da una o da un'altra parte cleU' U n i -
verfo. Ed io fofpetto, aggiugne egli, che 
10 fpiriío, che fa la piti lott i le, la piu f i 
na e la raiglior parte della noftra aria , ed 
é aííolutamente richieño e neceífario per 
la vita e per V eñere di tutte íe cofe , 
venga principalmente dalle Comete. 

Su tal principio, pare che abblaqualche 
fondamento la popolar opiníone prefagi 
dalle Comete : imperocché la coda d' una 
Cometa framifchiata cosí con la noñra at
mosfera , pub produrre feníibiliífimi cam-
biamenti ne' corpi animali e vegetabiii . 
Vedi SPIRITO, e MÉDIUM. 

M . Fació ha fuggerito , che quando al-
cune Comete aveffero i loro nodi molto da 
vicino alia órbita annuale della térra , e 
accadeñe trovaxfi la térra in quella parte 
corrifpondente e peífima al nodo, al tem-
po del paííaggio della Cometa per di la ; 
íiccome i l moto apparente á ú h C o m e t a h -
rebbe incredibilmente rápido , cosi la fuá 
parallaiTi diventerebbe feníibiliífima ; e fa-
rebbe data la proporzione di eña con quel
la del Solé: dal che íi arguifce, che fimi-
11 traafiti di Comete fomminiurerebbono i l 
miglior mezzo di determinare la diñanza 
della térra e del Solé . 

La Cometa del 1472 , v. gr. ebbe una pa-
ralaífi piu di venti volte maggiore che quel
la del Solé: e fe quella del 1618 foííe vena
ra giu, nel principio di Marzo al fuo nodo 
difccndente , íarebbe ñata moho piu da pref-
íb alia térra , e la fuá parallañi moho piíi no-
tabile . Ma fin ora niuna Cometa ha minae-
ciato la térra con piü vicino appulfo, che 
quella del 1680. imperocché, col fuo calcólo, 
t rovaTHállelo .che agü 1 i.Novembre O r . i . 
Mía. é, p. m . quella Cometa non era piü d' un 

fe mi-
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femidiametro della tér ra , al Nord della fe mi
ta ¿ella térra rnedeíima ; nel qual tempo, fe 
la térra í'oiTe Üaía in quella parte dcíía fuá órbi
ta " la Cometa averebbe avuta una paralaíTi e-
auaie a quella deüaLuna : qua! fárebbe mai 
flatalaconfeguenza d'un appalfo cosi v ic ino^ 
d' un contatto ^ o finalmente d' un urto de' cor-' 
picelefíi ? Se afcohiamo iíSig. Whif toa , un 
diluvio ne farebbe flata la confegucnza. Vedi 
DILUVIO. 

Moto delle COMETE . Selalor fe mita fup-
pongafi direttamente parabólica , come al-
cuni fel fon immaginato , ne feguira, cheef-
fendo fofpinte verfo i l Soie per una forza 
centrípeta, difcendano come da fpazj infini
tamente d i l k n t i ; ecolle lor difeeíe acquiíh-
no quella velocitva, che pu5 farle correré di 
nuovo nelie remote regioni i fempreraoveiv 
doíi a l l ' ins i i , con tal perpetua tendenza, che 
piu non ritornino mai . — Ma la frequenza 
deli' apparir loro , ed i l grado lor di velocita , 
che non eccede quelio che acquiftar poterono 
mercé la lor gravita verfo ilSole, pare che 
tolga ogni dubbio, moverfi eíTe, a guifa d' 
un pianeta inorbite elliptiche, benchéadif-
m i fura eccentriche ; e si di bel nuovo ritorni-
no , benché dopo lunghiííimi periodi. Vedi 
ELLIPTICO . 

Apollonio Myndio fu il primo che prefe le 
Comete perStelle regoíari; e s'arrifchib a pre-
dire, che i periodi e le ieggi del loro moto fco-
prirebbonfi un giorno. 

Tuttavolta gli Aílronorai fono ancora di-
viíi su quefto capo : Newton , Flarafteed , 
Halley , e gli AÜronomi Inglefí pajono per-
fuaderfi e credere ií ritorno delle Comete : 
CaíTini, ed alcri de' Francefí , lo giudicano 
aífai probabile ; de la Hi re , ed altri i l con-
t ra í lano. 

Quei che tengono per l 'aíFermativa, fup-
pongono , defcriveríi dalle Comete circoli pro-
digiofamente eccentrici , a tal che noi pof-
fiam vederle foltanto in una piccioliffima 
parte del loro rivolgimento: per quefto, el-
leno fi perdono negl' immenfi fpazj , afcofe 
non folamente agli occhi no i l r i , ma ancora 
a'telefcopj. Quella piccola parte del lorocir-
colo proffima a no i , i l Sig. Caífini &c. han 
trovato, che paífa traleorbite di Venere, e 
di Marte . 

Per quelio appartiene alie ragioni del ritor
no delle COMETE , ilSig.Caffini adduce le fc-
guenti: 

Tomo IJL 
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io. Neleonfiderarc i ! corfo delle 

inriguardo alie Stelle fiffe, trovafi durar'efle 
e íkrfene un tempo notabile nelT arco d'ua 
gran circolo, cioé d'un circoió i l cui piano 
paffa per i l centro della tér ra : per verita ne de-
viano alcun poco, principalmente verfo i l fine 
della loro apparenza ; ma quella deviazione é 
comune ad eífe co' pianeti. 

2o. LQ Comete, egualmenteche i piansti , 
vedonfi moveré tanto piü rápidamente, quan-
to piü fono da vicino alia térra ; e quando íi 
trovano ad eguali diftanze dal ¡oro perigeo, le 
loro velocita fono a un dipreífo le fteíTe. 

Sottraendo dal l®ro moto 1' apparente ¡ne-
guaglianza di velocita occafionata dalla loro 
diíferente diftanza dalla térra , potrebbefi tro
vare i l loro moto eguale ; ma non potremmo 
eífercerti , che quefto foíTe il vero moto ; per
ché poflbno elleno avere avute delle inegua* 
güanze confiderabili , che diftinguer da noi 
non fi poflbno in quella picciola parte della 
lor órbita a noi vifibile. E* probabile in fa t í i , 
che i l loro moto, reale cosí bene che quello 
de' pianeti, fía ineguale in fe fteífo j e di qua 
pullula una ragione , perché le oílervazioni 
íatte durante 1'apparenza d' una Cometa non, 
poífon daré i l giufto periodo della fuá rivolu-
zione. Vedi PER IODO. 

3o. Non vi fon due diverfi pianeti, le or
bite de'quali taglino 1'ecclittica nello fteííb 
angolo, i nodi de'quali fíeno negli ftefli pun-
t i dell'ecclittica , e la velocita apparente de" 
quali nel lor perigeo fia la ftefta: per confe
gucnza , due Comete vedute in tempi differen-
t i , epurconcordi in tutte quefte tre circoftan-
ze , poífon o folamente eífere una fola e mede-
fíma Cometa. 

Efu oííervato cib fare le Comete del 1577. 
del i<58o. come pur quelle del 1651 , e 1698. 
non gia che queft'efatta convenienza in que
fte circoftanze fía afiblutamente neceífaria per 
determinare ch'elleno fíeno la ftefta Cometa . 
M . Caífini trova la Luna ftefta in tutte quefte 
circoftanze irregolare : e pero egli é d' opinio-
ne, che diveríe Comete le quali in eífe difcoa-
vengano, pur riputar íi poírebbono per una 
Cometa raedefima. 

Le grandi obbiezioni contra i l ritorno delle 
COMETE , fono la rarit'a della loro apparenza, 
rifpetto al numero delle rivoluzioni a loraífe-
gnate. 

Nel 1702 fu veduta in Roma una Come
ta , o piuttofto la coda d' una , che i l Sig, 

I , Caf-
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Caffini crede eíTere la íkflTa che fu oflervata 
da Ar i l lo t i l e , e ia fteíía che fu vcduta nei 
1668, lo che farebbe'eíTere i l fuo periodo di 
34 anni. Ora , pub parere flrano, che una 
Stclia , la quale ha una cosí corta rivoluzio-
ne, e per confeguenza cosí frequenti ricorfí , 
fiefi vcduta cosí di raro. In oltre, TifteíTo 
anno 1702 n t l mefe d1 Aprile fu offervata una 
Cometa da'Sigg. Bianchini e Maraldi, fup~ 
poíta da quefT ultimo oflervatoreeífer la ftef-
fa che qutlla del i<5<54, si a cagion del fuo 
moto , come della fuavelocita, edirezione. 
M . de la Hire credette ch' ella aveíTe qual-
che relazionead un'altra ch'egli offervb nei 
1698. la quale da M . Caffini é riferita a 
quelia del 1Ó52 . Su tal fuppoíizione il fuo 
periodo appar eííere di 43 .íHefi, ed i l nu
mero delle rivoluzioni tra 1652. e 1698. 
quattordici: ma é diffieile fupporre , che in 
quefto noílro Secólo, in cui cosí da preífo fi 
veglia ad offervare i c ie l i , una ftella abbia 
fatte 14 comparfe non avvertite : fpezialmen-
te una Stella come quefta , la quale dovreb-
be apparire per piíi d' un mefe a un tratto; 
e per confeguenza effere piu volte diiimba-
razzata dai crepufeoli . 

Per querta ragione i l Sig. Caffini é rifer-
vato alia i nei foftenere V ipoteíl del ritorno 
áelle Comete, e propone folamentequelle per 
pianeti , dove i movimenti fono facili e 
íemplici , e íi fciolgono o fpiegano feuza 
molto í l irare, o arnmettere parecchie irre-
golariía * 

M . de la Hire propone una difficolta ge
nérale contro 1' intero fiftema del ritorno 
áeWe Comete, la quale fembra togliere alie 
Comete ogni verifimiglianza deil1 elfere pia
neti : eccola: attefa la dirpofizione neceífa-
riamente data ai coríi loro, apparirdovreb-
bono cosí piccole ful principio ;: come nei fi
ne i e crefeer ferapre finché arrivaffero al
ia loro raaggiore proffimica alia térra : oppur, 
fe accada che non fien veáute fubito che di-
ventan v i f ib i l i , per non avervi pofto atten-
zione; almen é irapoffibile che non dovef-
fero frequentemente moílraríi , innanzi che 
íieno giunte alia loro piena raagnitudine e 
lifplendenza: ma egli aggiugne che niuna fu 
per anche oííervata, fin a tanto che non vi 
giugneífe. 

M a la comparfa d'una Cometa in queíta 
prefente mefe d' Ottobre 1723. mentre an
cora ella é ad una grande dilianza, di modo 
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che fenza telefeopio la di lei picciolezza e ü 
di lei buio e debol lume non lafeian veder-
la , fervir pub a rimoverequeñ'oftacolo , c 
a mettere le Comete tuttor su i ' ifteífo piede 
co' pianeti. 

I I Sig. Ifacco Neuton fuppone , che fic-
come que'pianeti, i quali fon piü vicini ai 
Solé, e íi rivolvono in orbite mino r i , fono 
i piu piccoli: cosí ira le Comete, quelle che 
nei lor perielio vengono piüdavic ino al So
lé , fono le piü picciole, e íi rivolvono in 
orbite minor i . 

I I Dr. Halley ci ha data una tavola degli 
elementi AÜronomici di tutte le Comete , 
che íieno ílate mai offervate con la debita 
cura; conche, quandunque appaia una nuo-
va Cometa, determinar fi pub , mercé una 
comparazicne regolata dalla fuddetta tavola , 
fe mai ella fia quaicuna di quelle che fin ora 
apparíe fono; e per confeguenza fi potril de
terminare i l fuo periodo, e i'affe della fuá 
órbita , e fi potra predire i l fuo ritorno, 

Imperocché v i fono molte cofe nella Co
meta del 1532 oííervata da Pietro Apiano, 
che infinuano, eífer ella la íleíía che quelia 
del 1607. oííervata da Keplero e da Longo-
montano; e la quale i l Dr. Halley fieíío of
fervb di nuovo nei 1682. T u t t i g!i elemen
ti s'sccordano , e non v' é altro che contra-
dica i ' opinione , fe non che 1'ineguaglianza 
nella rivoluzione periódica ; la quale tutta-
via egli penfa non eífer tanta, che non fe 
ne poífa render ragicie con alcune caufe fi-
fiche ; non tanta , né maggiore in fatti di quel
ia che oííervafi in Saturno; i l moviraento 
del qual pianeta é cosí dagli altri ftarbato, 
fpezialmente da Giove, che i l fuo periodo 
é incerto per diverfi interi giorni . A quali 
errori non pub dunque foggiacere una Come
ta , che s1 alza ben preífo a quattro volte i ' 
altezza di Saturno ; e la cui velocita, per 
poco che crefea, é capace di mutare i l fuo 
orbe elliptico in un parabólico P 

Quello che in oltre conferma ¡a identita, 
fi é ia comparfa di un'altra Cowfía nella fia
re del 1456. ia quale, benché non oííervata 
da alcuno con aecuratezza , nulladimeno per 
i l fuo periodo, e per la maniera del fuo tran-
í i to , ei conthiude che fia la íleíía ; ediquas' 
arrifehia a predire i l fuo ritorno neli' anno 
1758. V . i l SiJIema Solaredi'Whiñon , in cui 
le orbite delle diverfe Comete fono delíncate, ed 
i loro periodi, quanti mti cene fono, efpreffi , 

Per 
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Ter determinare ¡1 luogo ed i l ccrfo d? una 

COMETA. Offervifi la diñanza deüa Cometa 
da due Stelle fíffe, le cui loñgitudini e la-
titudini fien note t dalle diílanze cosí trova-
te íi calcolr i l luogo della Cometa per la 
trjaonometria, fecondo il modo che abbia-
ÍTÍO infegnaco fotto 1' articolo PÍA NETA . 

Col ripttere le oíTervazioni per diverfi 
giorni fucceffivameníe , fi avera i l corío 
della Cometa . 

Per determinare i l corfo di1 una COMETA 
weccanicamente , e fenza alcun apparato d1 in-
firumenti. L ' ingegnoío feguente método, lo 
dobbiamo a Logomontano : Oifervinfi quat-
tro Stelle intorno alia Cometa, t a i i , e cosí 
fatte , che la Corneta fía nell' interfezione 
del le linee rette che unifeono le due op-
pofte ílelíe ; i l che fácilmente trovafi^ col 
mezzo d1 un filo collocato davanti all ' oc-
chio, ed eíleíb. dirimpetto alie Stelle e alia. 
Cometa. ^ 

Supponete v. gr. i l luogo della Cometa 
nel cielo A , ( rYú). Aftronomia, fig. 23. ,) 
tra le quattro Stelle B , C,. D , E ; dove: 
la linea che congiunge le Stelle B e D , 
paíía per i l corpo della Cometa \ e 1'ifteíTo 
£i la linea che pafla per C ed E . 

Sopra un globo, in cui fon tróvate que-
fíe quattro Stelle, eftendete un filo per B 
ed D , ed un altro pcr'C ed E \ i l punto d' 
interfezione dará i l luogo della Cometa. R i -
petendofi quefta pratica per diveríi giorni , 
i l corfo della Cometa íi avera ful globo ; i l 
qual corfo trove ra íü eífere un gran cerchio; 
tí-a ogni dati due punti del quale, fara age-
vole trovare la fuá inclinazione aü'eccli t t i-
ca , ed i l luogo dei nodi ; fojamente con of-
íervare, dove i l filo tirato per Ii due punti 
taglia 1' ecclittica. 

Per determinare la ParallaíTi d' una COME-
t a . Vedi PARALASSI. 

Trajettorio d' una COMETA . Vedi TRA-
fETTORIO. 
_ C O M I N O * , femé d' una pianta dell5 
ííleífo nome moito fimile a quella de! Finoc-
chio, che crefee abbondantemente neü' Tfola 
di M a k a , dove é feminata e colcivata. alia 
maniera del formenío . 

* I Francefi lo chiamam per lo piu anis 
aigre , anice agro . 

^ .S" ^ ufsto con buona riufcita neiíe ver-
.8 ! " ¡ ' "elle coliche fíatulente , nelle timpa-

®máu &cs. E' ftimato eccellente, per r ímete 
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tere i l calor naturale negü ílalloni, ne'tori 
&c. I colombi ne fono a difmifura avidi ; 
onde alcuni ne fanoo ufo per popolare le lof 
Colombaie incorporándolo con una térra na
turalmente falina, o qualche altra térra i tn-
bevuta d' orina. 

Que ña femenza , ficcome anco 1'anice 
coraune , da per efpreíTione una fpezie d?' 
olio , ílimato eccellente ne' reumatifmi, par
ché fí ufi con precauzione, ed in poca quan-
ti ta. . 

C O M I T A T U S Poffe . Vedi l5 articolo 
POSSE . 

C O M I T I V A , coloro che accompagnano 
o feguono un Principe, od una pe río na di 
qualita , principalmente in un viaggio. 

Nella Legge j quelle perfone propriamen-
te diconfi eífere del'a Comitiva di u n N o b i -
le le quali appartengono' a lui in quaiita, 
o di fervidori o di Livree. Vedi LIVREA 
e RETA INER . 

C O A U Z I A L E , comitialit morbus, termi
ne onde gli antichi han denominata l'epí-
leífia , o i i mal caduco; perché fe qualche 
períbna ne venida afialita riQ Comizj o fia, 
nelle adunanze del popólo Romana, imme
díate feioglievafi 1' aífcinblea , üimandofi quel 
finiíl:ro;un mal augurio , malum ornen : o piut-
tofto perché coloro che v'eran fbggetti, ne 
venían principalmente affaliti ne' ComizJ, o 
nelle grandi adunanze. Vedi EPILEPSIA . 

C O M I Z I I , Comitia*., Adunanza del po
pólo Romano , che íi íacea nel Comitium 5 
o nel Campas Martius ,. per 1' eiezione de5 
Magif l ra t i , o per deliberare fopra gli affarl 
importanti della. Repubblica .. Vedi CAMPO» 
di Marte &c. 

* La voce viene dal verbo coeo, o co--
meo , andaré infierne . 

V e r a n o alcuni giornifií í i , e defiinati per 
tali aílemblee chiamati dies comitiales; fe-
gnati con una c nel Calendario di Giulioí 
Cefare 

Le adunanze Comiziali, tenute per 1'eie
zione de' Confoli , erano chiamate Comitia? 
Confularia; in fímil modo, gli altriCjowiz/ 
prendean nomi da quella d ígnita v o c a rico 
che fi dovea creare, fia Tribuno, o Ponte-
fice , o Edile, &c. 

Verano tre fpezie di Comitia, cioé C»-
nata j Centuriata j e Tributa j diftinte co--
si , per la maniera onde i l popólo dava » 
voti y cioé per Curie , o Parrocchie , 

I 2 T r i -
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Tr ibu , o Centurie. Vedi CURIA, T R I 
BU' &c. 

Gli Auíori vogliono che tra Ccmitia^ e 
ConciHa la differenza confiítain queílo; che 
ne' primi tutto i l popólo era convócate , ne' 
fecondi folamente una parte. 

I I Comitium i od il luogo, dove fi tene-
vano ordinariamente i Comizj, era una Log-
gia o Sala grande nel Foro Romano; per 
lungo tempo fu aperta nella fommiía ; per 
la qual cagione , le aíícmblee venivano fpef-
ío interrotte dal tempo cattivo ; fu per la 
prima volta coperta aíFatto, al tempo della 
íecanda Guerra Púnica. Vedi FORUM . 

Refino oíferva che i Confoli ed i Tribu-
ni non erano creati nel Comitium , ma nel 
Campo Marzio. 

C O M M A * Ko/u^se, in grammatica , un 
punto o carattere formato cosí ( , ) ; i l qual 
íerve a dinotare un breve foftegno, o pau-
fa; e per dividere i membri di un periodo. 

* La voce e Greca y formata da KOWTM ^ 
feco , i o ta gli o . 

E( raolto dlfficile determinare Tufo pre-
CI(Q á ú Comma ; diverfi Autori lo definifeo-
no e 1'ufano diverfamente : T ordinaria dot-
trina é , che i l Ccmma ferve a diflinguere i 
nomi , i verbi , gii avverb; , c le diVerfe 
parti d' un periodo , che non fono neceífa-
riamente infierne unite . Ma ció non neda 
una chiara e precifa idea j imperocché che 
cofa é diflíngüeñ le partí ¿í un periodo non 
tmite afjieme neceffariamente P 

I I P. Buffier ha portato la dottrina de! 
comma plu ohre ; fecondo lui , i l comma 
íerve a diftinguere que'membri d'un perio
do, in ciafeuno de'quaii v 'é un verbo, ed 
íl cafo nominativo del verbo . Cos í , Che 
tanti fi dilettino di fnvolezze , proviene da 
•una debolezZa di [pirita , che l i j a amare co-
fe facili ad ejjer comprefe . 

Oltre a ci6 , i l comma e ufato per di
ftinguere , nello ílefío membro di un pe
r iodo, diverfi nomi folíanrivi, o nomi ag-
get t ivi , o verbi non uniticonuna congiun-
zione. Cos: . La v i r tu , Vingegyio, ¡a cogni-
%ione > fono i principali vantaggi di un uomo : 
ovvero, un uomo non diventa mai dottofen-
%.afludiare coftantemente •> metódicamente y con 
gujio, con appiicazions y & c . 

Se cotefte parole fono unite nelí' ifleífa 
frafe per rnezzo d' una congiunzione, i l com
ma fi tralafcia: cosí , V immaginazione ed 
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i l gludizio non fempve van d'1 accordo. I I cow 
ma fi pub anche omettere tra due frafi , che 
fono breviffime, fpezialmente fe dipendono 
dairifíeíTo reggimento, e fono unite per una 
congiunzione: cosí , Aleffandro conquifio /' 
A fia e fiabilt la Monarchia de Greci* 

L ' ingegnofo Autore del Trat t . de ratio-
ne ¿«/É-r/jMw^wJ/ílampato cogli Element. Rhe* 
tor. di Voílio , Lond. 1724. pone, che T ufo 
del comma fia, diíiinguere i membri femplici di 
un periodo , o di una fentenza ; cioé , di 
quelli che folamente confiftonodi un fogget-
to , e di un verbo definito. Cosí Cicerone y 
Vento nunc ad voluptates agricolarum , quibut 
ego. incredibiliter deleBor , qua nec ulla impe* 
diuntur feneüute y & mihi ad fapientis v i -
tamproxime accederé videntur. Vedi SENTEN-
ZA. Ma queña regola non corre per tut to; l* 
iñefib Autore adducendo molti cafi partico-
l a r i , che non vi fono inchiufi, e dove non 
oilante i l comma é a propofito. Vedi PON-
TUAZIONE , 

Qualche volta , e.gr. una propofizionene 
inchiude un'altra che pub chiamarfi partiti
va , come eífendo foltanto una parte della 
frafe intera ; nel qual cafo, le due propofizio-
ni fon da dividerii Tuna dali'altra per com~ 
me. Cos í , Bgli fempre dice ,ficcome ce lo vuol 
far credere, le piü belle cofe del mondo . I pun t i , 
o paule nel difeorfo fono , ficcorae é ña to 
oífervato, in una fpezie di proporzione mu-
íicale : i l comma ferma o fofpende la voce 
del leítore , tanto quanto egli fiarebbe a 
contare da sé uno , i l femicolon , due ; i l 
colon, t r e i ed i l periodo, o punto fermo, 
quattro. 

Gl i antichi facean due fole fpezie di pun
t i , o paufe in un periodo ; le pih grandt 
e' chiamavanle membri, i Greci cola , fegna-
t i cosí ( : ) le piu piccole incifay i Greci 
commata , cosí ( , ) . 

I moderni, raffinando la cofa piu de' lo
ro predeceflbri, hanno fuddivifa la prima 
in un colon e femicolon, fenza slcun bue
no fondamento in natura, per quanto pa
re ad alcuni y altri pcvb foOengono f ut i -
lita di tal divifione. Vedi COLON. 

Siccome i l membro, o colon, divide W 
periodo in due parti , conténendo ciafeuna 
un fenfo , benche imperfetto ; cosí , Antsquam 
de república y patres conferipti y dicam eaqua 
dicenda hoc tempere arbitror / dove ií fenfo 
non fi ferma, né i l periodo ola fentenza er 
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perfetta, fenza 1'aggiunta d i , exponam vobis 
breviter confilium & profeílioms & reverffonií 
meíe: COSÍ i l Comma fuddivtde ciafcun mem-
broin divifioni intermedie, lequali , di per 
s é , non hanno alcun precifo intendiraento; 
v. gr. Nih i l efl, mihi crede, virtute formofius , 
Tiihil pulcrius nihil amabiltus. 

Le Comme frequenti, ficcome in altre oc-
caíioni ajutano la pcrípieuita e la diñinzio-
ne , e faciliíano al Letíore si la leziotic , 
come la comprenfione del fuo Aurore; co
sí nell' oratoria fono puré d'un ufo e di un 
effetro fpeziale: parcicolarmente allorché de-
ve fi alie í h e t t e , e argutamente oppugnare, 
rimproverare , riprendere, ferire&c. un av-
verfano . Eccone per teftimonio un paífodi 
Cicerone contro Verre ; Non enim nos color 
ifle fervilis , non pilo/ce gena, non denles pu-
tr idi deceperunt : oculi , fuperctlia , frons, 
vultus denique totus , qui fermo quidam taci
tas mentis efi , hic in fraudem homines im-
pulit : hic eos, quibus erat ignotus , decepit, 
fefellit , in fraudem induxit : pauci tua ifia 
lutulenta vitia novimuí ; pauci tarditatem 
ingsnii , fiuporem , debilitatemque linguos, &c . 
Vedi PERIODO. 

COMMA , in Mufica , c i l piu piccolo di 
tu t t i gl ' intervalli fenfibili del tuono. Vedi 
INTERVALLO. 

I I Comma é circa la decima parte d^un 
tono: ovvero , e T intervallo col quale un 
perfetto femituono ne fupera un íraperfetto; 
od un tono perfetto , ne fupera un imper-
fetto . Vedi TONO . 

M . Sauveur dice, che un comma é ladif-
ferenza tra un tono maggiore, e un mino
re. Egli é rare volee in ufo, falvoché nella 
teoria della mufica, per ra o ft ra re lagiuftez-
za delle confonanze ; imperocché in prati-
ca, la divifione é aífogara e perdura. Cia
fcun tono minore ordinariamente eontictie 
dieci comme. 

Lancelotto divide foltanto i l fu o tono irr 
nove parti o comme \ cosí che fecondo luí 
un comma é la nona parte d' un tono. 

La proporzione del comma maggiore in nu
men , é come 8o a 8 i ; quella del minore; 
come 2025 a 2 0 4 8 . Vedi TONO. 

C O M M E D I A , nel fuo proprio íenfo, é 
componimento dramático, che rappre-

letita qualche a7.ione od avvenimento piace-
vole , eche divertifce : ovvero, una rappre-
íentazione allegorica di qualche cofa fpettafl-
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te alia vita pnvata ; per trattenimento ed 
iíiruzione degü Spettatori. Vedi DRAMA 
e TRAGICOMMEDIA . 

In queüo íenfo, Commedia é oppofta 3 
Tragedia, i foggetti della quale fono gravi 
e vioient i ; e le perfone del primo ordine. 
Vedi TRAGEDIA . 

Scaligero definifce la C o w w e ^ , un poe
ma dramát ico , negoziofo etumultuofo, di 
fine i ieto, cioé allegro nella conclufíone, e 
fcritto in uno ñile popolare . Ariíiotele lo 
chiama un' imitazione della peggiore, o piut-
tofto della piü baíTa claíTe di perfone , per 
mezzo del ridicolo. Cornelio trova faifa que-
fía definizionc, e foíiiene che le azioni de-
g!i fleífi Re poííbno entrare nella Comme" 
di a ; purché non íieno momentofe, cd im-
portanti, né accompagnate da confiderabil 
pericolo . EgH aggiugne , che un poema y 
nel quale i l maggior pericolo o danno é la 
perdita di una árnica , non ha ragione aá 
eííerchiamato con titolo piu alto che quel-
lo di Commedia : ma fa eg!i poi diftinzione 
tra Commedie , e Comme di e, e nobilita qu el
le neile quali fono introdotti grandr perfo-
naggi col!' epíteto di eroiche , per diftin-
guerle dalle ordinarie. 

M . Congreve pare affatto del medefima 
fcntimento : egli intende la definizione di 
Ariftotile nel fenfo d'imitazione degli uo-
mini peggiori ; ful qual fondamento , bafla 
per Goftituire una Commedia , che 1'azione 
rapprefentata fia quella di qualche cattivo 
uomo recato su la fcena per eífervi cfpofto • 

M . Dacier é di un' opinione contraria : egli 
foñiene, che la Commedia non ammette men
te di grave o di ferio, fe non fe fi volti irt 
ridicolo ; e che la facezia e i l ridicolo fono 
le fue fole proprie e genuine Caratterrfti-
che : nella qual opinione egli é fecondato 
d a M . Dennis . Vedi SÁTIRA r 

Tanto diverfi fono i pareri de 'Cri t ici e 
degli Autori Comici intorno alia natura del
la Commedia: alcuni la diílinguono dalla 
tragedia per la baffezza del foggetto; altri 
per eflere i l foggetto poflo in uu lumc ridi
colo . 

L ' accurato P. Bofsu determina la nozio-
ne di Commedia aífai meglio: fecondo que> 
fto Cri t ico , hCommedia differifcedalla tra
gedia in quefto, che lo fcrittote Cómico in
venta e i nomi delle fue perfone, e razio" 
ne che egli prefenta i laddove i i trágico in^ 
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venta íoitanto queíVultima , poíché dee pren
dere i nomi daüa Storia . VediAziONE. 

In fomma la Commedia puo definirfi , un* 
immagine, o rapprefentazione della vita or
dinaria degli uomini : ella porge ernotkale 
loro comuni azioni e paííioni ; eí'pone , e 
mette in ridicolo i loro difetti , per prefsr-
vare e guardare da effi gli fpeítaíori, o per 
eorreggerü. Cicerone la definiíce, un ' im i -
tazione della vi ta , uno fpecchio del coftume 
ed un'immagine deüa verita . 

V i é contefa tra i C r i t i c i , fe la Comme' 
i i a fia un poema , od una mera converfa-
zione ? Color che fortengono queft' ultima 
parte , lo fanno con aderire aü' opinión gene-
vale v che un. poema fia un diícorfo in verlo r 
i l P.Bofsu fofliene la prima, eraoftra,. che 
avendo la Commedia la favola o f allegoria , 
ella ha tutto quello che é eíTenziale ad un 
Poema. Vedi POESÍA , e FAVOLA.. 

La Commedia ., e \A Tragedia furono ori
ginalmente una fofa e una ftefía cofa : la lo
ro, eomune origine ^ vedi íbtto 1' articolo TR A-
CJEDIA. rv l Boileau. dice r, che la Commedia-
nacque in Atene dai fíni He ti1, o conclu-
i o n i feliei delie Tragedle Su tal principio,, 
ia cataftrofe farebbe ftata i l proprio criterio, 
«5 fegno diflintivo tra la tragedia, e la Cow 
tnedia ; e h altre difftrenze faranno tutte 
^ccidentali.. 

Des fucch fortunez du fpeÜacle tragique 
Dans Athenes. naquit la comedie antique . , 

Dopo che i l grave ed i l ferio furono fe-
parati dai ridicolo, e la tragedia e la Com
media diventarona due arti diftinte ; fi at-
teíe a coltivare la prima, e íi trafcurb la 
fcconda: di maniera che la Commedia du-
10 nella fuá infanzia , ed ebbe piccoli au-
m e n í i , mentre la tragedia crtbbe inartc per-
fetta:, quando poi fu quefta al fuo ápice por^ 
tata , fi principio a penfare di coitivar la, 
Commedia. Rifpetto ai varj cambiamenti e 
rivoluzioni alie quali la Commedia ha fog-
giaciuto , ella cómodamente diftinguefi in 
tire fpezie, cioé V árnica , nella quale- non 
Vera niente di finto ; la, mezzana , dove 
11 foggetto era reale, ma i nomif i t t i z i ; la 
nuova, dove e i nomi e le cofe fon finti. 

JJ antica fu. la prima in ufo, allorché la 
podeña fuprema era nelle maní del popólo; 
© quando per tal cagione i poeti trovavanfií 
In una piena liberta di diré cib che pia-
<s;gvvaJoro 5, e di chi giü voleano; di raotteg-
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giare per nome íe perfone autorevoli e de
córate atíualraente di qualche dignita , e no
tare apertamente i magiQrati , cenfurando-
ne i vizj e le diffalte ; non perdonándola, 
né ad eta, né a feífo , né a condizione» 

Queft'é olTervabile in modo particolarc 
nelle Commedie d'Ariftofane, intitolate le 
Rane, e le Nuvole; dove é da notarfi che 
quantunque la parte irridente di pugnere e 
motteggiare foneoccafionalraente diftribuita 
tra tutti g l i At tor i , puré la principale da-
vafi al Coro. 

Quando la liberta d'Atene ü perdette e 
s' affogb nella tirannia di pochi, non fu piü 
íicuro meñiere , per l i poeti, ufar nelle tor 
Commedie l ' aníica iicenza \ volendo ora-
mai le perfone in dignita eííere al coper-
to delle cenfure e de1 rimproveri. I cori , 
per tanto , divennero allora i n u t i l i , e fu
rono tralaíciati \ íleché comincib a preva
lere quello che noi abbiam chía mato la 
Commedia mezzana , ¿¿¿¿rj/, o media. Vedi 
CORO .. 

Sotto queña mezzana Commedia , non era 
permeiío ai poeti. di nominare le perfone; 
e pero i nomi dovevano Tnventarfi; ma 
allor, erano cosí bene addiíate le perfone 
che non era. difficile i l conoícerle. A lun-
go andaré pero fi dovette ancor reprimere 
quefta Iicenza : ed. una tal r i forma diede 
occaOone alia Commedia nueva , che fola-
mente recava su, la fcena avventure finte, 
e, nomi immaginarj. . 

Queft' ultima fpezie fola fu ricevuta ap--
preffo i Romáui ; i quaü non oftante ne 
fecero una nuova fuddiviíione , in árnica r 
mezzana, e nuova; fecondo i vari periodl 
della Repubblica,. Tra, le Commedie anti-
che furono annoverate quelle di Livio An-
dronico : tra le mezzane quelle di Pacuvio J 
tra le nuove quelle di Terenzio . 

La Commedia , egu al mente che la Tra
gedia, ha le fue partí eifenziali, e le fue 
parti integranti. Nelle, parti eifenziali, fe
condo i l linguaggio degli antichi , fono la, 
protafi , V epitafi , la catajlafi , e la cata-
firophe .. 

La protafi é i l principio o T apertura del
la azione ; ove i l foggetto s'introduce e s' 
incammina, fi moftra i i carattere delle per
fone , e rintereíTe o la parte che ciafche-
duna ha neli'azione. Vedi PROTASI . 

N e U ' ^ / t ó ^ , comincia, l ' i nv i iuppo ; íi 
eflen^ 
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cflende e fi porta all' e(tremo nella catajlaft ; e 
fi dicifra e disvela nella catafirofe. Vedi EPI-
TASI» CATÁSTROFE. 

Î e parti integranti fono i cinque atti ne' 
qua l i laCommediaédiv i fa , giufía ilpreceíto 
¿ ' Orazio: 

JSleve mtnor quinto neu fitproduSior aBu . 
GÜ atti fono divifi in fcene ; i ! numero del-

le quali non é fiíTo, si per ia ragionecome 
per i ' cfpcrienza , ma dipende dal negozio 
o faceenda che é da compierfi in ciafcun ar
to , e dal numero delle perfone che vi fi 
han da impiegare . Vedi ATTO , SCENA , 
&c. Vedi puré COSTUMI , FACEZIA , &c. 

T ra i Romani antichi , le Commedie eran 
diflinte ancora fecondo la quaüta delle per
fone rapprefentste , e fecondo í' abito che 
portavano , i n / o ^ f j preieflate ^trábente , e 
tabernarie i le ultime delle quaü eran quel-
Je, ove la fcena era polla ne'collegj o com-
pagnie, o ira vil plebe , e coincidevano col-
íe noÜre Farfe. 

Nella rapprelentazione, fu la Commcdia 
diftinta dalla tragedia da! focco che portava-
fí nella prima, e dal coturno, o borzacchi-
no che portavafi nella feconda. Vedi Soc-
c o , e COTURNO. 

Tra noi , la Commedia é diñinta dalla 
farfa , in quanto che la prima rappreíenta 
la natura corre ella é ; la feconda la flor
ee , o la carica . Ambedue dipingono dal 
« a t ú r a l e , ma con mire differenti : 1'una per 
far conofeere la natura, i 'altra per render-
la ridiccla, V e d i FARSA. 

C O M M EN DA , una fpezie di benefizio, 
o di entrara fíiTa appartenente ad un ordine 
militare , e conferita a' CavaÜeri anziani che 
hanno refi fei vigi confiderabili all' ordine . 
Vedi CAVALIERE, 

V i fono delle Cbmmende rigorofe, o regó-
lari , ottenute in ordine e per mér i to : ve 
ne fono del!'akre di grazia, o favore y con-
ferite a placeré del Gran Maellro. 

V i fo no puré delle Commende per l i relí-
giofi negli ordini di S. Bernardo e di S. An
tonio, I Re di Francia hanno convertiti di-
verfi ofpitaii di leprofi in Commende dell' 
ordine di S .Lázaro , Vedi LEPRA, LAZA
DO, &c. 

Le Commende pofifono paragonarfi a'prio-
"t tConventuali ; i quali, da principio , non 
erano fe non amminiíirazioni del la rendita 
m certl iuoS^i diftanti dal Mona ík ro prin-
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cipale: íiccome v'era neceífita di aver dei 
Monaci in quelle Cafe , i quali prendeífer 
cura degli eíFetti j cosí v'era una necefllc^ 
fomigliante di mandare de'Cavalieri in que* 
luoghi, dove f Ordine avea delle Tcrre . 
Vedi PRIORE. 

Le Commende di Malta fono di varié fpe-
zie", imperocebé ficcome i1 ordine confta t | i 
Cavalieri, di Capellani, e di fratelli fervi, 
vi fono peculiari, Commende, o rendite art-
neííe a ciafeuno. Vedi M A L T A . 

I I Cavaliere , a! quale nno di quefti Bene-
fizj, o Commende, vi en dato , é chiamato 
Commendatcre: che coincide molto col prts-
pofitus, noeífo fopra i Monaci in luoghi Ion-
tan i dal Monaílero , la cu i amminükazio-
ne chiamavaíi obedientia j perché dipendeva 
intieramente dall'Abate, che gli avea data 
la fuá commiíftone. Cosí é appuntp dei fem-
plici Commendatori di Ma l t a , i quali fon® 
piü toño fattori dell' Ordine , che Beneficia-
r j ; pagando eglino un ceno tributo , oren-
di ta , detta refponjio, all ' erarlo comune dell* 
Ordine, 

COMMENDA , nel Jus Canónico , é i l ca-
r ico, la raccomandazione, e I 'amminiñra-
zione delle rendite di un beneficio, chedaf-
fi a godere ad un laico, per modo di depo-
fito , per lo fpazio di fei mefí *, acciocché 
eíío beneficio fía rifiorato , &c . ovvero ad 
un altro Ve fe ovo od Ecclcfiaflico , perché 
ne adempia i paftorali ufizj , fin a quel íem-
po che il Beneficio fara proveduto di un ca
po regolare. Vedi BENEFIZIO. 

Anticamente 1'ammimfirazione degli Epi-
feopati vacanti apparteneva al Vefcovo piíi 
proffimo confinante ; lo che ancora fi pra-
tica tra I'Arcivefcovato di Lione, ed'il Ve-
fcovato d 'Autun: per quefta cagione eglino 
furon chiamati Vefcovi commendatarj. 

Quello coftume appare cífere antichiífimo, 
S. Atanafio dice di fe lie lío , fecondo N i ce-
foro , che egli era ftata data in Commenda, 
cioé in amminií lrazione, un'altra Chiefa 
oltre quella d' AlefTandria , di cui egli era de-
terminato e perpetuo Vefcovo. 

La cura delle Chiefe che non avean pa
itare, pare che foífe commeífa ad un Vefco
vo , fin che erano provedute d' un ordinario : 
i l Regiflro del Papa Gregorio 1. é pieno di 
quefte Commiffioni , o Commende, concef-
fe durante 1'aííenza o la malaítia di un Ve
fcovo , o la vacanz-a della Sede. 

A l -
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Alcuni dlcono che Papa Leone I V . mlfe 

prima in piedi Je moderne Commcnde ̂  in 
favoredegli Eccleíiañici, che i Saraceni avea-
no diícacciati dai lor Benefizj; aiquaUram-
mitlrazionc delle Chis fe vacanti fu cotn-
rneffa per un certo tempo, finché fbíTero r i -
fíorate : ma é fama altresi, che S.Grego
rio ufaííe rifteíío método, allorché i Lom-
bardi defokvano P I tal ia . 

I n picciol tempo, la pratica delle Com-
mende pafsb poco raen che in abufo ; e le 
rendite de' Monafter; furno date a'laici per 
i l loro mantenimento. I Veícovi ancora pro-
cacciavano diveríi Benefizj, o Vefcovati in 
Commenda i lo che ferviva di pretefto a r i -
tenerli tutt i fenza direttamente violare i Ca-
noni . Parte dell'abafo é ñato to l to , ma 1' 
ufo delle Commende fi ritiene ancora , co
me uno fpediente per fcancellare 1'incompa-
tibilita della perfona , mercé la natura del 
Beneñzio. 

Quando un Párroco é faíto Vefcovo , la 
fuá Parrocchia o Cura diviene vacante ; ma 
fe i l Re gli da la potefta, egíi pub ritener-
la tuttavia in Commenda. 

COMMENDA , ne'paefi della Coníunione 
Cattolica Romana, é un titolo reale di Be-
nefizio regolare; come di un'Abbazia o di 
un priorato, dati dal Papa , ad un Cherico 
fecolare, od anche ad un Laico, confacol-
ta di difporre de' frutti di effi fuá vita du
rante . Vedi ABATE. 

N i u n benefizio, che ha cura d' anime, 
cioé né cura , né parrocchia alcuna, né Ve-
fcovato poflbno darfi in Commenda . Queüa 
pratica eííendo intieramente contraria ai 
Canoni, non altri che i l Papa , che ha i l 
potere di difpenfare &c. pub fare una fi-
mile collazione . 

Quando la Commenda divien vacante per 
la morte del Commendatarto, non é gia r i -
putata vacante per la fuá rnorte , ma co
me ella era prima che la Commenda foffe 
concefía; quefta non facendo alterazion nel-
Ja cofa : tuttavolta i l Papa da T ifteífo be
nefizio in Commenda di nuovo, per un pri
vilegio, che in lui dura ancora. 

Per Bolle del Papa , un Abate Commen-
dataria ha la piena Autorita d'un Abate re
golare , a cui egli é foftituito: la cofa é 
efpreífa in chian termini ; curam Monafie-
rii ac régimen & adminiflrationem sihi in fpi-
ritualibus & temporalibuspkns Committcndo, 
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Per quefta ragione, Je bolle efprefíamen-

te ricercano , ch' egl» fia prcte; ovvero, 
che fe non é per anche arrivato all' eta del 
Presbiterato, prenda gli ordini , íubito che 
n 'avra l ' e ta . Maque iFé una formalita me
ra , o fia cofa di ftile e confuetudine, né fi 
efeguifce fempre, 

In fa t t i , la direzione fpirituale dell 'Ab
bazia , rnentre é in Commenda, rifiede total
mente nel priore daullralc . Gl i Abati com-
mendatarj non hanno alcuna autorita fopra i 
Religiofi in fpiritualibus: eglino non poffo-
no né anche deftinare né rigettare i priori 
clauílrali, che fon notninati nelie Bolle am-
miniílratori dello fpirituale; nel che tutta
via aggiungefi quefta reftrizione, cio¿ , fin
ché 1' Abbate arrivera all' eta di 25. anni , 
per effere ordinato Prete. 

La bolla data al Principe di Neubourg per 
1' Abbaaia di Fe fea ra p , cosí parla : Et ne 
ob defeSum atatis primo diííum Mona/ierium 
aliquod tn fpiritualibus patiatur detrimentum , 
priorem claujiralem pro tempore exiflentem , pri
mo diB.i M.ona¡lerii in fpiritualibus ^ doñee tu 
25. tu£ atatis annum perveXeris y duntaxat 
confiituimus ac deputamus. Le parole , am-
miniflrazione nello fpirituale , s5 intendono 
principalmente della regola o difciplina Mo-
naftica ; dalla quale gli Abbati Commenda-
tarj fono efclufi, eziandio quando fonopro-
moftl al Presbiterato , fe pur non divenif-
fero regolari. 

I Papi accordano benefizj in Commenda , 
non folo a' Clerici , con difpenfar dalla eta, 
ed altre qualificazioni requifite ; ma difpenfa-
no ancora dal Clericato ne'fanciulli, finche 
giungano all'eta di prendere la tonfura: ba
ilando per ottenere una Bolla , che fi rap-
prefentia Roma, che i l fanciullo é deñina-
to per lo Stato Eccleíiaftico. 

In quefto cafo v i é un ecónomo, od agen
te deftinato ad aver cura degl'intereffi tem-
porali. Vedi ECÓNOMO. 

C O M M E M O R A Z I O N E , é la rimem-
branza di qualcheduno , o fia una qualche 
cofa fatta in onore della fuá memoria. Ve
di MONUMENTO, 

Tra i Cattolici Romani, v i é i 'ufo , che 
le perfone che muoiono, lafeino un Legato 
alia Chiefa , acciocché íieno dette tante Mef-
fe in loro Commemorazione , Vedi OBITO , 
ANNIVERSARIO , &;c. 

V Eucaníüa é anch' eífa ( tra gli altri fuoi 
«a-
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caraíteri ) una commeraorazione delle foífe-
renze di Gcsti Crifto . Vedi EUCARISTÍA . 

COMMEMORAZIOJME , é altresl il nomedi 
nna Ft í la , altrameute chiamata , di Tutti i 
Morti, che cekbraíi ai due di Novembre , in 
memoria di tutti i fedeli defontii inílituita 
nell' X I . Secólo, da Odilone Abbate di Cluny. 
Vedi FESTA . 

L ' occaficne della fuá Inftitnzione é r¡fe-
rita in varíe guife ; la piíi plauílbile relazio-
ne é queda : un Cavaliere Religioíb i i tor
nando dal fuo pellegrinaggio di Terra San
ta , ed avendo fmarrita la ftrada , incontrb 
un Eremita ; i l quale fentendo ch' egli era 
un Franco, gü dimandb fe conoíceva i l Mo-
naftero di Cluny, c 1'Abate Odilone: pro-
feíTando i ! pellegrino di conofeere I ' un e 1 
altro, 1'Eremita gli diíTe, che Dio gli avea 
mamfeítato che le orazioni e le limofine per 
}i morti fatte da Odilone alleggerivano dalle 
pene dell'altra vita T anime de' defonti : e 
che pero gli commetteva , che al fuo ritor
no , efoitaífe Odilone e quelli del fuo Mo-
naílero a continuare in quelle Orazioni. Vedi 
CLUxNi'. 

C O M M E N S U R A B I L E , quantita Com-
menfurabili , nella Geometría , fono quelle 
che hanno qualche parte comune aliquota, o 
che poífono elfere mifurate per qualche comu
ne mifura ; cosí che non lafeino alcun avanzo. 
Vedi MISURA , e INCOMMENSURABILE . 

C o s í , ua piede, e una Yarda fono Corrí' 
menfurabili ; eífendovi una terza quantita , 
che pub miíurare ciafeuna; cioé un pollice ; 
i l quale prefo 12 volte fa un piede , 0 3 6 . volte 
una Yarda. Vedi QUANTITA^ . 

I Commenfurabilí fono 1' un verfo 1' altro , o 
come unitadi ad un intero numero razionale ; 
o come un intero numero razionale ad un al
tro . Vedi NUMERO. 

tJcgV íncommenfurabili la cofa va altrimen-
t i . La ragione de' Commenfurabilí percib é ra
zionale *, quella degl' incommenfurabili irraziü-
nale: di qua puré íi é , che 1' efponente della 
jagione de' Commenfurabili é un numero ra
zionale. Vedi RACIONE , ORATIO. 

Ny.meri CO^MENSURABILI , íia int ier i , o 
írazioni, íonoquell iche hanno qualche altro 
numero cht Ii mifurera o dividera fenza alcun 
lefto. Vedi NUMERO. 

Cosí, 6 e 8 , ~ e|-, fono refpettivaraen-
te nutneri Commtnfnrabili. 

Tomo i 11. 

C O M 
COMMENSURABILI in potenza . Le linee? 

rette diconíi eflere Commen furabili in potenza , 
quando i loro quadrati fono mifurati da uno 
fíeífo fpazio o fuperfizie. Vedi LINEA, e PO
TENZA . 

COMMENSURABILI forde¡ fono quelJe for-
de che eíiendo ridotte a'loro minimi termi-
n i , diventano veré quantitadi figurative del
la loro ípezie ; e fono percib come una ra
zionale quantita ad una razionale . Vedi 
SORDA. 

C O M M E N T A R I O , o COMMENTO , 
gloífa, od interpretazione , aggiunta a qual
che Autore antico, ofeuro, odifficile, per 
renderlo piu intelligibile , operfupplire a ció 
ch' cgH ha laíciato imperfetto. Vedi GLOS-
SA , ANNOTAZIONE . 

I I Sig. Enrico Saviüo ha feritto un Com-
mentario di 300. pagine in quarto , per ifpie-
gare le prime otto propofizioni d1 Euclide. S. 
Evremond oííerva , che i Commentatori or
dinariamente confuraano gran parte del loro 
tempo in trovar fuori bellezze , non mai fo-
gnate dalTAuíore, e in arricchirlo de'proprj 
loro penfamenti. 

COMMENTARIO , é altresl la denomina-
zione d'una fpezie di Storia, feritta da una 
perfona ch'ebbe la man principale nelle ope* 
razioni e negli eventi in eífa defentti. Vedi 
ISTORIA , 

Ta l i fono i Ccmmentarj diCefare, di Sleí-
dano, di Montluc &c. La voce é ufata an
cora per dinotar certi libri feritti fopra qual
che foggetto paríicolare . Keplero ha un l i 
bro eccellente di Commentarj fopra Marte , 
che contiene oífervazioni ful moto di quefto 
Planeta. 

C O M M E R C I O , i l cambio ola coromuta-
zione , di m u c i , o derrate 5 ovvero i l com
prare , i l venderé , o trafhcare mercanzie , 
moneta , ed anche carta ; per farne guada-
gno. Vedi MERCANZIA . 

Non v' é dubbio, che i l Commercio é quaíi 
cosí aníico come i l mondo ifteífo : la necef-
íita lo introdutTe , i l deíiderio de' comodi 
lo accrebbe; e la vanita, i l luífo, e 1'ava-
rizia , 1' hanno portato all' ápice fuo pre-
fente. 

Da prima confiñeva folo uel cambio deí-
le cofe neceífarie per la vita : i ' agpcokore 
dava i l fuo grano ed i fuoi legumi al parto-
re , e ne ricevea melé c lana in ifcambio : 

K i l 
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i l quai método di Commercio per cambio fuf-
fiñe ancora in molti luoghij come verfo le 
cofte della Sibería, e nella Lapponia Dane-
feeMofcovita apprefifo diverfe Nazioni su 
íe coftedell'Africa; appreíío moltiíTime dell' 
America , e non poche dell' Afia . Vedi 
CAMBIO. 

Non é noto precifamcnte, quando i l Com
mercio per mezzo di compera e vendita pri
ma cominciaíTe ; né quando la moneta co-
niata, € le diverfe fpezie d'oro d' argento , 
e di rame aveííer la loro origine. Le prime 
monete eran di legno, di cuoio , e di fer
r o ; ed anche al di d 'oggi , v ' é i l coftume 
di aicuni luoghi del!'une edeH'altre í n d i e , 
in daré un eerto valore in tanti nicchi , o 
conche marine , in noci di cacao , per al-
tre merci, per altredroghe, &c. Vedi MO
NETA , e CONIO . 

I I primo efempio di quefta fpezie di C W -
mercio ne' Libri Sacri, é nel tempo del Pa
triarca Abramo. Quanto agli Autori Profa-
ni , comunemente ne fiíísno 1'época nel re-
gno di Saturno e di Giano in Italia ; e gli 
Autor i antichi, fecondo Cefare, attribuifco-
no la fuá invenzione al Dio Mercurio. 

G l i Egizj , i Femcj , ed i Cartaginefi , 
ch'erano una Colonia T i r i a , furono i pri-
m i , i piü arditi ed efperti trafficauti di tutta 
T antichita : almeno, é evidente che furono 
i primi che corfero i l riíchio dilunghi visg-
g i , e che mifero in piedi un vero Traffico 
per roare ira paefi e coftiere rimociffime . 
Vedi NAVIGAZIONE. 

Tra gli ant ichi , i l Commercio non pare-
va indegno dell1 appiicazione di perfone del 
primo ordine : Narrali che Salomone uní 
piu volte le fue flotte mercantili con quelle 
del Re di T i r o , per i l lor viaggio a Ophir; 
e con tal mezzo fi re íe , benché in un pic-
ciol Regno, i l piu ricco Re dell 'Univerfo. 
Sotto gl ' Imptrj Aíiatico e Greco, i'antica 
Stona ci da di tempo in tempo le tracce d' 
un Commercio , che coltivavafi da diverfe 
Nazioni : ma fiori piu confiderabilmente fot-
to i l dominio de* Romani ; ficcome appare 
dal varto numero di Collegj ediCompagnie 
di mercanti nelle diverfe C i t t a , mentovati 
hegli Storici , e nelle Infcnzioni antiche . 
Vedi COLLEGIO. 

La diftruzione dell'Impero Romano, per 
le irruzioni de'Barbari , portb feco quella 
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del Commercio \ od almeno fofpefe T ordina
ria fuá operazione per qualche tempo : per 
gradi poi egli comincib a rillorarfi , e fece 
un nuevo progreífo ; fpezialmente in Italia . 
D i qua, i P i í a n i , e iF ioren t in i , i Genove-
fi, ed i Veneziani, che abbondavano di na-
v i , prefero occafione di fpargerfi per tutt i i 
porti del Levante e d'Egitto ; portando di 
la feta , arooii , ed altre mercanzie, fom-
rainiflrandone alia maggior parte dell'Euro
pa . E cosí fu fondato i l moderno Commer
cio fu le ruine di quello degli antichi Greci 
e Romani ai luoghi medefimi: e cosí quel
le famofe Repubbliche acquiítarono i l loro 
luftro e la loro potenza. 

I Germani, tuttavolta , avean per lungo 
tempo tirato innanzi un Commercio fepara
to ; che non era prtfo ad impreftito da'Ro
mani , né cade col loro . Verfo i l fine del 
duodécimo Secplo le Citta Tedeíche fituate 
fulle Cofte del Bált ico, e su i fiumi che sboc-
cano in quel mare, aveano un traífico con-
íiderabile cogli Stati vreini. 

Effendo che i l \ox Commercio veniva mol-
to interrotto dai pirati , 72 di eííe uni-
rono infieme per la loro mutua difefa ; e 
quindj furono chiamate Citta Anfeatiche . 
Vedi ANSEATICHE Citta. 

Cosí fioriruno fin al principio del 16 
od al fine de! 15. Secólo ; quando inforta 
divifione fra eíTe , e feoptrto verfo il tne-
defimo tempo un nuovo paflaggío aíl' I n 
die , per i l Capo di Buona Speranza, dai 
Portogheíi ; efattifi de'ftabilimcnti, e plán
tate delie Colonie fulle Cofte dell1 Africa, 
del í 'Arabia , e dell1 Indie, i l Commercio an-
tico Italiano, ed Anfeatico vennemeno; e 
i l traffico pnneipale pafso nelle mani de'Por-
toghcfi. 

I Portoghefi non avean poflfeduto que' 
traffichi e Commercj differenti piü di 100. 
anm ; quando verfo il principio del 17. Se
cólo, gli Ollandefi cominciarono ad avervi 
anch1 effi parte ; ed in breve tempo fpoffef-
faroao i primi quafi di tu t to . Gl ' Inglefi , 
i Francefi, i Danefi , e gli Amburghefi , 
eccitati dalla riuícita altrui hanno fatti al-
tresi degli ftabilimenti nell'Indie , e su le 
Cofte dell1 Africa ; benché moitoraeno con-
fiderabili, fe ne eccettui gl ' Inglef i . 

Finalmente, feopertafi dagh Spagnuoli 1' 
America, fubito dopo che i Portoghefi avea

no 
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no trovata la nuova ftrada all' Indie, ella 
parimenti diventb i'oggetto d'un nuovo, 
vafto, ed importante Commercio, per tutíe 
le Nazionl d' Europa i del quale furono fai
te Cadice e Siviglia ii centro. 

Es vero che i primi conquiftatori dique-
do nuovo Mondo ne poffedono tuttavia la 
maggiore e piu ricca parte ; e ne conferva-
no íl Commercio a fe fleffi con grande ge-
lofia: nulladimeno , oltre che g! ' Inglefi , i 
Francefi , i Portoghefi , e gíi Ollandeíi vi 
hanno diverfe ricche e floride Colonie , si 
nell'Ifole che nt l Continente ; egli é c e r t o , 
che cgualmente per le altre nazioni, che per 
sé mandano gli Spagnuoli ogni anno le loro 
ñotte per caricare e trafportare i tefon del 
Perú e del Meffico . Vedi COLONIA , FLOT-
TA , e GALLEONE . 

I I trafEco d'Europa non fofferfe fcapito, 
per quedo nuovo traffico dell'America ; ¡1 
Settentrione, e i l Mezzodi hanno ancor 1' 
ifteífo mutuo bifogno 1'un deli 'altro, come 
prima. 

La navigazione dal Báltico fin al Mediter
ráneo era tediofa e diñicüe : la fkuazione 
deile Fiandre, e le manifatture che iv i fio-
rirono fin dal décimo Secólo , oltre le fiere 
franche di quel paefe, impegnarono i Mer-
canti e del Nord , e del Sud , a flabilire 
rnagazzini, prima in Bruges, e poi in Anver-
fa . Vedi FÍERA , &c. 

Lo Üabilimento della Repubblica d'Ollan-
da, 1'accoglimento favorevole ch'ella diede 
a' forallieri &c. vi tirb gran numero di ar-
tefici, e varitta di manifatture \ e fe pre
ño cadere il Commercio d' Anverfa . E le ílef-
fe ragioni, i l corpodo, e la moltitudine de' 
porti d'Inghilterra, la bonta tíeile Lañe , e 
l'induílria degli artefici , hanno qua trasfe-
rita una parte coofidtrabile de! Commercio & 
Europa. Vedi LANA , Manifatture di LA
NA , &c. 

I n Francia, é permeífo aHa Nobiltaefer-
citare i l traffico , fenxa derogare al caratte-
re: per una Ordinazione o Decreto di Lo-
dovico X I I I . i Mt rcanti pofTono aífumcre 
la qualita di N o b i l i i e per un'altra di Lo-
QovicoXIV. fono dichiarati capaci d'eífo-re 
Segretarj di Stato, fenza abbandonare \\\o-

Commercio. Si pub aggmgnere , a onore 
del Traffico e della Mercatura , che alcuni 
Pnncipi I tal iani , confiderando fe fteííi per 
l i principal! Mercanu de'loro Stat i , non if-
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degnano di far fervire i loro proprj palazzi 
per magazzini ; e vi fono diverfi Re nell' 
Af ia , e i pi'a tra quelli che regnano su le 
coíle dell'Africa e Guinea, i quali negozia-
no con gli Europei per mezzo de'loro fat-
t o r i , e ben fpeííb in perfona . Vedi MER
CA NZI A . 

I I Commerciot ful piede in cui é di pre-
fente , dividefi in Commercio per térra , e 
Commercio per marc; quello per lunghi viag-
gi% e quello per brevi ; interno , o dome¡\i-
co , t forafliero; alf ingrojfo , ed al minuto. 
Una gran parte del Commercio foraíliero d1 
Inghilterra fi regge e promove per via di 
Compagnie: aicune delle quali fono incor
pórate o aggregate ed unite , per regie pa-
tenti , coa pri»i!egio efclufivo , come le 
Compagnie dell'India Oriéntale , e del Mar 
del Sud ; altre fono folamente affociazioni 
prívate , come la Compagoiadella Turchia , 
e quella d5 Amburgo. Vedi COMPAGNIA. 

C O M M I N A T O R I A , una claufcla infc-
rita in una legge , in un editto , patente 
&c. che inchiude una pena, della quale foa 
minacciati i delinquenti ; la quale , non 
ofbnte, non é efeguita nel fuo rigore. Ve
di CLAUSULA . 

Cosí , in Francia , quando é importo T 
efilio, per non dover ritornare, íotto pena 
di morte , ella fí confidera per una pena 
Comminatoria j imperocché fe i ' efihato ritor-
na, non viene rigorofamente meíTa a mor
te, ma fe gli fa una fecunda intimazione, 
che é piíi d'una Comminatoria ^ e dal gior-
no della data di effa, include la confeguen-
za di raerte fenza rimedio . 

C O M M I N U Z i O N E , l 'atto di macina-
re , o romperé una materia jn piceoíe parti-
celle. L'effetto di mafticare il dbo , é la fuá 
Comminuzione . Vedi M ASTICA^IONE , &c . 

C O M M I S S A R I O , un ufizialedelVefco-
v o , ch'efercita giunsdizione Ecclefiartica ia 
quelle partí della Diocefi , che fono tanto 
rimóte dalla fede , che i l Cancelliere non 
pub cbiamarne i fudditi al conciíloro prin-
cipale delVefcovo, fenza loro grande inco
modo o danno. Vedi Corte del VESCOVO , 
CANCELLIERE , &c. 

QueíV ufiziale chiamato da' Canonirti Com* 
miflanuí, od officialis foranens, é dertinato 
a fupphre al carico del Vefcovo nelle partí 
di fuori della Diocefi, ed in qudle Parroc-
chie, che fono peculian del Vefcovo , ed 

K 2 efe a-
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cfenti dalla giurisdizione dell' Arcidiacono : 
imperocché dove gli Arcidiaconi hanno giu
risdizione, come í 'hanno per lo p i u , o per 
prefcrizione , o per compoíizionc , i l Com-
wiffario é fuperfluo , e bene fpeflb grave e 
vefíatizio. Vedi UFIZIALE, ARCHIDIACO-
iíO} &c. 

COMMISSARIO, in un'armata. V i fono 
due forte di Commiffarj. 

COMMISS A RÍO-GENÉRALE de Raffegnato-
ft, o Maftro-Generale della raffegna j eglí 
tiene e raccoglie i l computo delle truppe o for-
!z.e di ogni reggimenío , ne fa la raffegna , of-
ferva che i Cavalli fieno ben montati , o guer-
m i t i , e che t u m la gente fia beu armata e isi 
ame fe. Vedi RASSEGNA . 

COMMISSARIOGENERALE de mveri, ka 
i l carico di fomminiíh'are o provedere V arma-
la di tutte le cofe di quefta fpezie . 

COMMISSARJ, configlio di deputatl per efa-
ininare un affare in Parlamento. Vedi CoM-
MITTEE . 

C O M M T S S í O N E r nella Legge eomune, 
éV iíleíTo che Delegazionezppreíío i Giunfcon-
fuít i ; e prendefi per la garanda , o patente r 
che un uümot ilquale efercita giurisdizione 
ordinaria o íhaordinaria, ha, per effere au-
torizzaío ad avere i l diritto d' aícoltare , o de
terminare qualche caufa od azione. Vedi DE-
UEGAZIONE. 

I l termine Ingleíe COMMISSION , qualche 
volta s' eílende piu oltre che a materiedi giu-
dizio; come in quella de'proveditori del vit-
to per i l Ke ( purvej/ors} che pare annullata per 
Jo rtatuto di levar vía quefta carica dettap«r-
neyance^ 12. Car. I I . e quella, detta COM-
aiissiON coí^rí, che fu fondata per loftatuto 
3. Eiif. e che é puré abolita con aito del parla-
jnento 17. Car. I . 

Le perfone incaricate d'una V.ommifjione , 
fono quindi chiamate in Ingle fe Commiffioners $ 
c tajora Qommittees . Vedi COMMISSÍ-ONER j 
C COM MIXTEE . 

COMM i s s i o N E d* anticipazione, fu antica-
sa-ente una Commiffione fotto i l gran figillo , 
per raecogíiere un fuffidio avanti i l tempo. 
Vedi ANTICIPAZIONE . 

COMMISSIONE d1 affociazione, é una Coni' 
mijjione fotto i l gran figillo, per aíí'ociare piu 
pertone dotte, ai diverfi giudiei (Jujiieei) nei 
var; c i rcui t i , e Contee di Galles . Vedi As-
SOCIAZIONE. 

CO-MMISSIO^Í: di fa lümmto , q mxQom-
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miffione fotlo i l gran figillo , diretta a clnque 
o piu Commiffarj ( coramiíTioners ) per in
quiriré ed eíaminare lo ftato d' uno che ha 
fallito j affin di procederé fecondo certi fta-
tuti fatti su tal propofíto . Vedi FALLI-
MENTO . 

COMMISSION of peace. Vedi JUSTICE 0/ 
pea ce. 

Libro delle COMMISSION!. Vedi rartlco» 
lo LIBRO . 

COMMISSIONE , nel Commercio . Vedi 
FATTORAGGIO . 

C O M M I S S I O N E R , colui che ha una 
Commijfionc, e. gr. una patente od al tro or-
dine e garantía légale, per efeguire qualche 
pubblico ufizio . Vedi COMMISSIONE , e 
WARRANT . 

C O M M I S S U M Fidei * Vedi 1* articolo 
FlDEI. 

C O M M I S S U R A * , termine ufato da zU 
cuni Autor i , per fignifícare i piccoli meati od 
interílizj de1 corpi ? o le piccoie feííure tra le 
particelle ; ípezialmente quando coteííe partí-
celle fono larghetíe c fchiacciate , e ílanno 
cotuigue 1' una aü' al tra, come lamcll.t o 
piccio'e laminette . Vedi PORO. 

* La parola lettcralmentefignifica una Com-
mejfura , o conneijione , ed accozzamento> 
di una col a ad un ai tra . 

COMMISSURA , o CommejTura , appreíí© 
gli architetti &c . dinota la giuntura o unió-
ne di due pietre ovvero, T applícazione del
la fuperfizie deli' una a quelladeU' altra» Vedi 
FABBRICA . 

COMMISSURA , appreffo gli AnatomÍGÍ 9 
é 1'iíteíío qualche volta, che futura y come 
quella del cramo &c . V t d i SUTURA • 

C O M M I T T E E , ntlla Legge Inglefe , íl-
gmfica una o piu perfone, alie quali vien r i -
portata la confiderazione di qualche materia 
o affare, da un qualche Tnbanale o Giudice > 
o per confenio delle parti intereífate. 

COMMITTEE 0/Parliament, é un- confeífo 5 
i l qualeé compofto d'un certo numero di mem-
b r i , deftinati dalf mtero Parlamento alia di-
famina di un bilí, o decreto; o per riferire in-
torno a qualche inquifizione, o proceífo del 
parlamento medeíimo > &c. Vedi PARLA
MENTO T BILL , &c. 

Qualche volta ambedue re Camere rrfol-
vonfi in un Coníiglio riftretto particolare , 
cioé in un Committee: nella qual occaBone 
ogni naiona ha dki t ío di parlare , e di re-
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piteare, quanto , cquante volte g l i place : a 
quef t ' e íped ien te fi ricorre per lo piü ne'cap 
iu-aordinarj , e dove qua í che cofa deefi ven t i 
lare a c c u r a t i í l i m a m e n t e . Quando i l Parla-
meato non é r idot to in Committee, ognun dh, 
la fu a opinione regolarmente, e g l i c p t r m e l -
fo di parlare folo una volta . 

CoMMiTTEt of the K i n g , é un' efpreffione 
che fi applica alia vedova d' uno che polliede 
fondi dati dal R e , come quel la , che perleg-
ge aní ica del regno é commejja alia cura c pro-
tezionedel Re . V e d i VEDOVA. 

C O M M O D A T U M , oella Giurispruden-
£a C i v i l e , c i l pre i l i to , o la libera concef-
fione d' una cofa m o b i l e , o i n i m o b i l e , per 
un certo tempo , a condizionc di r c í í i í u i r e 
la medefima cofa indiv idúale , dentro un cer
to t empo. 

I i Commodatum é una fpczie di p r eñan -
za , con que í lo divario v ch' ei fi fa gratis , 
e non trasfenfee la proprieta : la cofa i n 
okre debb 'e í fere refti tuita i n e í í e n z a , e fen-
za deterioramento : ond' é , che quelle co-
fe che fi confumano col l ' ufo , o col tem
po , non poí íono eífere oggct t i del Commo
datum , ma bensí di un prei l i to i perché fi 
pof íono re í r i tu i re in ifpezie , raa non i n 
i d é n t i c a . 

C O M M O D O R E « parola Inglefe , n á u t i 
ca ; fignifica un í o t t ' ammiraglio , o una per
lón a che ha dali ' aramiragho la c o m m i í i i o n e 
o patente, per comandare uno fquadrone di 
va íce l l i in capite . V e d i AMMIRAGLIO , e 
SQUADÍIONE . 

C O M M O T E , termine antico nel Pr inc i -
pato di Galles , che dinota un mezzo Cantred, 
o hundred , contenente cinquanta vi l laggi . 
V e d i HUNDRED . 

L a W a l i i a ( Galles ) era anticamente d i -
vifa i n tre Provincie ; ciafeuna ái quefle fi 
fuddivideua i n cantreds , o contrade ; ed 
ogni camved in due Commotcs . V e d i CAN-
TRFD. 

Silveftro Gi ra ld i nel fue I t ine ra r io v d i 
ce tu t tavol ta , che un Commote non é che 
la quarta parte d' un Hundred , o d' una 
Centur ia . 

C O M M O Z I O N E , un moto inteft ina , 
oá una quafi lotta nelle part i d ' una cofa . 
V e d i INTESTINO 7 e MOTO . 

Nel la Medicina , i l termine é particolar-
mente apPUcato a j un CüipUr o fcuotimen-
l o del cerebro. U n a convul f ionc , é l a C m -
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mozione dclle fibre ío t t i i i medullari del ce
rebro . U n a caduta fuol eífere cagione d i 
una tal Commozione, donde molte fíate pro
viene un contraccolpo nella parte oppofta ; 
lo che talor cagiona una contrafi ífura , ed 
alcune vol te una rot tura de' vafi , ed ua 
afee lío , fcuotendo tut ta la maffa del cer-
v e l l o . 

C O M M U N I B U S loas , termine lat ino , 
i n ufo frequente appreífo g l i Sc r i t to r i , d i 
Fi ló lo fia & c . e comprende non so che d i 
mczxo , od una media relazione i ra diver í i 
l u ü g h i . 

I i Dr . K e i l fuppone che 1' O c é a n o fia u n 
quarto di mig í io profondo , communibuslccis ; 
q. d. prefo un l i to con F a l t r o , e con una m i fu
ra di mezzo . 

COMMUNIBUS annis , ha V iíleífo fignifi-
cato , parlando degli a n n i , che f altra coni' 
munibus locis p e ' i u o g h i . M . Derrham oífer-
va , che 1' altezza üeila pioggia communibus 
annis) cioé un armo per i ' a l tro , fe ella fia-
gnaífe su la té r ra , giugnerebbe 3 4 2 p o i ü c i i 
a T o w n l y nella provincia d iLanca f i e r ; 19-^ 
a Upminf ter in E í f ex ; 3 2 - a Zu r igo ; 4 5 7 
a Pi fa ; ed a 19 poll ici a Parigi . 

C O M M U T A Z Í O N E , in Legge, un cam
bio di pena o gaí l igo ; c ioé d' un maggiore 
i n un minore , & c . come quando é com-
mutata la raorte in bando , o carcere per
petuo & c . V e d i PUNIZÍONE. A l c u n i dubi -
tano , le la parola fia propriamente appli-
cata ad altro c a m b i a m e n t o » fuorché a quel-
lo di pena: a l t r i vogliono che ferva indiffe-
rentemente a qualunque concambio o barat
ío di cofa per cofa. Ved i C A M B I O , PERMU-
TAZIONE, & c . 

COMMUTAZIONE , in A í l r o n o m i a . V An
gola di COMMUTAZ IONE , é la di Lianza i ra i í 
vero iuogo del Solé veduto dalla t é r r a , e d i l 
luogo d' un planeta r idot to a l l ' Ecch t t i ca . V e 
di LUOGO. 

COSÍ f angolo E S R , ( T a v , Aflronomiaf 
fig. 25. ) futtefo t r a ' l vero luogo del Solé E , 
v i l io dalla té r ra in S ; e qucllo d' un pianeta 
r idot to a l l ' Eccl i t t ica , R , é 1' angola di Ccw;-
rnutazione. 

Laonde, V angolo di commutazione, fi t ro
va , fottraendo i l vero luogo del Solé , E , 
da! luogo he l iocén t r i co del pianeta R ; od i n 
cont rar io . 

C O M P A G N I A , * termine colletti.vo , 
che in tende í i d i di verle perfone ra una te af-
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íieme nel medeíimo iuogo, o coll'iíleíTo dí-
fcgn'v. Veai SOCIETA5 . . 

* La voce e derivata da companio , o 
compásies , ehe , per ojfervazione di 
Ckifiefio , fi trovano nella Legge Sálica , 
Tit . 66. e fono propriamente parole mi
litar i ^ intefe de foldati •> i quali , giufla 
la [rafe moderna , fono camerata , cioe 
hanno /' alloggio infierne , mangiano af~ 
fieme, &€. dal latino cum , con, e pañis , 
pane. Potiamo aggiugnere, che in alcu-
nt Autori Greci, Joño f impero Occiden-
tale , la parola ^airaviot, occorre nel fen-
fo di SocKta: ma e ptü probabde , che 
i Greci r abbiano prefo da Francefi , o 
áagC Italiani * 

COMPAGNIA , nel Commercio t é un*af-
fociazione di diverfi mercanti, odal t r i , che 
íi umfcono in un guadagno o intereífe co-
jnune, e conmbuifcono ^ mercé de1 loro ca
pital!, coníigii, e ñud ia , a metiere in pie-
d i , o foíknere qualche ñabilimento lucra
tivo.. Ved¡ COMMERCTO. 

Quantunque, Compagnia > e focieta, fíe-
no in fatti T ¡[lefia cofa, puré ilcortume v i 
ha meíTi della varieta; la focieta intenden-
doíi di due o tre negozianti, o di non mol-
t i piu ; e la Compagnia d' un numero mag-
giore . Vedi SOCIETAV . 

Una feconda diffcrcnza tra Compagnie > e 
Societadi, é , che le prime , fpeziaimente 
quando hanno privilegj eíclufivi , non poíío-
KO eiTere ftabihte fenza la conceííione del 
Principe, ed abbiíognano di patenti, di de-
creti , &c . Vedi CHARTER , CORPORA
T I O N , PRIVILEGIO, &C. Laddove , per la 
Societa, bafla avere i l confenío der mera-
bri , fiíTato, ed accettato con atti e con-
t r a t t i , e autorizzato dagli Üatuti , o leggi 
municipaí i . 

Finalmente, la parola Compagnia , fem-
bra piít particolarmente appropiiata a quel-
le grandi aíTociazioni , me (Te in piedi per lo 
commercio deíle lontane parti del mondo y 
come la Compagnia ínglefs ,, e 1' Ollandefe 
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La loro propria flotta, fpedita nel x^oo, r i -
portb un carico si ricco che in pochi anni 
contaiono 20 vafcelli. I I Re Giacomo I . 
per moílrare quant'egli avea a cuore i l di 
lei intereíTe, mando diverfe Ambafciate al 
Gran Mogol , ai Re di Perfia , di Giappo-
ne, e ad altri Principi per fare trattatl di 
commercio infuonome, e quello della Onw-
pagnia; alcuni de'quali fuííiftono tuttora : 
i l Re di Perfia, in particolare accordo alia 
Compagnia diverfi favori ftraordinarj, in r i -
compenfa del fervigio che gl' Inglefi gli aveati 
fatto, aííiílendolo in difeacciare i Portoghe-
fi da Ormus, che eííendofi ivi ílabiüti uíur-
pavano tutto i ! commercio del GolfoPerfico. 

Ma il principal favore ed aumento che r i -
cevette la Compagnia fu per opera del Re 
Cario 11. i l quale , con un Diploma nel 
1009 , le accordo i l porto e I ' Ifola di Bom-
bay, con tut t i i dir i t t i anneífivi, ch'era fta-
ta ceduta a lui dai Portoghefi; rifervandofi 
folamente la fovranita, e Tomaggio , con 
un annuo riconoícimento di r e ! , in oro» 
Con un altro diploma nel 1674. le donb in 
fimil guifa , l ' Ifola di S. Elena , appartenen-
te a lui per dmtto di conquiíla , avendola 
prefa agii Ollandefi , che prima tolta Tavean 
al l ' Inghüterra . Con un terzo diploma, le 
accordo 11 potete di ergere una Cor te , o T r i -
bunale di giud!»catura , comporto d' un giu-
reconfulto , e due mercanti , in tutti i lor 
luoghi, ftabilimeníi, fattorie&c. per giudi-
care delle prefe , e di tutte le controverfíe 
che riguardano la marina , come puré dei 
contratti , de'camb;&c. ed anche di tut t i i 
delitti commeííi negli alti mari , o nelle 
contrade, e territor] ázWz Compagnia ^ nell* 
Afia , nelT Africa» e nelT America; i l tut
to perb, conforme agli ufi , ed ai coflumi 
de1 mercanti , ed alie Leggi d ' Inghüter ra . 
Nel 1Ó62. i l medeíimo Principe accordo al
ia Compagnia un Diploma, che conteneva 
una confermazione degii a^tichi del Re Gia
como L e della Regina Elifabetta; o piut-
toño , un Diploma nuovo , con cui donb 

tíeli'Indie Orientali , la C o w / ^ w ^ del Mar alia Compagnia moitifTimi privileg;, de'quai 
del Sud, la Compagnia del Miff i f ippi , &c 
L'origine e lo Ihibilimento delle quali ve-
dranfi qul efpoííe a! Lettore. 

COMPAGNIE Ingléfi. La COMPAGNI A del? 
India Oriéntale ^ fu furmata verfo i l fine del 
Regno della regina Lifabetta , avendo i lfua 
diploma (charter) datato de! 1599. 

non avea dianzi mai goduto: queílo Diplo
ma é propriamente la bafe della Compagnia , 
e quella su la quale fono fondati tut t i i di
r i t t i , e la política della nuova Compagnia, 
dipot üabilita nel 1698. Egli contiene ven-
tiotto articoii: Nel primo , i l Re erige o 
forma la Compagnia in un corpo pol í t ico , 

fot-
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fotto 11 nome del govervatore , e Compagma 
de Mcfc*1*1** ĉ e traJPcar20 'á^c Indie Onen-
ta l i . I¡ terzt> avcorda loto un figillo comu 
ne • Ü quarto un governatore , e 24 dir t t -
ktori'o affiítend , fcelti dal numero de' pro-
pricíarj, ocap i ta l iü i ; i l fesfto, fet t imo, ot-
í a v o , e nono, regolano l'orcuue c la poliu-
ca del la Compagnia , ítabih Icono gl i ufiziaii , 
la maniera deil' elezione, rautpr i ta , le ge
neral! adunanze &c. I I décimo fiíía T ampiez-
za ed i l i tni t i del Dono : permette a tut t i 
quelli della Compagnia , che i loro figliuoii 
in eta di anni 21 , 1 loro ai l ievi , 1 íattori , 
e i domeftici , traffichino nell' Indie , e in 
ogni parte de l l 'Al ia , d el P Africa ed Ameri
ca, di la dal Capo di B. Speranza, e ddlo 
Stretto Magellanico. L'undécimo le accor-
da i l potere di fare ftatuti da offervarü da' 
n j in i f t r i , dai fattori &c. e d' ingiungere pe
ne : purcHc cotai leggi non lleno contraríe 
alie leggi coñaníi deli'Inghilterra . Col duo
décimo , i l pagamento de' Dazj , gabelle , 
&c. de'bem apportati, o efportati vien pro 
lungato, una fuá meta per mezzo anno, T 
altra per un intero : e fe i bem cosí appor 
taíi , fi erpornno di nuovo neüo fpazio di 
tredici mefi , non fi pagano dazj per tale 
efportazione, parché fi carichi fopra vaícel-
l i Inglefi . I I decimoterzo articolo le accor-
da i l potere di eíportare oro foraíiicre per lo
ro ufo fuori , ed anche oro Inglefe, battuto 
nella Torre ; purché la fomma non ecceda 
50000 iire fterline in un viaggio . Coi 14. 
e 15. fi permette alia Compagnia di avere 
fei grandi vafcelh , e fei pinchi , i quali paf-
far pofTano liberamente per tutti i hmit i del
la Conceíiiooe , fenza che il Re pulía trat-
tenerii per fervirfene , in qualunque occa-
íione . I I 16. accorda un privilegio efcluíi-
v o ; ch 'é d'avere i ld i r i t to particoUre e ío-
lo di negoziar ali' Indie : ordinando la pre-
fa e la confilcazione di tutt i i vafcelli, &c . 
che vi s' ingenranoo . I I 19. gli obbliga di 
portare , almeno tanto oro ed argento nel 
legno, quanto ne portan fuori ad ogni viag
gio . I ! 2 1 . fiíía la fomma neceííam di ca-
pitale, per poter avere un voto nelle Aííem-
blee , in 500.1. fterline : permettendo pero, 
che diveríi di quelli che hanno meno , fi 
unifeano affieme per formare unavoce. Per 
ul t imo, i l 2Ó. permette loro di mandare na-
vx da guerra , ed anche di far la pace e la 
guerra con tutte le Nazioni non CriíUane , 
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nell'eftefa de' paeli l^ro accordatl. T u u i que-
íli quattro Dipiumi del Re Cario I I . fúron» 
confermaíi dal Re Giacomo I I . ipeiiainun-
te f ultimo , che tu corrobniato con mu»ve 
fanzioni ; in particolare Tarticolo d' t íciuíio-
ne, che, riel tempo del Re Cario, era Hato 
poco confiderato, ma che fu 1 ffjrzato ora-
mai con quelle rigoroíe protb z ioni , che par
vero aver eíclufo per fetnpre qualunque ton-
trabandiere. 

Le porzioni o fottuícriziom della Compa
gnia, furono onginaínunte fol di ciuquanta 
lire lierlme : ma 1 üiretton avendo un cun-
íiderabile dividendo da fare ncl 1676, fu ac-
cordato di aggiugnere ilguadigno al capita-
le , invtee di mirarlo ; e cosí k ptórzioiii 
fi raddoppiarono, e díventaruno di 100 lire 
fterline. 

I I pnmo capitale fu fulamente ^ 9 8 9 1 l i 
re fterhne , e 5 f. che eífendo cosí radüop-
piato aícefe a 759782 lire fterl e 10 í. che, 
fe fi aggiungano 1 guadagni dclia Compagnia 
fin ali' anuo 1685, cioé 963059 lire Uerl. 1' 
intero Capitale fara 170^422 I. iterl. 

La Compagnia a vea di tempo in tenpo 
foíteiiiate gravi perdite , p n m i nel 1680 , 
eolia perdita di Bant im , da dcue furono ñi-
fcacciati , ed i lor m ga/zim mdi i a fac-
co e rubba dagli Ollandeíi , f -tto preteft di 
ajutare Suitan Aguai contco Sultán A g o m , 
íuo Padre . In íecondo luego , nel 1682^ 
quando i ! numero grande d O'ncrabaodieri, 
ai quali troppo fácilmente vennero accorda-
te permiíiioni dal Re Car o I I . abbíííarc no 1c 
loro porzioni cento per etnto . la terzo luo-
go , per la guerra che la Compagnia man
ten ne nell'Indie tontro il Gran Mogo! ̂  ¡n. 
cui fu obbiigna di abbandonare la faltona 
di Surat, e di ntirarfi in Bombay. Ma an
cor ella ncuperb il íuo capitale , e fottenne 
i l crédito del fuo commercio; fin alia rivo-
luzione, che fuccedette poco tempo dopo : 
quando la guerra , e le perdite incredibili 
che la Comp-ignia foftenne dagli armadorí 
Francefi , &c. la riduííero in iííato si dí-
Iperato , che parendo quafi impoífibile fia* 
íienerfi , fu eretta una nuova Compagnia. 

La patente della nuova Compagnia cblif 
Indie Orientali fu dell' anno 1698 ; i l ím 
capitale fu tanto confiderabile , e le fotto-
ferizioni furono cosí pronte, che in due a -
ni , ebbe la Compagnia 40 vafcelli alleítifí 
al fuo fervigio j i l che era i l doppio ai qud 

tfíe 
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che I ' antica avea mai avuto ; e mandava 
a!Ic Indie (communibus annis ) un anno per 
I ' a!tro , un millione di 1. fterline in argen
t o ; laddove la prima non avca mai manda
to piu di 500000 1. Dopo che le due Com-
pagnie ebbero fuíMito per pochi anni in uno 
flato feparato, furo no inveftigati i raezzi di 
unirle , e fe ne venne a capo nel 1702. quan-
do una nuova Carta d1 unione fu loro ac-
cordata , íotto i l nome della Compagnia imi
ta de Mcrcanti d' Ingbilterra trafficanti aW 
Indie Orientali; che cfíendo di poi fpirate , 
un' altra con nuove facoíta fu loro accorda
ta nel 1730. 

I I cargo che la Compagnia manda a l l ' In 
die Orientali , é principalmente dinaro , ar
gento in vcrghe , e pezze d a o t í o ; con pan
ul , o di fcariatto, o turchino : manda puré 
qualche quantita di ferro, e di piombo . 

Quello che íi rimanda dali' Indie , con-
íiíle principalmente in fete , crude e la vo
late , in cottoni, tele bambagine o indiane , 
moffeline, droghe , té , caífé, porcellane , 
r i f o , legno roíío , fal-nitro, pepe, legnodi 
Caramania , índigo , &c. Quanto all ' eco
nomía e política della Compagnia unita , 
tutte le perione, fenza eccezione, fono am-
meííe per membri di eíTa , nativi , e fora-
ílieri , uomini e donne ; con queíla circo-
llanza , che 500 I . nel Capiíale della Com-
•pagnia danno al proprittario un voto nel
le Corti o Radunanze general! , e 2000 1. 
lo qualificano a poter t fíe re eletto diretto-
i e . I direttori fono 24 , che poflbno e{Te
re eletti di nuovo per quattro anni fuccef-
Üuarmnte . Eglino hanno un falario di 150 
1. per anno; ed ii prefidente 200 1. Leradu-
nfcnze , o conOgii de' Direttori devono te-
nerfi almeno una volta per fettimana , ma 
comuncmentc fi tengono pih fpeffo, fecondo 
che i'uopo richiede. 

Dal corpo de' Direttori fono eletti diveríi 
pkcoh configli , che hanno la particolare 
infpczione di venti rami o partí degli af-
fari della Compagniacome i l conílgho del
la corrífpondenza , quello deile compcre , 
quello de IT erario , quello de' magazzini , 
quello deile navi , quello de' cont i , J! con-
figlio del íraffico privato , ed i l configlio 
che fopraintende a impediré i l creí cimento di 
quello íraffico. 

Altrí ufiziali della Compagnia fono un 
fegretario 3 e un affiíknte , con fe i feriva-
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ni : due caíueri , con cinque ferivani ' un 
capo computida con tre ajutantí , e 22 feri
vani : un capo computifta de' conti , de i ca-
r ich i , o noleggi , con tre ferivani: un pa-
gatore, con due aíTulenti , e un ferivano : 
un fopraintendente ai vafcelli , e due aju-
tanti ; un ecónomo de' vafcelli , per rice-
ve re gli effetti della Compagnia alia r i va , 
con un aífiftente , e tre anzianí , un folle-
citatore per le l i t i ; oltre molti cuüodi de' 
magazzini , ed altri operai impiegati in di
veríi luoghí dove le mercanzie fi confervano . 

I magazzini della Compagnia fono quel-
l i per le merci di Bengala , che fon diret-
t i da un Cuí lode , e dal fuo aífiftente, con 
tre anziani j fotto de' quali vi fono molti 
facchini , impiegati con ílípendj giornalie-
r i . I I magazzino di S. Elena per l i be ni 
della Corta , e di Surat , dove , v i ha due 
Cu í lod i , quattro anziani &c. Quellí per le 
droghe e porcellane . Quelli del peppe. F i 
nalmente , i magazzini del traíüco priva
to ) dove vi fono gli fíeífi miniílri , che 
per l i altri . La Compagnia non ha vafcel
l i fuoi proprj, eccettuati pochi ch'ella ado
pera neil' Indie . Gl i altri , co' quali v i tn 
tirato innanzi i l fuo Comraercio, apparten-
gono ad altre perfone , che l i fabbricano c 
noleggiano alia Compagnia perciafcun viag-
gio , fecondo i patti e l imit i di una polliz-
za di carleo , o di noleggio quinci e quin-
di accordata . Per l i üatuíi della Compa
gnia , non fi dee noleggiare alcun vafcel-
lo , dove fia inte reí! ato qualche direttore , 
direttamente o indírettamente , come pro-
prietario, o come parzenevole : la qual re
gó! azione , dicefi che non fia con tutto i l r i -
gore oíTervata. 

Non fi permette che alcuno abbia qual
che traffico privato , falvoché agli ufiziaü 
della Compagnia ? ed ai marinari mandati 
nell' Indie a bordo de' fuoi vafcelli, i qua
l i han la licenza di portar fuori , e di rí-
portare derrate fino ad un certo valore , 
piu o meno , fecondo i l loro rango . Ma 
al lor ritorno , i loro carichi devono efle-
re confegnati alia Compagnia , e venduti 
nella prima vendita che fi faccia. Gli Ebrei 
puré , ed altri Negozianti in Diamanti han-
no la facolta di negoziare per sé , col mez-
zo de'vafcelli della Compagnia, purché dia-
no tanto per cenío di nolo alia Compa
gnia» 

Le 
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Le fattorie dipendenti da Forte-Gugliel-

mo , fonoCaílimbuzar, Ptna, Dacca, Bal-
lafore, e Judgea . Quelle dei Forte S. Gior-
ojo, fono Fort-Mailborough , Fort St. Da
v i d , Vizagapatam, Ingerara, e Madipol-
lam. Quelli deli'Kola di Bombay fono Gom-
brun, Surat, Anjingo, o Tellicherry. 

La COMPAGNIA Reale Africana ftabilita 
per i i Commercio delle Corte della Guinea, 
é diretta moho fimilmente a queüa deli' 
Jndie Orientali . I I fu o privilegio é efclu-
í ivo: ella manda, ogni anno, dieci, odo-
dici vafcelli, di circa 150 tonnellate, ca-
richi di drapperie vecchie e nuove, di la-
vori di ferro, forbici, coltell i , mofchet t í , 
cotroni, ed altre meno confiderabili mer-
canzie. 

I ritorni fono, polvere d 'oro, denti di 
Elefante, cera, e cuoi : ma il miglior ca
po del Commercio é quello dej N e g r i , che 
ella manda alia Jamaica, alle'lfole Barba
dos, ed altre Ifole Inglefi nell 'America; 
frequentemente, anche a' porti della Nuo-
va Spagna. Vedi NEGRO, ASSIENTO. 

I I primo ftabilimento di quefla Compa
gnia, fu con Patente o Diploma dato nel 
I6(5I , in favore del Duca di Y o r k ; che 
gi i afíicurava i l Commercio di tutto i l pae-
fc, coí íe , Ifole, &c. appartenenti alia Co
rona d'Inghilterra, o non poíTedute da alcun 
alíro Principe Criftiano ; dal Capo Blanco in 
gr. 20o. di Lat.Settentr. fino al Capo di Buo-
na Speranza in gr. 34o. 30. di Latitudine 
Meridion. I I diploma fu poco dopo rimef-
fo nelle mani del Re dal Duca, e rivoca-
to , per confenfo delle parti aífbziate con 
lui nel!'intraprcfa , e fu accordato un nuo-
vo Diploma nel 1665. con privilegj piü am-
pj che il primo. Qui g!i avventurieri prin-
pali , furono la Regina Catterina di Porto-
gallo, la Regina Maria di Francia, i l Du-
ea d ' Y o r k , Enrichetta Maria Ducheffa di 
Orleans, i l principe Ruperto; in breve, íut-
ta la Corte vi entro. Gl i altri avventurie
r i , cioé ' quelli che dovean avere F incari-
co del maneggio degli affari, furono fcel-
t l da1 mercanti i piu ricchi e piíi abi l i , fpe-
^ía-lraente quelli che avean gik trafficato in 
quelle regioni . Con queño Diploma fu am-
phata la ConceíTione, e la Compagnia fu 
meífa m poffeíro di tutri i paefi , &G. tra i l 
porto dv Sally rm al Capo di Buona Speran-
sa, pejf mille aani ; folamente rifervando 
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alia Corona Tomaggio di eí i i , Col dono di 
due Elefanti da prefentarfi al Re , o a'fuoi 
fucceífori, ogni volta che qualcheduno di 
eíü metteííe piede ne' paeü e nelle colonie 
nel tratto accordaío loro. 

I privilegj conceffi dal Diploma, fono, 
primieramente , che la Compagnia fia un Cor-
po polít ico; che abbia un íigillo comune, 
i l qual abbia dall' una parte un Elefante, 
foüenuto da due Negr i , e dall' altra i l r i -
tratto del Re. Che i l Governatore, col fuo 
deputato, e fette dei 24 afíiftenti, fienoabi-
l i t a t i , e autorizzaíi ad aífumere la direzion 
degli affari: che poííano tenere confeífi, fac 
leggi, impor gaftighi, &c. purché fieno 
difcreti, giuft i , e compatibili colle Leggi 
d'Inghilterra. Che gli avventurieri poflano 
trasferire i l loro capitale; purché la tras'a-
zione fía fatta in Confeíío aperto, e fia 
regiftrata. Che poífa alleflire e fpedir qual 
vafcelli íi vogüano, per commercio, opee 
guerra; ma che paghino i dazj e le ga-
belle. Che non altri Vafcelli, fuorché quel
l i della Compagnia , o gli autorizzati da 
eíTa, trafficar poííano dentro i l im i t i del 
paefe a lei accordato, fotto pene di confi-
ícazione . Che la Compagnia poíTa far guer
ra , in difefa delle fue colonie, contro gl ' 
invafori, &c. che abbia i l benefizio di tuí-
te le miniere ne' fuoi territorj; i l Re fola-
mente rifervandofi due íerzi delle miniare 
d'oro, purché fi fottoponga a due terzi del
la fpefa. Per u l t imo, che i l Re riferví pet' 
sé e per l i fuoi fucceífori, i l diritto d ' i n -
tervenire , e di cífere ammeífo in qualun-
que tempo come capitaliíla, contribuendo 
una fomma proporzionata al reftante*. 

Queflo Diploma fu confermato con nue
ve lettere patenti nel lóy^ ; feguito da una 
proclaraazione, che rinforzq 1' oífervanza 
dell'articolo d'efclufione: roa né i l diplo
ma, né la proclamazione valendo ad aíficu-
rar la Compagnia dai Contrabandieri, s'eb-
be ricorfo alia protezione del Re Giaco-
mo I I . ch'era ñato due volte tra i l nume
ro de'Mercanti avventurieri, da cui fu ot-
tenuta una dichiarazione ngoráfiíTima a fu© 
favore neU'anno 1685. 

Su queílo piede la Compagnia durb fem-
pre da poi, fin alT anno 1720. quando ef-
fendofi formata una nuova Compagnia Afri
cana dal Duca di Chandos , ed a l t r i : e pro-
cacciato un diploma a coflo di 250000» l i f 
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re flerl. le dueCompagnie tofto fi unirono. 

La COMPAGNI A cf Amburgo, é il piü vec-
chio ftabilimento di negozio nel Regno ; 
benché non fempre conofciuto con quefto 
nome, né riftretto a quegli anguíli l i m i t i , 
fotto de' quali egli é oggidl oonfínato . Fu 
chiamato in prima IzCompagnia de Mercan-
ti trafficanti a Calais, in Ollanda , in Zee-
land , nel Brabante, e nelle Fiandre : pofcia 
acquiüb i l titolo genérale di wemmíi avven-

d'Ingbilterra; come comporta di tut-
t i i Mercanti Inglefi , che trafficavano ne' 
Paefi Baflfi, nel Báltico, e nell 'Océano Ger
mánico . Finalmente, fu chiamata la Com-
pagnia de Mercanti avventurieTt d'Inghilter-
r a , che trafficam in Amburgo , 

Queña Compagnia, egualmente che al-
cune altre in Inghilterra erette fu ld i le imo-
dello, é diíferentiííima dalle fopramentova-
te ; e ha un divario fterrainato daü'ordina
rio piano e Hflema di taü Societa . I n fatti 
quefla non é una Societa di negozianti, cia-
ícuno de'quali fomminiftri una parte della 
fomma, per coílituire i l Capitale della Gow-
pagnia; ma una mera aííociazione , od un 
corpo di mercanti, che non ha altro in co-
mune fe non l 'accordoeil privilegio di traf
icare in Amburgo , e in alcune altre Cit-
ta della Germán i a ; ognuno trattando e d i -
rigendo i l fuo proprio commercio,' eful fuo 
proprio fondo: folamente oífervando una cer
ta difcipüna , ed alcune rególe, chenonaltri 
che la Compagnia pub ílabilire o mutare. 

La prima Carta, o Diploma , per cui la 
Compagnia <$ Amburgo fu íhbilita , fu nel 
1 4 0 6 , fotto i l regno del ReEnr i co IV . Fu 
pofcia confermata , ed accrefeiuta con vari 
privilegj da mol t i de' fuoi fucceífori ; Tra 
gl i altri da Enrico V . nel 1413. da Enrico 
V I . nel 1422. da Enrico V I L nel 1493. 1505. 
c 15015 , da Enrico V I I L nel 1509. 1517. 
e 1531 ; da Edoardo V I . nel 1547 \ dalla 
Regina Maria nel 1553. da Elifabetta nel 
1 5 5 4 , e 1 5 8 6 , da Giacomo 1. nel i(5o5 , e 
Cario I L nel id<5r. 

Ma di tutti queñi Diplomi , non v i fon 
propriamente , fe non quells d'Enrico I V . 
d1 Enrico V I L d' Elifabetta , di Giacomo, 
« di Carla , o che fíen di qualchc impor-
t a m a , o che diano alia Compagnia qualche 
cofa da nuovo; le altre eífendo mere con-
fermazioni. 

A van t i i l diploma d i Enrico I V . tu t t i i 
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Mercanti Inglefi , che trafficavano fuori del 
Regno, lafciavanfi in !or propria baila edi-
ferezione ; e trattavano negozj co'foraftie-
r i , ognuno per sé fenza alcun riguardo al 
genérale commercio della Nazione. 

Avendo Enrico oífervato queílo difordi-
ne, procuro di rimediarvi , con uniré tut
t i i mercanti de' fuoi Dominj in un corpo;' 
con che , fenza che alcuno perdeífe la l i 
berta di trafficare ciafcun per sé , foíTero 
perb tutti governati da una Compagnia fem
pre íuffiftente ; e foggetti a regolazioni , 
le quali aíficuraíTero I ' interefle genérale del 
nazionale commercio, fenzapregiudizio del 
vantaggio de'particojari. 

Con quefta mira , egli accordb a tu t t i 
i Mercanti de' fuoi Stati , particolarmente 
a quelli di Calais , che allora era in ma
ní fue , i l potere di aífoziarfi in un corpo 
polí t ico, con direttori egoverna to r í , si in 
Inghilterra , come fuori ; di tener aífem-
blee , per ¡a direzione de' negozj, e per la 
decifione delle Controverfie tra' Mercanti ; 
di far leggi , di puniré i delinquenti , e d' 
imporre modérate taífe, e dazj fopra le Mer-
canzie, e fopra i Mercanti , da impiegaríi 
in fervigio dell'intero corpo. 

Quefti pochi artieoli del Diploma di En
rico I V . furono moho accrefeiuti da Enri
co V I L che primo diede loro i l titolo di 
Mercanti avventurieri per Calais, per 1' Ol 
landa , &c. diede pur loro i l potere d ' in
timare e continuare fiere franche a Calais; 
e ordinb che per eífere riputato membro del
la Societa, ogni perfona pagaífe venti mar
che ñerline ; e che i diverfi membri inter-
veniífero nelle generali adunanze deílinate 
e fiíTate dai direttori , o in Londra, o nel 
porto di Calais, o altrove. 

L ' inefecuzione di queíV ultimo articolo , 
e i l trafeuramento di alcuni altri , avendo 
caufate gravi inconvenienze negli afíari del* 
la Compagnia , íi procaccib un altro Diplo
ma ; col quale, la pena di carcerazione fu 
minacciata a quelli che fi aífentaffero dai 
Confígli e dalle Radunanze fenza caufa le-
g i t t i m a , o difubbidiífero alie leggi» 

Eífendo flata fatta una Petizione alia Re
gina Elifabetta , nel 1564 , perché foíTero 
fpiegati certi artieoli del Diploma d' Enri
co V I L e confermati g l i a i t r i , accordati da 
altri Re; queüa Prtncipeífa, con un diplo
ma del medefimo anno, dichiara , che per 
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£nirc tutte le contefe, fi rifaccia un nuovo 
corpo oá una nuova unione fí rormi , lot-
to i i titolo di Compagnia de Mercanti avven-
turieri d' Inghiltena; che tutti quell i , i qua-
Ji erano membri delia ^im^Compagma pof-
fano eíTere ammeffi membri di quefta: che 
abbiano un figillo comune ; che ammetter 
pofifano nella lor focieta quali altre períb-
ne, ed a quai patti vorranno ; e di nuovo 
fcacciarneli fuori in cafo di mala condotta : 
che la Citta d'Amburgo , e le Cittadi v i -
cine fi computino nel diftretto loro accor-
dato , infiem con quelle de'Paefí baffi &c. 
che erano della prima Compagnia. Che ml -
fun raembro fí mariti fuon del regno ; non 
coraperi terre in akuna Citta oltremare : 
al tr imenti , ipfo faélo , ne fara elclufo per 
fenjpre. 

Le manifatture di lana effendo i l prin
cipal oggetto della loro appÜcazione , «rgli-
no incontrarono prima una grande oppofi-
yione in cib , per parte delle Cit ta Aníea-
íiche , che fpeffo glí coftrinfe a mutare i 
loro pubblici mercati , e le Fiere i e poi 
fotto i l Re Giacomo I . che aveva eretto 
nel l é i ó . un corpo, a favor di alcune per-
íone prívate , le quali fi offerfero di met-
tere in piedi una nuova manifattura per 
fingere e íbppreííar panni &c. fotto i l qual 
preteflo alia Compagnia de'mercanti avven-
turieri fu proibito di negociare su queilo 
capo. Ma i l progetto non eííendo r iu íc i to , 
€ i l diploma eíTcndofi rii^otato due anni do-
po, i mercanti avventurieii , la cui Compa
gnia erafi difciolta, furono rimefíi nel i ó i y , 
ne'loro antichi privilegj, ed un nuovo di
ploma fu dato loro , che confermava i l lo
ro jus efclufivo j e dava lor facolta d'aver 
de 'miniñr i nelle diverfe Dogane , per in
vigilare che non íoíTero pregiudicati nelle 
lor manifatture di lana , fotto pretello di 
íimili mercanzie, che ad altri veniva per-
meíTo di mandare in altre part i . Queflo di
ploma del Re Giacomo , é 1'ultimo di quel-
l i confermati da Cario I I . nella gran Car
ta del 1661. 

Le rivoluzioni che accadettero ne'Paeíi 
baffi verfo i l fine del decimofeÜo fecolo, e 
che gittarono i l fondamento della Repub-
blica ó 'Ollanda, avendo impedita la Com
pagnia , dal continuare i l fuo commercio 
con ! antica fuá liberna ; ella fu obbligata 
di nvolgerlo quaG totalmente verfo A m -
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burgo, cd altre Citta dell 'Océano Germá
nico : dal qual cambiamento , alcuni pre-
fero motivo di mutarle i l nome , inque ld i 
Compagnia Amburgo; benché Tantico t i 
tolo di mercanti avventurieri ritengafi tutta-
via in tut t i i loro fer i t t i . 1 

L a COMPAGNIA della Rujfia , fu prima 
progettata verfo i l fine del regno del Re E-
doardo V I . efeguita negli anni primo e fe-
condo di Fihppo e di Maria j ma non ebbc 
la fuá perfezione, fe non quando i l fuo di
ploma fu confermato con atto del Parlamen
to fotto la Regina Ehíabetta , nel t$66. 
Ella ebbe la fuá origine da certi avventu
rieri , che furono mandan fopra tre vafcelli 
alia feoperta di nuove regioni; ed a trova
re un paífaggio alia China per i l Settentrio-
ne e Levante ; quefti eífendo entrati nel Mar 
Bianco, ed avendo approdato ad Archangel, 
furono a disraifura ben ricevuti dai Mofco-
v i t i ; e nel loro r i torno, procacciarono let-
tere patenti , per afficurarfi i l commercio 
della Ruffia , per cui avean formata TaíTo-
ciazione. 

I I Diploma fu promeííb loro da Edoardo 
V I . - m a , lui defunto , fu fpedíto dalla Re
gina Mana nel 1555. Con queíto diploma 
P aífociazione fu dichiatata un corpo politi-
co, fotto i i nome di Compagnia dé1 mercan
ti avventurieri d'Inghilterra , per la feoperta 
di terre , dijiretti , ifole, &c . incognite, o 
non [requémate . I loro privilegj furono , 
avere un governatore, quattro Confoli , e 
venti quattro aífiftenti , per i l Joro Com
mercio; e quanto alia lor politica, far leg-
gi , infliger gaü igh i , fpedire vafcelli a fa-
re feoperte ; préndeme il pe fie fío a nome 
del Re, ergervi la bandiera reale d ' Inghi i -
terra ; e finalmente, i l privilegio efclufivo 
di trafficare inArchangel , e in altri porti 
della Moícovia, non ancor frequentata dagl* 
Inglefi . 

Quefto diploma, non eífendo baflevolraen-
te oífervato, fu confermato dai Parlamento 
neli' ottavo anno della Regina Eíifabetta ; 
e í i o r d i n b , che, fendo i l primo nome trop-
po lungo, fuífero ormai chiamati h Compa
gnia de' mercanti Inglefi , per difeuoprire nuo-
vi traffichi y fotto i l qual nome poteífero 
acquifiare e tenere ogni forta di terre, fon-
di , éntrate &c. che non eccedeffero 100. 
marche per anno , e non dipendeflero da 
Sua Maefla. Che niuna parte di Continen-
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t e , l i b i a , Porto &c. ignot i , o non frequen-
«ati avanti la prima intraprefa de'mercan ti 
clella lor Compagnia , fituati al N o r d , o Nord-
W e f l , o Nord-eft di Londra ; né tampoco 
alcuna parte del continente, iíble &c. íbg-
gette al!1 Imperador della Ruffia , o nelle 
regioni dell1 Armenia , Media , Ircania, 
Perfaa, o del Mar Cafpio, fi aveffero a v i -
íitarc da alcun fuddito d' Inghilterra , per 
cfercitarvi comrnercio , fenza i l confenfo 
delia detta Compagnia , íbtto pena di con-
ífcazione. La detta Compagnia non fi fer-
vir^ di altri vafcelli nel fuo nuovo com
rnercio , fuorché di quelli della Nazione; 
né trafporterva panni, íargie , ed altri drap-
pi di lana , fe non faranno prima t in t i e 
íbppreííati . Che in cafo cHe la Compagnia 
difcontinuaífe da s é , lafciando di fcancare 
merci e derrate su la piaggia del Monaftero 
di San Nicolb nellaRuffia, o di qualche al-
1ro Porto su le Coñe fettentrionali della Ruf
f ia , per lo fpazio di tre anni; gli altri fud-
di t i d'Inghilterra potranno trafficare a Nar-
va , mentre la detta Compagnia avera inter-
rotto i l fuo commercio nella Ruffia ; valen-
dofi pero foltanto di navi Inglefi . 

Queda Compagnia fuffifté con riputazio-
ne quafi un intero fecolo , fin al tempo 
delle Guerre C iv i l i . Dicefi , che il Czar 
allora regnante , avendo intefo 1' omicidio 
del Re Cario I . ordinb che fi difcacciaííe-
ro tutt i gl ' Inglefi ch' erano ne' fuoi Sta t i ; 
del che approfittandofi gli Ollanciefi, ven-
nero a flabilirvifi in vece loro. Dopo i l R i -
í lauramento del Regno, gli avanzi della Com
pagnia ílabilirono di bel nuovo parte del fuo 
commercio in Archangel, ma non mai piu 
col medefimo buon efito di prima: eíTendofi 
gia i Ruffiani ben avvezzati coi mercati , 
c colle mercanzie Ollandefi . 

Quefla medefima Compagnia é tuttor' in 
piedi , quafi alia maniera di quella d 'Am-
burgo, c delle Compagnie Settentionale, e 
Turchefca, c ioé ,ogni membro di effa traf-
íica per sé e dal luo proprio fondo ; pa
gando foltanto un riconofcimento di 12 , 
o 13 1. fierline , oltre alcuni altri doveri 
impofii di quando in quando per l i bifogni 
della Compagnia , e del Commercio genérale . 

COMPAGNIA del Mar del Nord j o , come 
alcuni, piu concordemente al fuo Diploma, 
la chiamano , Eajiland Company ^ la Com
pagnia delle teñe Orkntali , é íhb;l i ta ful 
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piede di quella d'Amburgo , da cuí patt 
che fia ñata fmembrata. 

I l fuo diploma ha la data dell'anno 1579. 
Col primo articolo la Compagnia é eretta 
in un corpo político , fotto i l titolo della 
Compagnia de Mercan ti deW Oriente j che 
debb'eífere compofia di fudditi Inglefi , tut
t i veri Mcrcanji , che ne hanno efercitato 
l'impiego, ed hanno trafficato per i l Sound , 
avanti l'anno 15Ó8. nella Norvegia , nella 
Svezia, nella Polonia , nella Livonia , nella 
Pruffia, nella Poraerania &c. come anco a 
Revel, a Koningsberg , a Danzica , a Cop* 
penhaghen &c. eccettuato Narva , la Mofco-
via , e i paefi da effa dipendenti. La maggior 
parte degli articoli feguenti accordan loro le 
folite prerogative di taliCompagnie, come i l 
Sigillo, un Governatore , configli o corti di 
giuftizia, leggi &c. 

I privilegj particolari di queíU Compagnia; 
che niuno vi fia ammefíb per membro, i l 
quale fia gia membro di qualche altra Compa* 
gnia j né tampoco alcun negoziante al mi 
nuto . Che niuno vi fia ammeflb, fenza f 
esborfo ái k i lire , tredici fcellini , e fei 
foldi. Che un membro di un' altra Compa
gnia, volendo rinunziare ai privilegj di ef
fa, ed eífere ricevuto in quella dell'Orien-
te , fara ammeíío ¿ m m ; purché procuri l* 
iñeffo favore per un mercante del!1 Orien
te , che defideri empire i l fuo iuogo. Che 
i Mercanti avventurieri, che mai non traf-
ficarono nell'Oriente , ne'luoghi efpreffi nel 
Diploma, poffano eífere ricevuti come mem-
bri della Compagnia , pagando quaranta 
marche : che non oítante quefta unione de
gli avvemurieri d'Inghilterra , con la Corrt' 
pagnia de l f Oriente, ognuno avera a ritene-
re i fuoi dir i t t i e privilegj . Che non ef-
porteranno panni fe non t int i e foppreffati; 
eccetto che ico pezze per anuo, che fono 
]oro permeífe gratis. 

Queílo Diploma fu confermato da Car
io I I . nel 1661 , con quefia aggiunta, che 
niuna perfona di qualfivoglia qualita abi
tante in Londra , fia ammeífa come mem
bro , fe non é uorao libero e cittadino di 
eífa , cioé fia capace di godere de' dir i t t i 
della Ciítadinanza . 

La COMPAGNIA della Turchia , o del 
Levante. Queíla Compagnia é íhbilita ful 
piede di quella di Embargo , cioé in eífa 
non vi é capiíaie o fondo comune dove gli 

av-
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aweníur íer í deporuino le loro fomme, per 
fare un commercio unito e íb lo; mai lcom-
mcrcio vi é libero, ogni membro traffican-
<3o da sé ; oífervando pero le rególe egl ior-
dini della C o w ^ w / ^ ; e contribuendo, nell' 
uopo, alie fpefe comuni. 

Quefto florido corpo ha avuta la fuá ori
gine ib tro la Regina Eiiíabetta : Giacomo I I . 
confermb i l fuo Diploma nel 1606 , e v i 
ággiunfe nuovi privilegj. Nel tempo delle 
guerre c ivi l i , accaddero alcune innovazio-
ni nel governo della Compagnia, eflendovi 
fíate ammeffe per membri molte perfone 
ron capaci , o le quali non íi conforma-
vano alie regolazioni preferirte ne' D i p l o m i : 
Cario 11. rimeíío che fu nel Trono , pro-
curb di ílabilirla su l'antica fuá bafe ; al qual 
fine, ei diede una Patente, la quale conte-
neva non folamente una confermazione de-
gli antichi Dip lomi , ma anche diverfi nuovi 
articoli di riforma. 

Per quefto mezzo la Compagnia fu eret-
ta in un corpo político, capace di far leg-
gi &c. foíto i l titolo della Compagnia de 
Mercanti d' Inghilterra , trafficami nemari 
del Levante. I I numero de' membri non é 
limitato , ma e ordinariamente circa tre-
cento . La principale qualificazione richie-
í l av i , é , che i l Candidato íia un uomo l i 
bero e cittadino di Londra , e Mercante 
all ' ingroflb , o per la fuá famiglia , o per 
aver fervito fopra vafcclli i l corfo di íett ' 
anni. Quelli che han meno di 25 anni d' 
cta , pagano 25 lire íler). nell' elfere am-
mcffi; i piü adu'ti , due volte altrettanto. 
Ognuno fa giuramento, nel fuo ingreífo, di 
non mandare mercanzic nel Levante , fe 
non per proprio fuo contó , e di non con-
fegnarle ad altri che agli agenti o fattori 
delle Compagnie. 

La Compagnia ha una corte, o Coníiglio 
in Londra, compoílo d'un d ipú ta te , e do-
dici direttori o affiftenti , che tuíti deono 
actualmente abitare in Londra , o ne' fubur-
b j . Ella ha puré un governator diputato in 
ogni Ci t t í i , o porto, dove v i fono mem
bri clcl!a Compagnia . V aísemblea in Lon
dra manda fuori i vafcelli, regola la tarif-
fa per i l prezzo a cui le raerci Europee 
mándate nel Levante fi hann'a venderé; e 
per la qualita di quelle che fe ne ritraggo-
« o . Leva tafse fopra le mercaozie, per fup-
ghre ai peG, ed alie fpefe comuni della Ccw-
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pagniat, prefenta 1'Ambafciatore che i i Re 
dee tenere nel porto j elegge due Confoli per 
Smirne e Coftantinopoli &c. Una delle mi-
gliori regolazioni della C o w ? ^ ^ , énon la -
íciare che i Confoli , e neppur gli Amba-
feiatori, fiííino di per sé 1' impofizione fo
pra i vafcelli, per fupplire alie comuni fpe
fe; (cofa fatale nlk Compagnie di quafi tut-
te 1'altre Nazioni ) ma accordare una pen-
fione aU'Ambafciatore ed ai Confoli , ed an
che ai principali M i n i f t r i ; come al Segreta-
r i o , al Capellano , agl'Interpreti, ed ai Gian-
nizzeri; affinché non pofsano mai avere al-
cun pre teño, per raccogliere fomme di dana-
yo, fopra i Mercanti o le mercanzie. 

Ne' cafi üraordinarj, i Confoli , ed anche 
1'Ambafciatore ñefso, han no ricorfo a due 
deputati á&\h Compagnia 1 che rifiedono nel 
Levante: o , fe Taífare é di moho r i l ievo, 
radunano tutta la nazione. Quivi fono rego-
lati e divifati i regali da farfi , i viaggi, ed 
ogni cofa che efiga matura deliberazione: e 
giufta le rifoiuzioni quivi prefe, i deputati 
ordinano al teforiere di fomminiílrare i l d¡-
naro, &c. che é necefsario. 

E' vero, che l'ambafciatore ed i l Confole 
pofsono operare foli in quefte occafioni; ma 
eífendofi loro accordata lapenfione con pat
io di declinarle , fi appigliano piü tofto al 
partito di ñarfene cheti. 

I I Commercio ordinario di qutñiCompa' 
gnia) impiega da 20 fino a 25 vafcelli, di 
25 in 30 pezzi di Cannone. 

Le merci efportate fono panni di tutte le 
fpezie ecolori , peltre, piombo , pepe , coc-
ciniglia , e una gran quantita d'argento, 
che prendono a Cadice : i ritratti fono feta 
cruda , galla , camraellotti, lañe , cottoni, 
marrocchini, cencri per far vetro e fapone , 
e diverfe gomrae , e droghe medicinali. 

I I Commercio di quefla Compagnia alie 
Smirne, a Coftantinopoli , e Scanderona , 
nonéfl imato gran cofa meno coníiderabile, 
che quello della Compagnia dell' India Orién
tale ; m a é , fenzadubbio, piü vantaggiofo 
all 'Inghilterra, in quantoche fmaltifce mol-
to piü delle manifatture Inglefi che l 'altro, 
che per la piü parte fi compie in dinaro. 

I luoghi rifervati per i l commercio di que-
ñaCompagnia , fono tutti gli Stati di Ve-
nezia ; la Repubblica di Ragufi ; tutt i g i l 
Stati del Gran Signore , ed i Porti del Le
vante e del Mediterráneo; eccettuati Carta

gena, 
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gena, Alicante,Barcellona, Valenza, Mat-
íiglia, Tolone , Genoa , Livorno , Civita 
Vccchia, Palermo, Meí í ina , Malta , Maio-
r ica, Minorica, e Corfica ; con altri luoghí 
nelle Cofle dclla Francia , Spagna , ed 
I tal ia . 

COMPAGNIA del Mar del Sud. M o l t i vo-
gliono che queÜa Compagnia ftabilita verfo 

i l fine del X V I I . Secólo , abbia avuto per 
ífcopo principaie originalmente un vantag-
gio polí t ico, diretto a raccogliere un fondo 
di danaro, per fervir nelle occafioni prcfsan-
t i dello Stato, piuttoño che efsere un rcale 
e vero fíabilimento per motivo di commer-
c i o . Imperocché la Nazione effendo efaufta 
d i danaro per le lunghe Guerre con la Fran
cia , non é da üupiríi che fi facefse forgere 
11 fantasma di una nuova Compagnia , per 
farvi entrare per fottofcrittori , uoraini de-
«arofi; credutofi queQo un efpediente único 
per rifarfi, e accattar fuíiidj confiderabiii di 
danaro, ienza difcontentare i l popólo, gia 
tonfumato dalle gravofe i m p o í k i o n i , &c. 

Sia come fivoglia, egli é certo che i l M i -
niñero non pensó mai da buon fenno, du
dante tutto i l corfo dellaGuerra, di fare fla-
bilimento alcuno fulle cofte deli' America 
Meridionale \ ch'era la cofa della quale ve-
D i van o i popoli lunfingati; olere che, eíTen-
do flato manifeflamente pervertito e impie-
gato i l fondo in fupplire alie fpefe della 
Guerra, i l fuo valore erafi cosí abbafsato, 
che dovea in tutta probabilitá eíüngueríi e 
andaré affatto in nulla , fe 1' inafpettato fuíTx-
dio e refpiro che tal Compagnia o i l fuo fon
do trovb nel 1713 non v i avefse poíío ar-
gine. 

Col Tra í t a to di Utrecht , i l Negozio del
la Compagnia Francefe deü' A fifi en t o , che do-
•vea fomminiñrare Negri alie Indie Occiden-
la l i Spagnuole, fu ceduto agí' Ingleíi , a pro 
della Compagnia del Mar del Sud, che allor 
f i rimife in piedi dal lánguido fuo flato, e 
^•'venne tale e tanta, da poter competería 

k floride Compagnie di commercio in 
.-i-ra. 

I l trattato di quefla Compagnia co'Spa-
gnuol i , comiocia dal Maggio del 1713 i ed 
ha a fuíliflere per 30 anm ; dentro i l qual 
tempo la Compagnia dee provedere V Ame-
fica Spagnuola di 144000 N e g r i , di ambe-
¿ue i l'effi, tra i quindici ed i ventieinque 
znm di «ta, fani , &c. a ragione di 4800 
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per auno: c per tutto quel numero di p í l 
che ne fommioiflrera , dovera pagare fola-
mente la meta de'di r i t t i al Re di Spagna pee 
l i primi 25 anni del Trattato, od affiento. 
Si puo aggiugnere , che in coníiderazionc 
di 200000 piaflre sborfate anticipatamente 
al Re di Spagna , da eííere rimborfate fe-
condo che i diriíti crefeeranno durante i 
dieci primi anni , la Compagnia dee paga
re tai diriíti folameníc per 4000 : i l dirit-
to regio é 33 piaflre ~ per teña . Vedi 
ASSIENTO. 

I I principaie flabilimento o fede della 
Compagnia dell' Affiento Francefe , fu a 
Buenos Ayres , Citta di traffico confidera-
bile fulla cofla dell' America Meridionale. 
La Compagnia del Mar del Sud che fenza 
cambiar nome, aífunfe íopra di sé i l Ne
gozio de 'Negri , conferva TifleíTo pofto; ed 
i v i é , dove i vafcelli sbarcano i loro Ne
gri , che han coraprati per tutte le Cofle 
dell'Africa loro aííegnate . 

La Compagnia certamente principib con 
buona riufcita; e v' era adito a fperare an
cor di meglio: perocché, oltreché i l valo
re de! loro fondo i primi cinqu'anni crebbe 
piü velocemente, a proporzione, che quelio 
di qualunque altra Compagnia, S. Maefla , 
dopo avere in eífa acquiítate 10000 1, fler-
l ine , fi compiaeque di condifeendere ad ef-
ferne Governatorc, o primo direttore . Per 
quel che refterebbe a diré di eífa, e di quel 
treno fatale di Compagnie romanzefehe ch' 
ella fi tiro dietro, ci pare opportuno ^ i manr 
daré all ' articolo BOLLE . \ ^ 

La COMPAGNIA d' Harborough . Quefla 
Compagnia é ancor (nell'anno 1 7 2 2 ) fo-
lameute in embrione : i l fuo feopo édif la-
bilire un immediato commercio tra i fud-
di t i d' Inghil térra, e quei de' Territorj Ger-
manici di S. M . I I primo difegno , o la 
prima planta ne fu abbozzata nel 1717 j fi 
ottenne poco tempo dopo un Diploma : i l 
reflo fapraffi col tempo . 

COMPAGNIE deWIndia Occidentale, o quel-
le delle Colonie Inglefi nell' America Set-
tcntrionale , fono d' una claífe inferiore al
ie fopramentovate , e in troppo numero ; 
ficché non fi poífono qul a lungo deferive-
re. I loro nomi fono, L a Compagnia della 
Baya d? Hudfon ; la Compagnia di Virginia ; 
della Nuova Inghiltena ¡ le Compagnie del 
JNuovo Tork, di Fenfylvania, ddla Nuova Seo-

zia y 
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%¡a ) di Malfachufet , di ConneBicut , ddle 
Bermude, diTobago, e della Carolina. Vedi 
COLONIA, ePIANTAZIONE. 
^ La COMPAGNIA di Darien, Scozzefe ^ fu 
habilita con buon profpetto in Edinburgo , 
nel i6gg , per lo coramercio dell' America 
Meridionale , MandoíU un armamento e 
una Colonia , e fi tentó di íhbilirla nell' 
Iftmo di Darien , che divide F America 
Sett. dalla Merid. Ma i l Miniflero Ingle-
fe non avendo giudicato a propófíto di ap-
provare e proteggere i primi paffi deha 
Compagnia i che aveano fcompigHata laSpa-
gna , fempre gelofa di cotefta parte de' fuoi 
Territor; , la Colonia Scozzefe fu difperfa 
da' Spagnuoli nel 1700 : e cosí fvani i l piu 
bel progetto, che mai íieíi formato per con
tendere a quella Nazione i l poíTeíTo di que' 
Paefi, da 'quaí i ella pretende di eícludere tut-
te le altre Nazioni . 

La COMPAGNIA Ollandefe deW Jndie O-
rientali , ebbe la fuá origine nel tempo de' 
maggiori sforzi che queí popólo adoperb 
per la fuá liberta : imperocché avendo gli 
Spagnuoli proibito ogni commercio cogii 
Ollandefi , e chiufi tut t i i lor por t i ; la ne-
ceílita. fuggerl ad alcuni Zelandefi di cer
care un nuevo paífaggio alia China per l i 
Mari Settentrionali Orientaii. Divenuta poi 
fruí!ranea quefta Tntraprefa , dopo tre diver-
íi armamenti nel 1 5 9 4 , 1 5 9 5 , e 1 5 9 6 , fu 
formata una nuova Compagnia fo t to ' l norae 
di Compagnia ddle pañi ¡ontane ; che , nel 
i 595 , prefe 1' ordinaria ftrada de' Portoghe-
0 all' Indie , e ritorno in due anni e mez-
zo di ' tempo, con piccol guadagno, m a c ó n 
buone íperanze . 

Queila Compagnia , ed un' altra nuova 
poc' anzi üabilita in Amítcrdam , eífendoPi 
unite, alieftirono deli' altre flotte; e quede 
dierono occafione ad altre Compagnie in A m -
ñerdam, in Rotterdam, inZeeland, &:c. a 
tal che gli Stati cominciarono a témeme qual-
che mutuo pregiudizio : Con queíT appren-
fione, chiamarono tu t t i i direttori delle di-
verfe Compagnie , i quai confentirono ad una 
unione , i l cui trattato fu confermato dagli 
Stati nel l éoz : época confiderabiliíTima , del 
P}u iodo e rinomato ftabilimento di commer-
C10 > che mai vi foífe nei Mondo. 

11 fuo primo Capitale fu fei mi l l i on i , e fei-
cento radie fiorini. EU'ebbe 60 direttori , di-
viíi in diverfeCarnerea 20 in quella d 'Am-
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ílerdam , 12 in quella di Zeland , 14 in quel
la di Delft e Roterdam , ed un fimil numero in 
quelíe di Sluys e Horn . 

Secondo che fpira un Diploma o i l tempo 
d' una conceííione , la Compagnia ¿obbíigata 
di procurarle un nuovo, loche ella ha fat-
tog iaqua t í ro volte dopo i l pr imo; cioé uno 
nel IÓ22, per anni 2 1 . come i l pr imo; un' 
altro puré per anni 2 1 . che comincia nel 
1^47. e i l terzo nel 1665 , per 25 anni; i l 
quarto anticipatamente , che comincia nel 
1698 , per finiré nel 1740. Ciafcun Diplo
ma coila alia Compagnia una fomraa confi-
derabile, quello del i6¿^j. coQb 1600000 lí-
re , e l i due feguenti di p iü . L ' ultimo del 
i^pS fu confermato con decreto degli Stati 
Generali , che accordb i l privilegio efclu-
í ivo. 

Le fueFattorie, Reíidenze, &c. ne l l ' In 
die Orientali , fono quaíi infinite; prenden-
do dal Golfo Perfico fin alie Cofte della Chi 
na ; la principale é quella di Batavia , cen
tro del loro Commercio : i v i rifiede i l loro 
Genérale con la maeíta e con lo fplendore 
di un Principe Sovrano ; facendo la Guerra 
e la Pace co' Re e cogí' Imperatori Orienta
l i , a fuo talento. 

Le altre fattorie piü confiderabili , fono 
Taiouam su la cofia della China , Nangifac 
nel Giappone, Malaca, Surat, Arnboyna , 
Banda , Siam , Mol ucees , &c. Diverfe su 
la Cofia di Coromandel , e in Ifpahan , al 
Capo di B. S pera tiza , &c. In tutto , conta-
no 40 fattorie, e 25 fortezze. Eglino han-
no nelle lor mani i l traffico mtero delle Spe-
zierie. 

La COMPAGNIA Ollandefe á d f Indie Occi-
dentali , fiabilita nel 1621 con privilegio 
efcluíivo di trafficare per 24 anni lungo 1c 
Cofte deli 'Africa, fra i l Trópico di Cancro, 
ed i l capo di B. Speranza; e nell'America , 
dalla punta meridionale di Ncwfoundland , 
per l i firetti Magellanico, le Maire , od al-
tr i fin alio ftretto d' Anian , ne' Mar i del Nord 
edelSud. 

I direttori fono divifi in cinque Camere, 
( come nella Compagnia deli' India Oriéntale ) 
dai quali ne fono eletti 19 per la direzione 
genenrle degli affari . Nel xó^j la Compa
gnia r i novó i l fuo Diploma per 25 anni , 
ma appena poté rcggcre per tutto i l tratta 
di quefto tempo , a cagione delle fue gravi 
perdite , e fpefe uei prendere la baia d i T o -

dos. 
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dos los Santos, Femambuc, e la maggior 
parte del Brafile ai Portoghefi . La debolez-
za di quefla Compagnia, ch'ebbe diverfe 
volte tentato in vano di unirfi con quelia 
dell' Indie Orientaii, fe ch' ella fi fcioglief-
fe, dopo fpirato i l tempo del fuo Diploma. 

Nel una nuova Compagnia, com-
poña de' proprietarj antichi e de' lor credita-
r i , fu meíTa ne 'meds í imi diri t t i e flabili-
menti della prima: ed ella fuffifte ancora 
con onore: i l fuo primo capitale fu circa 
íei mil l ioni di fiorini, I fuoi pofti princi-
pali fono, uno a Capo verde, un altro su 
la cofta d'oro á"1 Africa, a Tabago, o Cu-
raflfao, &c. nell'America . 

La COMPAGNIA Ollandefe del Nord non 
iia privilegio efcluíivo; gli avantaggi della 
fuá Patente efíendo di un'altra fpezie , e d i 
lleve confiderazione. 

V i fono puré nell'OlIanda, alcune Com-
pagnie per i l Mar Báltico , per la pefca del
la Nuova Zembla,. per lo ftretto di Davis , e 
per la Groenlandia : non fono pero le loro pe-
fche interdeíte a trafficand privati ; tutta la 
differenza tra effi e le Compagnie confiften-
éo in queño,, che i primi non poffono git-
taríi su la fpiaggia per tagliare in pezzi i l 
loro pefce , e fondere i l lardo; ma devono 
portare in Oüanda i l loro carica.. Vedi PE
SCA . 

COMPAGNIA Ollandefe d'eir Levante. I n 
^tigore non vi é nelTOllanda Compagnia del 
Levante: ma i l commercio de' trafficanti pri-
vati é si conílderabile,. che la Repubbiica 
o'ha prefo fopra di sé la regolazione * 

A tal fine, fu flabilita una Camera di 
áirei ione in Arafterdam compofta di fei de-
putati e d' un Cancelliere; che , fotto i Boĉ -
gomaí l r i , piglian cura d' ogni cofa che fi r i -
ferifce al coramercio del Mediterráneo : fpe-
zialmente a quel delle Smiine e di Coñaa-
t inopoli . 

Queña Compagnia nomina i Confoli , de
termina i l numero, e la forza de' Conva-
gli , decide le differenze fra i Negozianti j , 
£d. ha un diritto , fe Tuopo U richiede, 
d i aggiungere nuove regolazioni alie vec-
£hie , benché non. abbiano forza, fe noa 
fon; conferraate dagli Stati Generali. 

La COMPAGNIA Francefe deW" India Orlen-
fait, fu ftabilita nel 1664 , con un privile
gio efcluíivo, per trafficare nel corfo di 30 
anni i n t iu t i i M.m d d k Indis Orientali e 
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nel Mar del Sud: non dovendo eflerví am-
meífo alcun avventuriere fe non ha 1000 Hre 
di capitale; e fendo riputati regnicoli que* 
foraftieri, che hanno di capitale 20000 Hre. 

Nella patente s' accorda loro 1'ífola di 
Madagafcar; i l Re fomminiftra un quinto 
della fpefa dei tre primi armamenti, fenza 
intereífe; i l capitale eíTendo da rifonderfí in 
dieci anni; o , fe la Compagnia viene a per
deré su 1' intero, la perdita cada su la par
te del Re . 

I I fondo capitale della Compagnia, che, 
la maggior parte, fu fomminiftmo dal Re , 
afcefe a fette o otto millioni di l i re , ma 
aveva da eífere di 15 mi l l i on i . 

I n f a t t i , quantunque non mancaíTero i 
mezzi onde foílenere la Compagnia , nulla-
dimeno ella fempre andb ícemando, e fa-
cendo fempre vani sforzi per reggere , finat-
tantoché dopo aver d 11 rato per dieci anni 
fenza alcun cambiamento nella fuá forma 7 
non potendo piu a lungo foddisfare a' fuoi' 
impegni fu ron o concertate nuove regola-
zioni ma con poco giovamento. A l l ' u l t i 
m o , non effendo le cofe difpofte per uns 
nuova Compagnia dell' Indie Orientaü , nés 
gran vantaggio ormai piu fperandofi dalla 
vecchia, nel 1708 , i l Miniüero permife a' 
direttori di trattare coi ricchi Negozianti 
di S. Ma lo , e di rinunziar loro i l fuo pri
vilegio fotto certe condizioni . Nelle ma
ní di queíU ul t imi , , la Compagnia princi
pié a fiorire. 

La fuá fattoria principale é a Pondiche-
r y , su la coíia di Coromandel: queft' é la 
refidenza del direttor genérale ; le altre fat-
torie non fono di molta confidsrazione . Le 
raercanzie che la Compagnia. porta in Fran
cia fono fete, có t toni , aromati, caffé ?! 
r i fo , falnitroi diverfe fpezie di gomme e 
droghe, legni,, cera, tele indiane , o. per-
ñ a n e , muífelline, &;c. 

La COMPAGNIA Francefe dell'India Oc-
eidentale,. fu flabilita nel 1664. la fuá Pa
tente le diede la proprietk e la Signoria 
del Canadi , deH' Acadiaj delle Ifoíe A n t i l -
le , dell' Ifola di Cayonne, e della Terra 
ferraa d'America , dal fiume delle Amazo--
ni fino a quello d' Oronoko; con un pr i 
vilegio efcluíivo per i l commercio di que* 
luoghi, come puré di Senegal e delle Co* 
fíe di Guinea, per anni quaranta, pagan
do folamsnte U meta de' dazj 
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I I íbndo cklla Compagnia fu cosí gran

de che in meno di 6 mefi , 45 v * { c ^ 
furono alleftiíi ; co' quali preíe i l poíTel- • 
fo di tutte le piazxe dentro i hmit i deila 
patente , e v i íi ílabill un coramercio ; 
che peto non fuffitlé piu di nove anni. Nel 
1Ó74 la Patente , o i ! Dono fu rivocato , 
cd i Paefi fopraccennaíi fu roño riuniíi a1 
dominj del Re , come prima ; rimborfando 
i l Re le azioni degli avventurien . Quefta 
jivocazione nacque in parte dalla poverta 
della Compagnia , cagionata dalle fue per-
dite nelle guerre con l ' Inghilterra , che 1' 
avean neceffitata a prendere ad impreíhío 
piu d' un millione ; ed anche ad alienare 
i l fuo privilegio efclufivo per le Coííe dei-
Ja Guinea; e in parte dall'aver ella otte-
nuto gia i ! fuo fine, ch' era di ricuperare 
i l commercio dell' Indie Occidentali , che 
gli Ol'andefi aveanle to l to ; imperocché ef-
fendo oramai accoftumati i Mercanti Fran-
cefi a trafficare alie Anti l le , per conc'eífio-
ne deila Compagnia , . v i íi fono talmente 
applicati, che non fidubitb che non foífero 
per foflenere i l commercio, dopo lo fciogli-
mento della Compagnia. 

La COMÍ» AGNI A F r anee fe del Mijjiljipt, fu 
fíabilita nel 1684 in favore del Cavalier 
de ia Salle ; i l quale avendola progettata 
nel 1660 , ed citen do c reato Governatore 
del Forte di Frontignac, alia bocea del fía
me Miííiffipi, viaggib per tuíta quella Re-
gione nell'anno 1683 , e ritornb in Fran
cia per follecitare lo üabilimento . Ottenu-
to c ib , fi fece vela per la fuá nuova Co
lonia, con 4 Vafcelli carichi di abitatori , 
Scc. raa alT entrare nel Golfo del Meffico, 
non conobbc , per quanto credefi , i l f íume, 
i l quale gii avea coftata tanta fatica; ma 
fi ftabili fopra d'un altro, incógnito , do-
ve la fuá Colonia a poco a poco peri: di 
maniera che nel 1685 , non ne reftarono 
100 perfone . Facendo egli diverfe efpedi-
zioni per trovare i l MiíTiíTipi , fu uccifo 
in una di eíTe da un paríito che s'ararnu-
tinb contro di lui : dopo di che la Colo
nia fi difperfe e pen . Riufci meglio i l 
tentativo a M . d'Hiberville ; egli trovo i l 
Miff i f l ip l , vi planto una Fortezza , e v i 
írabill una Colonia Francefe : ma eífendo 
avvelenato, com'é fama , per opera degli Spa-
gnuoli , che temevano un tal vicino , nel 
1 7 1 2 , M . Crofat ebbe 1' intera proprieta 

Tom. I I I , 
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del traffico ne'íerritorj Francefi, chiacnati la 
Luigiana , accordatigli per 1^ anni. 

La. CQMPkQNiíidell'Occidente. Nel 1717. 
i l Sig. Crofat cedette i l fuo privilegio ; e 
nel medeíimo auno fu eretta una nuova 
Compngma , fotto i l titolo di Compagnia 
delV Occidente : alia quale , oltre ogni cofa 
gia accordata alia prima Compagnia, fu ag-
giunto i l commercio del Caftore , goduto 
dalla Compagnia del Canadá fin dali' anno 
1706 , ma fpirato nel 1717. I n queflo fta-
bilimento , s1 ebbe un'egual mira alie fi-
nanze , ed al commercio della Nazione : e 
perb , alcune delle condizioni del fuo ña-
bilimento riguardarono lafondazione di una 
Colonia , i l traffico &c. e le altre la par
te fpeziofa de' b igl ie t t i , chiamati biglietti di 
Stato i o pubblici; le prime non fono altro 
piu che cib ch 'é con Cueto in fimili fonda-
zioni : quanto ai biglietti , le azioni fono 
fiífate a cinquecento iire , ciafeuna pagabi-
le in biglietti di Stato: le azioni doveaníi 
(limare come mercanzia , e come tali po-
teano comprarfi , venderíi, trafficarfi; que-
ñi biglietti , che fanno i l fondo delle azio
ni , potean eífere convertiti in entrata an-
nua. Per mettere 1'ultima mano alia Com
pagnia , nel 1717 i l fuo fondo fu fíííato a 
cento miliioni di i i re ; empiuto i l quale, la 
caifa fu (errata . 

COMPAGNIA deW Indie . L'unione della 
prima Compagnia con quella di Canadá , 
fu immediate feguita dalla fuá unione con 
quella di Senegal, ambedue nell'anno 1 7 1 8 , 
con un decreto del Configlio, che nel me
deíimo tempo accordb alia nuova Compa
gnia i l commercio del Caíloro , e la fece 
padrona del traffico della Guinea , o de' 
Ne gri per le Colonie Francefi in Ame
rica . 

Nulla oramai manca va alia fuá perfezio-
ne , fe non fe I ' unione colla Compagnia-
dell'India Oriéntale , e con quelle della Chi 
na e 5'. Domingo; i l che fi fece : colle due 
prime nel 1719. e coila terza nel 1720. 
QueíU unione della Compagnia dell' India 
Or ién ta le , e della China con la Compagnia 
dell'Occidente, causo 1'alterazione del no-
me, e d'allora in appreflb fu chiamata la 
Compagnia deW India. 

Le ragioni dell' unione , furono 1' inabili-
ta delle due prime a promoveré ed avan
zare i l lor commercio, gl' immenfi debiti 

M ch' 
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ch'elleno aveano contratti n-ell' Indie, fpe 
zialmente la Compagnia dcll' Oriente ; fo 
pra di che erano ftati mandati lamenti al
ia Corte dagl' Indiani , che aveano cosí 
fcreditata la Compagnia , che non oso piu 
di comparire aSurat; finalmente , la poca 
cura che aveano per íbddirfare a'loro im-
pcgni , o l'aver trasfcrito i l lor privilegio a' 
Mercanti privatí di S. M a l o , in confidera-
2Íone d' un décimo negli avantaggi de' ritrat-
t i de' loro vaícelli. 

Le antiche azioni della Compagina deli' 
Occidente, che non eranc pareggiate quan-
do queñ' innefío iu prcgettato, avanti che 
íi compiíTe , furono álzate a 300 per cen-
t o , i l quale inafpettato fucceflb dicde oc-
cafione di conchiudere che le nuove azioni 
delle Compagnie unite non eran per avere 
men di crédito . I I concorfo de' íottoícrit-
tor i fu si grande , che nel tempo di un 
me fe fi fecero fottofcrizioni per piu di cin-
quaflta millioni . Le prime azioni di ven-
ticinque millioni che furono accordate alia 
Compagnia delT India , oltre l i 1.00 mill io
n i di fondo accordato alia Compagnia dell' 
Occidente, eíTendofi empite fubito che furo
no aperti i l i b r i ; per foddisfare alia eftre-
ma prontezza de'fottoferit íori , i l fondo fu 
accreíciuto con diverfi decreti a trecento 
mi l l i on i . 11 crédito tuttavia fempre crefeen-
do , le nuove azioni s' a'zarono fino a 1200 
per cento , e quelle delT antica Compagnia 
dell'Occidente a 1900 per cento ; prezzo 
eforbitante , a cui niuna altra Compagnia 
juai s' innalzb. 

I I fuo flato era ormai. cosí florido, che 
nel 1719 offerfe al Re di prendere l'appal-
to di tutte le fue éntrate per nove anni , 
a mi fura di tre mill ioni cinquecento millc 
lire per annum, di piu di quello a che erano 
fíate date innanzi ; e di preñare a S. M . 
mille dugento m i l l i o n i , da pagare i debiti 
dello Stato : quefle offerte furono accetta-
te : ed i l Re , in confiderazione di eífe , 
accordb agli oblatori tu t t i i privilegj delle 
diverfe conceffioni e Patenti delle Compa
gnie unite a quefla Compagnia, fin all'an-
no 1770: con p a t í o , pero, che foífero da 
lei pagati tutti i debiti della vecchia Com
pagnia dell'India Oriéntale . I I preflito di 
raiile dugento millioni non eífendo fuffi-
eiente per l i bifogni dello Stato, fu accre
íciuto , tre mefi dapoi , di altri trecento 

m i l l i o n i ; che, col primo impreflito, cd un 
altro di cento mil l ioni fatto in prima , 
afcefe a millc feicento m i l l i o n i : per l i qua-
l i i i Re avea da pagare i l pro di tre per 
cento. 

I I Duca d' Orleans , nel Febbraro 1729 
fece alia Compagnia 1' onore di preíiedere 
nella fuá Aflemblea , dove dalla parte del 
Re egli ebbe a fare diverfe propofizioni : 
la principal fu , che la Compagnia toglieíTe 
in sé i l carico e T amminiftrazione del ban
co regio . Cib fu accettato , e M . L a w , 
foprantendente genérale ( controleur ) delle 
Finanze, fu nominato da lRe , Infpettor ge
nérale della Compagnia dell'' India t del Ban
co uniti. 

Quefta unione , che 9 ognun proponeaíl 
dover eífere un mutuo foftegno ad ambedue 
cotefti famofi í tabi l imenti , diventb i l pun
to fatale donde incomincib la caduta d' en-
tiambi : da quefto tempo ed i biglietti di 
banco e le azioni della Compagnia comin-
ciarono a cadere ; in fatti i primi periro-
no aífolutamente, e le altre farebbono fía
te trafeinate nella rovina di quell i , fe per 
foflenerle non fi foífero adoprate prudenti 
o opportune cautele . 

La prima cautela f u , rivocare 1'ufizio d' 
infpettor genérale a M . LaW, ed obbligar-
lo a partiré dal Regno : gli antichi diret-
tori furono difeacciati , e íbñituiíi de'nuo-
v i ; e , per trovare i l vero fondo degli af-
fari ázWa. Compagnia, fu ordinato, che daf-
fe un contó , di quello ch' ella avea rice-
vuto , ed esborfato, si per contó della Cow-
pagnia , come del Banco , di che aveano 
avuto i l maneggio per quaíi un anno . U n ' 
altra cautela per ven i re al fondo della Com
pagnia fu procurare di diflinguere i legit-
t imi azionarj dagli efattori ufuraj e falfi 
del Miffiffipi ; le imracnfe ricchezze de* 
quali , egualmente che la ioro colpevole 
malizia in realizzare le loro azioni, od in 
fpezie, od in mercanzie , erano divenute 
cosí fatali alio Stato ; affine , fe mai era 
poífibile , di aíficurare agli Avventurieri 
onorati i l loro capitale. Percib fu fatta un' 
inquifizione ne' loro L i b r i , &c . da perfone 
deftinate dal Re: ed i nuovi diretíori , o 
come furono allor chiamati, Regijfeurs, co-
minciarono da dovero ad attendere al lor 
coramercio eflerno. 

Hanno i Francefi avute diverfe altre 
Com-
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Compagnio aleone delle quali fono cadute 
da sé, le altre alio fpirare dehe loro Pa-
tenti : come la _ . . 

COMPAGNIA dd Bafiione di Francia, che 
fu da prima una mera aílociazione di due 
Cercan t i in Maríiglia , nel X V . Secólo, 
per pefeare i ! corallo nel Golfo di Stora-
Courcoury su ia Corta di Barbaria , fu le -
frontiere d 'Alger i , e di T u n i í i . Avendo ot-
tenuta licenza dal Sültano Solimano I I . 
di fare uno ñabilimento , ed avendo pari-
menti traítato co'Principí Mor i del paefei 
nel I5<5i fabbricarono una picciola íortez-
za, chiamata i ! Bafiione di Francia, donde 
la Compagnia prefe i l fuo nome. _ 

I primi imprenditori non avendo íorti-
to un eíito felice , un nuovo diploma tu 
ottenuto da nuovi imprenditori , conceduto 
loro da Maomeíto I I I . nel 1 Ó 0 4 : h Compa
gnia principio nel 1628 a fiorire, e la Colonia 
era comporta di 800 perfone: ma la morte del 
loro Governatore nel , diede lovo un 
coipo, da cui non fi poterono mai riavere . 
Diverfe delle Compagnie íi fono di poi sfor-
zaíe di raettere la pelea del corallo ful piede 
antico, ra a fin ora in vano. 

L a COMPAJGNIA dellaGuinea , fu rtabiii-
ta nel 1685 : i l ÍÍÍO Diploma fpirb nel 1705 , 
ma ella continuó i l fuo traííico de 'Negn, 
per permiííione del Re , fotto i l nome di 
Compagnia Affienta , fin all' anno 1713 ; 
quando, per lo Trattato di Utrecht, cote-
ílo traffico fu ceduto alia Compagnia Ingle-
fe del Mar del Sud ; cui vedi. 

COMPAONIA dé/Ga/w Verde, rirteíTache 
quella á'xSenegal fotto un altro nome : ella 
fu flabilita nel 1664. , avanti la Compagnia 
deli' Occidente ; ma le Corte deH'Afnca ef-
fendo inchiufe nel dono di queft' ultima , 
non fi fenti piu niente a mentovare della 
Compagnia di Capo Verde , fin ali'anno 1073, 
quand'ella forfe di nuovo- fotto i l titolo di 
Compagnia di Senegal, 

COMPAGNIA Francefe del Mar del Sud, é 
la fteífa che la Compagnia Allienta . Vedi 
ASSÍENTO . 

COMPAGNIA del Canadá , Üabilita nel 
3628, per lo commercio delle peliidicarto-
ro &c. 11 fuo diploma eífendo fpirato nel 
i 7 I 7 i ella fu unita a l i a C o m ^ « / í i dell'Oc
cidente ; cui vedi. 

COMPAGNIA delf Acadia , rtabiiita nel 
1683. I I fuo diploma eífsndo fpirato nel 
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1733 , e la guerra eííendo ortacolo ad ot-
tenerne un nuovo, la Colonia fu trafeurata , 
e fu prefa dagl'Inglefi nel 1710 , ed a lor 
confermata col Trattato d'Utrecht. 

COMPAGNIA Francefe del Levante, ñabi* 
lita nel 1(570; ma i l fuo privilegio fu rivo-
cato nel 1684. 

COMPAGNIA Francefe del Nord , flabilita 
nel 1009 , e fpirata col fuo diploma nel 
1090. 

COMPAGNIA di S. Dominga flabilita nel 
1698. per cinquant'anni; avanzata con ono« 
re fin ali'anno 1720 , ed allota unita alia 
Compagnia dell' India . 

L a CouPAGmA. Danefe del Nord, fu fla
bilita a Copenaghen nel 1547 : i fuoi ftabi-
limenti fono confiderabiiiffimi nellaNorve-
giaj oltre di che, ella manda de'vafcelli a 
Waranger , donde trafportanfi le lor mer-
canzie per térra nella Lapponia Danefe, c 
con slitte tírate da una fpezie di cervi dettt 
renne, nella Lapponia Mofcovita . Ne man
da dell' altre a Borandav, e nella Siberia ; 
dove i fuoi agenti le adunano e le manda-
no in fimil guifa fopra slitte aPauigorod, la 
Capitale di coterta parte dell'Impero Mo* 
fcovito, 

Le derrate ch' ella manda cola fono , 
r ix tol lar i , tabacco, etele; e non ne ritrae 
fuorché fodere e pelli . 

L a COMP A NI A Danefe del? I d anda , fla
bilita nello fteííb anno che la Compagnia 
del Nord : la íua fattoria principale é K i r -
kebar, grande cittk in queU'Ifola. 

COMPAGNIA Danefe dslC India Oriéntale i 
flabilita nella meta del Secólo X V I I . la 
loro principale fattoria é a Tranguebar , 
dove mandaníi due o tre Vafcelli ogni 
anno. 

L a COMPAGNIA del Levante de Genoeji , 
flabilita nel 1 6 6 4 , e confermata dalla Por
t a ; non oflante l'oppofizione de'Francefi. 

I I fuo principale commercio avea da ef-
fere in pezze da 5 foldi , di cui aveano in 
prima i Genoeíi forniti i Turchi , quan-
tunque in nome della Francia , e fotto la 
fuá bandiera ; ora ella avea da farlo colla 
fuá propria bandiera; e confeguenteraentc, 
finché il guflo di queít.: pezze durb , fer-
vendo elleno non fol per moneta, m i a^o* 
perandofi dalle donne Greche e Turche 
dell' Ifole per ornamento delle lor concia-
ture di tefta, ed in fondo alie loro ve r t í , 

M 2 o sin-
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o giubetí ini , che n'erano tutt i copcrti; la 
Ccmpagnia ando con un profpero paíTo ; 
ma eííendofi nel 1670 fcreditata queíia mo-
neta, la Compagnia fempre da poi langui ; 
cd appena pub in oggi foílenere un miíera
bile cororaercio. 

COMPAGNIA di Vafcelli , íignifica una 
Flotta di Navi Mercantili , che fanno una 
fpezie di noleggio comune fra loro j con 
che, fotto diverfe claufole econdizioni ten-
denti alia loro comune ficurezza , s' irape-
gnano a non abbandonaríi 1' una l1 altra , 
ma a difenderíi reciprocamente nel loro 
viaggio. 

Queíte navi aííoziate , nel Mediterráneo 
íi chiamano Conferve. Le condizicni prin-
cipali dell' accordo, fono che i tali e tali , 
faranno riconoíciun per ammiraglio , per 
vice aramiraglio e amroiraglio in coda . Che 
que' vafcelli che non portan cannone , pa-
ghino un tanto per cetuodel lorocarico, per 
Je fpefe dell'ammiraglio & c . ; che tali e t aü 
ftgnaü fieno oífervati j che fe fuccederanno 
attacchi , i danni fi rimborfiao dalla Com
pagnia in genérale &c. 

Regola di COMPAGNIA , nel l 'Ari tméti
ca, é una regola colla quale fcopriarao , o 
accertiarao la porzione degli utili , o delle 
perdi íe , che toccano aidiverfi corapagni od 
aífociati in qualche intraprefa o negozio , a 
proporzione del capitale checiafcuno v i con
t r i bu í , e dei terapo da che i l detto capitale 
é rinchiufo nel banco. Vedi SOCIETA'. 

COMPAGNIA , nella Guerra , dinota un 
piccolo corpo di Fanteria , comandato da un 
Capitano. Vedi CAPITANO. 

I Francefi íi fervono indiíFerentemente di 
quefla voce^ e pee la cavalleria, e perlipe-
doni ; ma gT Ingleíi 1' appropriano ad una 
Compagnia di cávala . Vedi TRUPPA . 

I I numero d' uornini in una Compagnia é 
sncerto; ne'Reggimenti ordinarj egli é di 50 
fentinelle o Soldad femplici, olere ^ Sergen-
ti , 3 caporali , e due tamburri &c . Una 
Compagnia nelle guardie é di 80 uornini pri-
v a t i . Vedi REGGIMENTÓ , e GUARDIE . 

Nelle Guardie Franeeíi l&Compagnia é di 
320 , nelle guardie Svizzere 200. 

Le Compagnie non incorpórate ne' Reggi-
meati , chiamanfi Compagnie indipendenti. 
I Francefi hanno puré le loro Compagnie li-
hers, che non entraño nel corpo di alcun 
Reggimentaj e Compagnie d'ordonname % che 
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puré non entraño nel corpo di uñ Reggimera-
to , ma conftano de' gendarmi e di Cavaüeg-
gieri . 

Furono inílituite da Cario V I I . che tra-
fceife 13 Capitani , fotto ciafcun de' qualí 
avean da eífere 100 lancie , ed ognuna di 
queíie da ricevere la paga per fei perfone , 
cómprela ella íkfla nel numero : i l reliante 
tre arcieri a cavallo, uno fpadaio , ed un 
fervitore. 

COMPAGNIA d? arüglteria. Vedi i 'ártico-
lo ARTIGLIERIA , 

C O M P A R A T E , in Lógica, fono i ter-
m i n i , o foggetti d' una Comparazione ^ ov-
vero le due cofe paragonate Tuna coll 'al tra. 
Vedi COMPARAZIONE. 

C O M P A R A T I O N E , PunBtim ex COM-
PARATIONE. Vedi PUNCTUM . 

C O M P A R A I T O N I S Hvmogeneum . Vedi 
Farticolo HOMOGENEUM . 

C O M P A R A T I V A Anatcmia , é quel ra
mo di Notomia , che confidera le mtdeíime 
parti di diverfi animali , m ordine alia par-
ticolare ílruttura , e formazione che íem-
bra la piü accomodata e conveniente alia 
maniera di vivere, ed ai biíogni di ciafcun 
animale. Vedi ANATOMÍA. 

COSÍ , nell' iVnatomia Comparativa degü 
í lomaci , per efempio, énotabi le , che que-
gli animali che hanno il cómodo di pafeo-
ío o cibo frequente , abbiano i loro íioma-
ci aflai piecioli , in comparazione d' altri 
animali predaci , i quali verifimilmente r i -
fchiano di liare un lungo tempo a digm-
no, e pero hanno ftomaci tsnto grandi ch¿ 
bafli per tenere i l cibo necetfario e fufficien-
te per quel tempo. VediSTOMACO, eRu-
MINANTE &G. 

Tuttavia , nell'ufo comune del termine » 
V anatomía comparativa viene intefa di qua-
iunque diífezione di Brut i ; fia con rapporto 
immediato, o no , della loro ftruttura , a 
quella d' altri animali. 

C O M P A R A T I V O grado ^ in grammatl-
ca, é un'infleífione tra i gradi pofitivo , e 
fuperlativo ; l'effetto della quale fi é met
iere una cofa di íopra o di fotto al livello 
di un'altra. Vedi GRADO. 

I Latini efprimevano i l lor Grado com-
paratho. coa una terminazione particolarc 
de' lor aggettivi, e participj ; nel che fono 
feguitati da 1'Inglefe , rua da pochi altri def 
Linguaggi moderni ¿ 
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I Francefi formano la maggior parte de' 

loro comparativi coll1 aggiugnere ¡e particel-
le plus , moins , e aujjl ; gl ' Itaham col 
piú, meno , &c. íecondo che la cola ha da 
innalzarfi , da abbaÜaifi , o da eguagliarfi 
ad un' a'tra. 

COMPARAZTONE , é la relaxione di 
due perfone o cele, confiderate come oppo-
í l e , o mefle l'u'aa d'incontro all'altra , af-
fin di trovare in che s'accordino, o diffe-
rifeanoi o dove Tuna ha i l vantaggio íopra 
Tal i ra . 

COMPARAZIONE delk Idee , é un atto 
della mente, col quale ella paragona le fue 
idee Tuna coli'altra, rifpetto all'ampiezza, 
al grado, al tempo , al luogo , o qualche 
altra circoíianza. Vedi IDEA . 

Queft'operazione della mente é i l íonda-
mento delle relazioni. Vedi RELAZIONE . 

E' non pare che i Bruti abbiano quefta 
facolta in grado gran fatto confiderabile ; 
probabilmentc hanno eglino diverfe idee af-
fai diftinte j ma non poífono compararle piü 
di quel che riguarda alcune poche feníibi-
i i circoftanze, agli oggetti medefimi annef-
fe : i l potere di comparar generali idee, che 
oíTerviamo negli uomini , é probabile con-
gettura, che i Bruti non l'abbiano . Vedi 
ASTRATTO , GENERALI Termini , &c . 

COMPARAZIONE, in Rettonca , é una fi
gura , o piü toLlo un luogo , nei Parlare , 
onde due cofe vengono confiderate in r i -
guardo ad una terza cofa , che ad ambe* 
due quelle é comune . Vedi FIGURA , e 
LUOGO. 

COSÍ , Cicer. Topic. Catoni licuit feqiú 
bellum civile, igitur & Ckeroni Ucebit : do-
ve fequi bellum civile , Timpegnaríi nelle guer-
re civil i é comune ad ambedue , a Catone 
c a Cicerone. 

V i ha tre ípezie di Comparazione \ la pri
ma a majori , cioe áz\ maggiore al minore, 
come queila di Cicerone contro Antonio , 
Quid feceris domui tus , cum aliena tam fis 
infolens ? O quella di Terenzio : Quem fe-
ret , fi paremem non fert fuum? Dal luogo 
medeíimo Ovidio prende 1' argomento per 
ingegnaríi di placar Celare . 

Cur ego poffe negem leniri Ccefaris iram , 
Cum videam mites hojiibus ejfe Déos P 

La feconda a minori , cioe dal minore al 
maggiore í cosí Cicerone , majares nojin fes-
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pe mercaioribus ac naviculatorihui injunofuis 
trañatis, bella gefferum ; vos tot civium Ra-
manorum millibus uno nuncio atque uno tempore 
necatis , quo tándem animo ejfe debetis ? 

La terza a par i y come quando contendía-
mo , che cib che ha luogo e forza in una cofa, 
debba averio in un'altra della ñeífa fpezie. 
C o s í : Era legge, che colui il quale uccidea fuo 
padre, venijje cucito in un facco, e gittato in un 
fiume ; perao colui che ha uccifa fuá madre, me-
rita Fifieffo gaftigo. 

Capto tuam , pudet heu, fed capto, Mct* 
xime, ceenam. 

Tu capis alterius / jam fumus erga 
pares. 

Mane falutatum venia ̂  tu diceris ijje 
Ante falutatum : jam fumus ergo pa* 

res, & c . 

C O M P A R T I M E N T O , é un difegno 
comporto di piíi differenti figure , difpofte con 
fimmetria ; per ornare una platea, un foffit-
to , un tavolato, un' opera di rimeffo . 

U n COMPARTIMENTO di tegole , é una 
difpoOzione di tegole o pietre cotte bian-
che e roífe verniciate , per decorazione d! 
un tetto. 

I I termine di Compartimento fi ufa anche 
ne'colori e nella pittura . Le pitture Tu r -
che, e More fono tutte compartimenti : le 
belle legature di Libr i , fono a compartí' 
mentí, &c. 

Stradone di COMPARTIMENTO. Vedi STRA-
DONE . 

COMPARTIMENTO, nell'Araldica . Ved! 
PARTIZIONE. 

C O M P A R T I Z I O N E , in architettura , 
é la dillribuzione utiie ed elegante di tut-
to i l fondo, o piano di una Fabbrica , ira 
flanze d'ufizj , in camere di udienza , &c. 
Vedi DISTRIBUZIONE , C A S A & C Vedi pu
ré FABBRICARE. 

COMPASSO . TI Compajfo marinarefeo, 
o náutico , che piü volgarmente chiamaíi 
Bu ¡Jo! a , vedine fotto l'articolo BUSSOLA . 

COMPÁS so , é anche un i (Uumento di ufa 
confiderabile nel mi fu ra re la té r ra , ne! fare 
orologi da Solé &c. Vedi MISURARE , ORO* 
LOGi da Solé. 

La íua ftruttura , nelle partí eííenziaii j 
é la fteífa che quella del Compajfo Nautt' 
co, o fia della Buífolai perocché confifie , 
come deffo, d'una fcatola, oboífoloj e di 
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un ago ; la principal diíferenza é porta ín 
quefto : che ki vece di effere 1' ago adat-
tato e fiíTo nella Carta , e in vece di fa-
re i l fuo gioco o moto libero fopra un per
no ; nel eompalTo di térra , V ago fi move 
e gioca folo ; la carta effendo tirata e di-
fegnata ful fondo del bofíblo , o fcatola , 
e di un cerchio d i v i ^ in 360 gradi fu 11'or
lo o lembo. VeáiTav. Mifur.ñg.i$. Queft' 
iilrumento é d'ufo molto ovvio e cómodo 
a'viaggiatori , per eíTerne diretti nella Ara
da; ed a'rainatori , perché moftri loro da 
qual parte fcavar debbano &c. ma ha de-
gli altri u f i , raeno facili si , ma piíl con-
íiderabili. 

1. Per prendere la declinazione di un mu
ro. Applicate quella parte del CompaíTo , 
dove é fegnato i l Nord , lungo i l flanco o 
lato del maro; i l numero de'gradi , fopra 
cui fi filfa o ferma 1' eftremita fettentrio-
nale-delT ago, fara la declinazione del mu
ro , e da quella parte . V. gr. fe la punta 
del Nord dell'ago tende verío i l muro, quel 
muro fara illuminato a dirittura dal Solé a 
mezzodi; fe ella fi fermera fopra gradi cin-
quanta j contando dal Nord , verfo i l Le
vante , la declinazione fara di altrettanti gradi 
dal Nord verfo Levante . 

Ma pero che 1' ago íkí íb declina dal Nord 
verfo Ponente, appreífo di noi , 13o ; dee 
notarfi , che per compenfare l ' irregolarita, 
13o fon da aggiugnerfi fempre ai gradi mo-
ílrati dali' ago, quando la declinazione del 
muro é verfo Levante ; al contrario , quan
do la declinazione e verfo Ponente, la de
clinazione dell' ago debbe fottrarfi . Vedi 
DECLINAZIONE. 

2. Préndete un angola col COMPASSO , o 
boíTolo . Supponete che l* angolo da cercarfi 
fiaDAE, (Tav . Mifur. fig. 11 . ) applicate 
quella parte del compaíío su cui é fegnato i l 
N o r d , ad una delle linee, A D ; quando T ago 
¿ i n q u i e t e , offervaíe i gradi, ne'quai la fuá 
punta fettenírionale fi arrefta , e fuppone-
te 80 : tanti gradi la linea declina dal me
ridiano . 

Neirifiefla maniera préndete la declina
zione delía linea A E , cui fupponete 2 1 5 o ; 
fottraete 80o da 215 , refta 135 ; che fot-
tratto da 180, refiera 45o j quantita appun-
to del!'angolo ncercato. 

Ma fe la differenza tra la declinazione 
delle due linee eccede 180° ; in quel ca-
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fo , 180o dee fottrarfi da quella differenza: 
quel che riraane é 1'angolo ricercato. 

I n quanto al método di defcrivere cib 
su la carta, vedi l '^rticolo Levare MODEL-
L l , o difegni. 

Notifi , che n ! rpi^rare angoli col corn-
pajjo o buífola terrcftre , non é neceííaírio 
avere alcun riguardo aüa variazione ; que-
fia eífendo fuppofta la fteíTa in tut íe le linee 
degli angoli. 

3. Prendere la planta o difegm d1 un Cam
po col COMPASSO . Supponete i l campo A , 
B , C , D , E (f ig. 12. ) per maggiore ac-
curatezza v i fieno due tjwguardi affiíTi alia 
linea meridiana del Compaffo , collocatelo 
orizontalmente , e per l i traguardi guatate 
lungo i l lato A B , od una linea ad ello pa-
rallela; applicando rocchio al traguardo del 
punto meridicnale del Compaffo . T í ra te un 
rozzo abbozzo del campo con l 'occhio, e 
su la linea corrifpondénte nótate i l grado 
a cui 1' ago fi dirizza , cui fupponete 90 ; 
mifurate la lunghezza del lato , e quefta 
puré nótatela , per efempio 10. catene {mi* 
fura ordinariamente di 66 piedi. ) 

In quefia maniera procedete con íut to i l 
refto de'lati ed angoli del Campo ; i latí 
che fupponete di <5o , 65 ? 7 0 , 90 , 94 ca
tene ; e gli angoli che fupporrete di 30 , 
1 0 0 , 1 3 0 , 2 4 0 , 300 gradi. 

Permiíurarecol Protraftor i l campo, met-
tets giu i diverfi angoli oífervati , uno dopo 
Tal t ro , e fottraete i l minore dal feguente 
maggiore: cosí averete la quantita de diver
fi angoli, e la lunghezza delle linee, che 
gl 'inchiudono. Per i l refiante , vedi Levar 
PIANTE , MODELLI &c. Vedi anco PRO-
TRACTOR . 

N o t i f i , che tutt i gli angoli dclla figura 
prefi aífieme, debbon fare due volte altret
tanti angoli re t t i , baítendone due ; fe non 
fi fara commeííb errore. 

CoMVksso o baffo Aziminhale) h difieren-
te dal lordinario Compaffo Náutico in quefto ; 
che vi é attaccato , ful bofíblo roíondo dove é 
la carta, un largo circoloAB ( Tuv.Navi-
gazione y fig. 2. ) una meta del quale é di -
vifa in 90 gradi , e quefii fuddivifi diago-
nalmente in minu t i : é>c é un Índice moví-
bilefopra ¿ , che ha un traguardo, eret-
tovi fopra, e moventefi fopra un cardine , 
pernuzzo. Dalla parte fuperioredel traguar
do , fin al mezzo dell'índice , é attaccata 

una 



C O M 
una fottll corda di liuto ipotenufica, a e , per 
¿are un'ombra fopra una linea , cioé per 
ombreggiare una linea nel mezzo dell' Índice. 
I I circolo A B é traverfato ad angoli retti da 
due fila, dalle cui eftremitva fon tírate quattro 
linee su l ' interno del rotondo boffolo 'i fon 
puré tírate quattro linee ad angoli retti Tuna 
verfo l'altra su la carta. I I boíTolo accomo-
dato colla fuá carta, col circolo dívifo iñ 
gradi, con un índice, fi attacca od appen-
de co1 cerchi , o anelli d 'o t toneBB, eque-
fíi fi appeadono alia fcatola, o boífolo qua-
drato CC. 

Ufo del COMBAS so Azimttth, é , per tro
vare razimuth magnético del Solé, o fia la 
di lui amplítudine , e quindi la vanazione 
del Compajjo. Se l'oflfervazione nguarda un 
amplítudine nell 'Orto o nafcer del Solé , o 
un azimuth avanti mezzodi ; applicatc i l 
centro dell 'índice ¿ c ful punto occidenta-
le della carta, dentro i l boífolo ; cosí che 
1c quattro linee su i'orlo della carta, equel-
le dell' interno del boífolo s' incontr íno. Se 
fi tratta d' oífervare 1' amplítudine del Solé 
che tramonta , ovvero un azimuth nel do-
po mezzódi , voltate i l centro dell 'índice dí-
rittamente i n con tro al punto oriéntale del
la carta, e fate che le linee dentro i l boífo
lo concorrano con quelle su la carta: acco-
rnodatocosl Tirtrumento per l'oífervazione , 
voltate 1'índice ¿>c verfo ilSole , finché 1' 
ombra del filo a e cada direttamente su la 
feífura del traguardo , e su la linea che é 
lungo i l mezzo dell'índice ; allora I 'orlo 
interiore dell' Índice tagliera i l grado e i l 
minuto dell'azimuth magnético del Solé del 
Nord o Sud. 

Ma nó ta te , che fe , quando i l Compaffb 
é cosí collocato , V azimuth é minore di 45o 
dal mezzodi, e 1' índice 6c voltato verfo i l 
Solé , e' trapaífera le dívifioni del lembo : 
e percib l ' iürumento in queílo cafo, debbe 
rivolgerfi appuntino un quarto del Compaffo 
o boífolo; cioé i ! centro dell'Indice , deb
be collocarfi ful punto del Nord o Sud del 
boífolo , feeondo che íl Solé üa rifpetto a 
voi ; ed allora i l labbro tagliera íl grado 
dell'azimuth magnético , o 1'azimuth del 
Solé dal N o r d , come prima. Vedi AMPLÍ
TUDINE. 

Trovata cosí 1'amplítudine magnética del 
Solé , U variazione dell' ago fi determina 
cosí . 

C O M 9% 
Eflendo fuorí in alto mare ( efempigra-

z í a ) ai 15. d i Maggio , 1715. nclla Latí-
tudine Settentr. di 45o. le tavole m i dan-
no la latitudine del Solé 19o. Settentr. c 
la fuá amplítudine Oriéntale 27o 25' Set
tentr. Col Compaffo azimutale , io trovo i* 
amplítudine magnética del Solé al fuo leva
re e tramontare; e trovo ch' egli leva , v, 
gr. tra i l grado e 65 } contando dal pun
to del Nord verfo íl punto del Levante del 
Compajjo; cioé tra íl grado 276 2 8 , conta
to dal Levante. 

L ' amplítudine magnética eífendo qui pe-
rb uguale alia vera, i ' ago non ha variazio
ne : ma fe nel fuo levare egli foífe ap-
parfo tra i l grado 52 e 53 , dal Nord verfo 
Levante; la fuá amplítudine magnética fa-
rebbe allora ñata tra i gradi 37 658 , circa 
10 gradi maggiore che la vera amplí tudine: 
percib i ' ago varíerebbe circa 10 gradi ver
fo tramontana-levante. 

Se i'arapHtudine magnética oriéntale tro
vata coU' iílrumento foífe minore che la ve
ra amplítudine, la differenza mofirerebbe la 
variazione oriéntale dell'ago. 

Se la vera amplítudine oriéntale fark ver
fo mezzodi, come puré i 'amplítudine ma
gnética, e queíF ultima fara maggiore ; la 
variazione dell' ago fara a tramontana-ponen
te : e viceverfa. 

Quelio che fi é detto delle amplitudíní 
Nord-orientali , ha luogo ancora nelle Sud-
occídeotali. E queílo che detto abbiamo del
le Sud-orientali, é vero alíresi delle ampli
tudíní Nord-occidentali . Vedi AMPLÍTU
DINE . 

Finalmente , fe le amplitudíní fi trove-
ranno di differenti denominazioní , v. gr. fe 
la vera amplítudine fara feí gradi al N o r d , 
e Tamplitudine magnética cinque gradi Sud , 
la variazione , che in quefio cafo é Nord-
occídentale , fark eguale alia fomma delle 
magnetiche e veré ampli tudíní : r í f lef lb in-
tendafi delle amplitudíní Occidentali. 

La variazione pub fimilmente trovarfi 
dall' azimuth : ma ín cotefio cafo , la de-
clinazione del Solé , la latitudine del luogo, 
e la fuá altezza debbon eífer date , accioc-
ché íl fuo vero azimuth fi í r o v i . Vedi A Z I 
MUTH . 

COMPASSO di Proporzione . Vedi gü ar* 
ticolí SETTORE, e PROPORZIONE. 

COMPASSO , che noi diciarao anche SE-
STE, 
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STE , inftrumento Matemático , che fi ado-
pra per defcrivere circoli , miíurar linee &c. 
Vedi CIRCOLO, L I N E A , & C . 

I I Compajfo ordinario conOfte in due ra-
m i , o gambe, di ferro, di ottone , od al-
tro metallo, acute nell'eftremitadi ; e nel-
la cima unite per mezzo d'un chiavello, che 
le fa mobi l i , come fur un centro. 

L ' invenzione del Compajfo viene afcritta a 
Talao ñipóte di Dédalo per vía di fuá fíroc-
chia, cu i , dicono i Poeti, eíTere ñato uccifo 
da Dédalo per invidia. 

N o i abbiamo in oggi de' CompaJJi di va
rié fpezie edi vario artificio, accomodati ai 
varj uíi per cui fono deü ina t i ; come 

COMPASSO di tre gambe. La fuá ítruííu-
ia é come quella del CompaJJo ordinario , 
loltone l'ecceífo d' una gamba: i l fuo ufo é 
per prendere tre punti in una volta ; e si 
per formare triangoli; per mettergiu tre po
l i zio ni d'una mappa o carta da copiaríi in 
una ñ a t a , &c. 

COMPASSO d'una gamba lunga ; egli por
ta due curfori di ottone , Tuno fiífo ad un' 
eílremita , 1' altro fcorrente lungo la detta 
gamba, con una vite che lo attacca , nei 
bifogno. A i curfori fi poífono avvitare pun
te d'ogni fpezie ; íia di acciaio , per pen-
u e l l i , o íimili. Si adopra per difegnare gran-
di cerchi, per pigliare grandi eílenfioni. Ve
di FEDELE compajfo. 

COMPASSO dt Calibro . Vedi T articolo 
CALIBRO . 

COMPASSO degli Oriuolaj, é un compaf-
fo mafficcio, che ferve a tagliare cartone , 
ottone &c. unito come i l compaífo ordi
nario con un quadrante , o arco, a guifa 
del compajfo a molla , feudo differente fola
mente nel fuo ufo; poiché ferve qu i , per te-
nere Tidrumento fermo ad ogni apertura. 

COMPASSO Cilindrico e sferico, che ado-
praü nel prendere i l d iámetro , la groffezza , 
o i l calibro de' corpi rotondi o cilindrici ; 
come, cannoni, tubi &c. Coníla di quat-
í ro rami o branche unite in un centro i due 
di eífe circolari, e due piatte, un poco pie-
gate nell' eíiremitadi . Per adoprarlo , una 
delle punte piatte fi mette dentro i l canno-
ne, l 'altra fuori : le due punte oppofie mo-
fírano la groífezza . Vedi Compajfo di CA
LIBRO. 

V i fono puré de' Compajfi sferici, che non 
diífcrifcono dagli ordinarj in a l t ro , fuorché 
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nell' eflere le loro gambe árcate ; e fervo-
no a prendere i diametri de' corpi roton
d i , &c . 

COMPASSO Elliptico. I I fuo ufo é per di
fegnare elliffi , od ovali di ogni fpezie : con-
fifte in uno flile A B , ( Tav. Geometria , 

lungo circa un piede, che porta t r t 
curfori , a uno de' quali fi poífono avvita
re punte di ogni forte 5 nel fondo degli al-
t r i due fono chiavellate due intaccature an-
golari fcorrenti, aggiuñate in canalettr fat-
t i ne' rami trasverfi, o nella croce dello fli
le . Le intaccature angelan avendo moto 
per ogni verfo , girando interno i l ramo 
lungo , vanno innanzi e indietro lungo la 
croce : cosí che quando lo ftile ha decorfo 
in giro mezza la fuá Arada , una di que-
fle fi fara moíTa tutta la lunghezza d' uno 
de'rami ; e quando lo üile ha finito tut-
to i l giro , la medefima intaccatura ange
lare é andata addietro per tutto i l dilungo 
del ramo. 

N ó t a t e , che la diftanza tra le due intac
cature angolari fcorrenti, é la diflanza tra 
i due fochi dell' elliífe \ cosí che murando 
quefta diflanza, 1'elliííe fara piu rotonda 5 
o piü fchiacciata . Sotto l'eftremitadi de' rami 
della croce, fono collocate quattro punte d5 
acciaio, per tenerlo fermo. 

L ' ufo di queflo Compajfo é facile ; col 
girare attorno i l ramo lungo , 1' inchioflro , 
i l pennello , od altra punta , deferiveranno 
1'elliífe richiefta . Vedi ELLITTICO . 

COMPASSO Germánico, le cui gambe fo
no un poco piegate in fuori verfo la fo ra
mi ta i cosí che quando fi chiude , folamen-
te le punte s'unifeono. 

COMPASSO a capello , é cosí fatto nel di 
dentro , che prende o abbraccia un' eflenfio-
ne fin alia larghezza d'un capello. 

COMPASSO de1 Lapidar), un pezzo di le-
gno in forma del fufto d' una pialla , divifo 
nella fommita, fin a mezza la fuá lunghez
za, colquale fi mifurano gl iangoli&c. del
le pictre preziofe , fecoodo che le tagliano . 

Nella feífura v i é una piccola regola di 
ottone , iv i attaccata da un capo con un 
chiovo, ma di maniera che pub eflere mef-
fa a modo di una fquadra : con quefta fpe
zie di compaífo eglino prendono gii ango-
l i delle pietre , mettendole ful fufto o foro, 
fecondo che le tagliano . 

COMPASSO Froporzionale, confifte di due 
rami 
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r a m i , obraccia, (Tav . Geometría, fíg. 3 . ) 
ciafcuno aguzxo con punta di acciaio neü' 
uno e neir altro de' capi: la lungbezza de ra-
n ú é tagliata da banda a banda , acciocché 
v i fcorra su e giu un curfore ; nel raezzo 
¿el qual curfore v 'é una vite, che ferve ad 
uniré i rami, ed a fiflarli ad ogni punto che 
íi vuole. 

Su 1' una delle gambe vi fono delle di-
viüoni , che fervono adividere linee in ogni 
numero di parti eguali, per ridur figure , 
&c. Su T altra vi fono de' numeri , per in -
ícrivere ogni polígono regolare in un da
to circolo. L ' ufo del primo é facile* Sup-
ponete, v. gr. che íi voglia dividere una l i 
nea retta in tre parti eguali ; fpignete i l 
curfore finché la vite fia appuntino su la fi
gura 3 j dove fiflandola , préndete la lun-
ghezza della data linea tra le piü lunghe 
parti delle gambe : la diftanza tra le due 
brevi , fara un terzo della linea data . Nel-
la fteíía maniera puo dividerfi la linea in 
qualunque altro numero di parti . 

Quanto alf ufo della linea dé1 poligoni : Sup-
ponete , v. gr. che s' abbia da infcrivere un 
pentágono in un circolo ; fpignete i l curfo
re finché il mezzo della vite fia in faccia a 
5 , che é i l numero de' lati in un pentágo
no ; tra le piu brevi parti delle gambe prén
dete i l feraidiametro del circolo: aperte co
sí le gambe , la diftanza tra i punti delle 
parti piu lunghe , fara ¡1 lato del pentágo
no da infcriverfi nel circolo. E cosí per al
tra figura di ogni altro numero di l a t i . 

COMPASSO Proporzionale calle linee del fetto-
re. La ftruttura diquelo é cosí fomigliante 
all ' ordinario Compajjoproporzionale, folamen-
te un po'piü dilicato e fcrupolofo , che non 
abbifogna di particolar defcrizione. Vedi Tav. 
Geometria, fig. 4. 

Le linee su la prima faccia, fono la linea 
dellelinee, fegn a ta //«(?(?.• EU'é divifa in 100 
parti ineguaü , ogni decina numerata : e la 
linea delle corde , che va fin a do0 , ed é fe-
gnata corde. 

Su T altra faccia vi fono la linea de'feni 
fin a 90o , e la linea delle tangenti fin 3 4 5 ° . 
Sul primo lato v i fono le tangenti da 45o fin 
a 7 1 ° . 34' • Su 1' altro le fecanti da o0 a 
700- 30'. 

Quanto alP ufo di quejli Campafi. 1. Per 
dividere una linea in qualunque numero di 
partí eguali, minore di cerno: divídete 100 

i orno 111, 
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per i l numero di parti richiefle ; fate'fcor-
rere i l curfore finché la linea su 1' intac-
catura o incavo angolare fcorrente , fia dirirn-
petto al quoziente su la linea delle linee: 
pofcia , fendo prefa i'intera linea tra le pun
te del compaíTo piíi rimóte dal centro ; i ' 
apertura dell' altro íara la divifione cerca-
ta. 2. Data una linea retta, da dividerfi, 
per fuppofizione , in 100 parti , prendere 
qual fi vuol numero di cotefte par t i : fdruc-
ciolate la linea su 1' intaccatura angelare 
fcorrente fin al numero deüe parti richie-
fie: fendo 1' intera linea prefa tra le pun
te piü dilungaíe dal centro, 1'apertura del
le altre inchiudera i l numero delle cércate 
divifioni. 3. EíTendo dato il raggio, trova
re la corda di qualunque arco al di fotto di 
60o : fdrucciolate la linea su I ' intaccatura 
angolare fcorrente, fin ai gradi cercati sa la 
linea delle corde: eífendo prefo i l raggio tra 
le punte piü rimóte dal centro del curfore ; 
1' apertura dell' altra linea fara la corda r i -
chiefia, purché i l numero di gradi fia mag-
giore che 29 : s' egli é minore, 1' apertura 
prefa dal raggio laícierk la corda richiefia. 
4. Se la corda d' un arco al di fotto di do» 
fia data, e fi cerchi i l raggio ; fdrucciolate 
la linea su l'intaccatura angolare fin ai gra
di dati su la linea delle corde; la data cor
da eíTendo prefa tra le due punte vicine al 
curfore, Tapertura delle altre fara i l raggio 
che fi cerca . 5. EíTendo il raggio dato , tro
vare i l feno di qualunque numero di gradi • 
Sdrucciolate la linea full' intaccatura ango
lare fin al grado della linea de' feni, i l cui 
feno ricercaíi : eíTendo i l raggio prefo tra 
le punte piü rimóte dal curfore; 1' apertu
ra delle altre dará i l feno dell1 angolo cer-
cato. Ma fe il feno cercato é minore di 30o, 
la differenza delle aperture delle punte op-
pofte , fark i l feno richiefto . 6. EíTendo 
dato i l raggio , trovare la tangente di qua
lunque numero di gradi al di fotto di 71 : 
fe la tangente richiefia é al di fotto di zó3 . 
3 0 ' , fdrucciolate la linea su T intaccatura 
angolare fin al grado propofio su la linea 
tangente : prefo i l raggio tra le punte piti 
rimóte dal curfore; 1'apertura delle altre fa
ra la tangente de' gradi richieíH: fe la tan
gente richiefta é al di fopra di 26o. 3 0 ' , ma 
al di fotto di 45o; la linea ful curfore deb-
be faríi feorrere fino ai gradi dati su la l i 
nea delle tangenti , allora i l raggio eíTendo 

N pre-
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prefo tra le punte piíi rimóte dal curfore ; 
1'apertura delle altre fara la tangente. Se la 
tangente nchidta é maggiore di 45o. ma 
minore di 5<50. 20 ' ; fdrucciolate 11 nocchio 
ful lato tangente fin ai grado o neila l i 
nea tangente , ful lato del Compajfo: pre
fo i l raggio tra le punte piíi rimóte dal 
curfore ; la diíferenxa tra l ' apertura delle 
altre , e que lie , aggiunte infierne , fara la 
tangente nchiefta . Cos¡ delle tangenti d'al-
t r i gradi al di fotto di 7 1 . Nella íiefla ma
niera fi pub trovare la fecante di ogni nu
mero di gradi al di fotto di 7 1 . Vedi PRO-
PORZIONALE. 

COMPASSO a molla , o divifore , fatto di 
acciaio indutito , colla tefta arcata ; che , raer-
cé della fuá molla, apit'ú compajfo ; 1'aper
tura eífeodo diretta da una vite circolare, at-
taccata ad una gamba, elafciata per raezzo 
all'altra che fi fa lavorare con una nocella. 

COMPASSO triangolare . Vedi TRIANGO-
LARE. 

COMPASSO trlfecante , 1' invenzione fe ne 
dee a M . Tarragon , 1' ufo é per la triflTeíio-
ne degli angoli , geométricamente . Vedi 
TRISSEZIONE . 

L1 iftrumento confifte in due rególe cen-
trali , ed un arco d' un circolo di 120 gra
di , immobile , col fuo raggio : i l raggio é 
attaccato con una delle rególe centrali, co
me le duegambe d'un fettore, acciocché la 
regola céntrale fi poífa portare per tu t t i i 
punti della circonferenza deli' arco. 11 rag
gio e la regola fieno fotti l i quanto piu fi 
pub, e la regola attaccata a! raggio battuta 
fredda , per acquiftare elaflicita; lalarghez-
zadelTaltra regola céntrale , fia tripla della 
larghezza del raggio . In quefla regola fievi 
una fcanalatura, con un pezzo d'mtaccatura 
angelare, da attaccarvifi, per i l fuo moto : 
Ne l centro di ciafeuna regola v i debb'eífere 
parimenti un buco. Vedi le Journ. des Sga-
vans y Sept. 1688. 

COMPASSO che fi rivoha in si*, invenzione 
recente, per fchivare lamoleftia di cambiare 
]e punte : i l fuo corpo é fimile al compajfo 
ordinario ; verfo i l fondo delle garabe di 
fuori , fono aggiunte altre due punte oltre 
Je confuete ; i ' una portante una punta di 
penna che difegna, l 'altra una penna da la-
pis, ambedue cosí accomodate, che girano 
attorno, e cosí fono a tiro di fervirfene 5 o 
« o , fecondo i l bifogno . 

GOM 
Le punte del compajfo piccolo fono tempé

rate , col colore , o fuoco rovente ; le piu 
grandi fono températe col fuoco di carbo-
ne , ed un cannoncino per foffio , fcaldan-
dole fino al colore piu leggiero di cerafa, 
pofcia imraergendole neli' acqua. Vedi T E M 
PERA . 

C O M P A T I B I L E , é quella cofa che pub 
accordarfi, o fiare infierne con un'altra . Ve
di INCOMPATIBILE. 

C O M P A T T O , inFi f ica , dinota un cor
po ben ferrato, denfo, e peíante ; chehapo-
chi por i , e piccoliffimi. VediCoRPO, PO
RO, DENSITA' , &c. 

I metalli pih pefanti, come Toro el 'ar
gento , fono i piu compatti . Vedi PESO , 
G R A V I T A , M E T A L L O & C . 

COMPATTO , in fenfo légale, fignifica un 
accordo, od un contratto fiipolato tradiverfe 
part i . Vedi PATTO , CONTRATTO, &c . 

COMPATTO , é ancora i l nome di una fa-
mofa bolla, confermata dal Papa Paolo I V . 
in riguardo ai Cardinali , in virtu della quale 
eglino poífono folamente conferiré benefizj nel 
loro flato naturale, cioé benefizj regolari a' 
regolari &c. Vedi BENEFIZIO , CARDINALE , 
RECOLARE &c. 

COMPENDIO. Vedi ABBREVIAZIONE . 
C O M P E N D I U M , un epitome, untran-

funto, ouvero riduzione di un'ampio argo-
mento in breve giro. Vedi EPITOME, AB
BREVIAZIONE &c . 

C O M P E N S A Z I O N E , é u n ' a z i o n e , con 
cui una cofa viene ammeffa, per un equiva
lente di un' altra. 

COMPENSAZIONE , nella Legge civi le , é 
una fpezie di diritto , per cui un dcbjtore 
perfeguitato dal fuo creditore , per lo paga
mento d' un debito , dimanda che i l debito 
fia compenfato con quello che dal creditore 
íi debbe a l u i . Compenfazione equivale a pa
gamento . 
x C O M P E T E N Z A , in Legge, é l 'autori-

t k , o i l diritto d'un giudice di prendere noti-
zia e informazione di qualche materia . Vedi 
GIURISDIZIONE . 

C O M P E T I T O R E , o rhale. Vedi COR-
R I V A L E . 

C O M P I M E N T O . Vedi COMPLEMENTO . 
C O M P I T A L I A » , o COMPÍTALA , fe-

fie appreífo gli antichi , celébrate m onore 
de 'Di iLar i ( Lares ) . Vedi FESTA , e L A 
RES. 

• L a 
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* L a voce e dirivata dal Latino compitura , 

una crociata, ojlrada a croce J perche la 
fejiafacevaft nelV imbcccature o incontri di 
diverfe ftrade . 

Le Compnalia fono piu antiche che i'edífi-
cazione.di Roma . Dionigi d'AIicarnaflb , c 
Piinio per verita clicono , che furono inftitui-
te da Servio Tullo ; ma queflo vuol dir folo , 
che furono allora ¡n Roma introdotte . 

Non oftante quello che riferifce Dione, che 
le Compitali celebravanfi un poco dopo leSa-
turnaii; eche i l Calendario Romano ic fifia 
ai 12 di Gennaio ; egli appare ch'elleno non 
aveano aicun giorno dtterrainato ; almeno 
al tempo di Varrone , come oíTerva Cafau-
bono. 

Percib eífcndo la feíh mobile, i l giorno in 
cui eli'avea da oflervaríi, veniva ogni anno 
fírídato . D ' ordinario tenevafi i l 40. delle 
None di Febbraio, cioé a' 2. di quel Mefe . 

Macrobio offerva , che non folamente cele
bravanfi in onore de ' i¿zr / , ma ancora della 
Manía , opaz7.ia. I facerdoti che vi unzia-
vano, erano fchiavi, e l ibc r t i ; ed i i íacrifi-
2Í0 una troia. 

Dopo di e(Tere fiate per lungo tempo tra
fe urate y íi rimifero in cofiume da Tarqui-
nio i l fuperbo , in occafione d' una rifpofía 
deü' oracolo , che Jl facrificaffero tejle per te-

fte, cioé che per la falute e profperitU dicia-
feuna famiglia , dovean facrificarfi de' fan-
c iu l l i : raa Bruto, dopo d'aver difeacciati i 
Re , in luego di queíie barbarevinime, fo-
flitul le teñe degü agli , e de1 papaveri; fod-
disfacendo cosí all'oracolo, che avea ingiun-
to capita, tefie. 

Finché durava la celebrazione di quefia fe-
i l a , ogni famiglia poneva alia porta della fuá 
cafa, la fiatua della Dea M a n í a ; fofpende-
vanfi parimenti su le porte alcune figure di la
na, rapprefeníanti uomini e donne ; e s'ac-
compagnavano con fuppliche che i lari e la 
Mania íi contentaífero di quelle figure, e la 
perdónafifero al la gente di cafa. 

Quanto agli fchiavi, inluogo di figure d' 
uomini , eglino offerivano alcune pallottole , 
o matafie di lana . Servio Tullo ordinb, che 
gh fchiavi, iquali aííifievano alleftftc Com-
pituita, foííero liberi in tutto i l tempo che du
rava la fefta. Augufio ordinb che le ftatue de' 
-Lan, poftenellecrociate, fi ornaffero di fiori 
cluevoltel' anno. 

C O M P I T A R E é quella parte di gramma* 

COM p p 
t ica, che proprlamente chiamafi ortografíat 
o retta fcrittura c pronunzia . Vedi ORTO-
GRAFIA . 

I I Dr. Jones da le rególe, o maffime feguen-
t i di compitare. 

10. Che tutíe le voci íleno pronunziate ori
ginalmente, come fi cempitano. 

2o. Che in tutte le voci , i fuoni delle qua-
li fono ñati dopoi aíterati ( ch 'é i 'origine del
la difficolta del compitare ^ e pronunziare) T 
alterazione íi faccia per facilité , cómodo e 
güi to. 

E di qua , 50. Che tutte le parole , che 
poíTono eííere fe ritte in diverfe maniere , deb-
bono compitarft o pionunziarfí fecondo il fuo-
no piudifficile, p iüduro , epiuinfoli to. Ve
di PRONUNCIA . 

C O M P L A T N A N T , nella Legge Tnglefe, 
é un che íi lagna , o che prefenta una querela 
contro d'un altro, per eííere follevato e r l -
fcattato per giaflizia , o per equita . Vedi 
PLAINTIF . 

C O M P L E M E N T O , nella Geometr ía , é 
quello che rimane d'un quartodi circolo, o 
fia di 90 gradi, dopo qualche dato arco, to l -
to viada efioquarto . Vedi ARCO . 

C o s í , fe un arco od un angolo fara 30 gra
d i , noi diciamo che i l fuo complemento é 6 0 
gradi, poiché 60- | - j e r r r : 9 0 . 

L'arco ed il fuo complemento fono relativi ; 
e fono folamente ufati i 'uno in riguardo all ' 
altro. 

I I feno del complemento d' un arco, é chia-
rnato Co-feno ; d'una tangente, Co-tangen-
te Scc. Vedi CO-SENO, CO TANGENTE & C . 
Vedi anche SENO &C. 

Spsfio diciamo , /"/ complemento di un an
gelo , intendendo quel tanto che manca di 
un angolo re t ío , o di 90 gradi . Vedi AN-
COLO . 

, COMPLEMENTO del Corfo, nella Naviga-
zione, é i l numero de' punt i , che i l corfo de
cade da gradi 90 , oda otto punt i , cioé da un 
quarto della buíTola . Vedi CORSO. 

COMPLEMENTO , in AÜronomia , fi ufa 
per la difianza d' una Helia da! Zenit ; o f i a l ' 
arco comprefo tra i l luogo della ftclla fopra 
dell' Orizonte , ed i l Zenit . Vedi Zenit , 
STELLA , &c. 

COMPLEMENTO della Cortina , ¡n Forti-
ficazione, é quella parte del lato imeriore di 
eífa, che fa la mezzagola. Vedi CORTINA 
CMEZZAGOLA . 

N 2 COM-
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COMPLEMENTO della Linea ¿id'tfefa, é íl 

reflante della linea di difefa, dopo che ne ave-
te detratto Tangolodel flanco. Vedi DIFESA 
ed ANGOLO . 

I C o M P L E M E N T l ¿¿' un Parallelogrammo , 
fono i due minori parallelogrammi, fatti con 
tirare due linee rette parallele a ciafcun lato el' 
un paraÜeiogrammo , per un dato punto nella 
diagonale . 

Ta l i fono i paralleíogrammi C , ed M , 
( Tav. Gíomem^, fíg. 5. n .2. ) Egli é dimo-

. fíraío, che inogni parallelogrammo , i com-
•plementi C ed M fono eguali : imperocché 
Z - j - C - j - ' 0 = R 4 " ^ " f , x i comequelliche 
chiudono o terminano per cadauna parte i 
grandi triangoli , fatti = dalla diagonale 5 
rie'quali Z = : R , edorz :Xj (perché la dia
gonale l i fa tali *,) laonde i l rimanente paral
lelogrammo C = a M . Vedi PARALLELO
GRAMMO . 

COMPLEMENTO Ari tmét ico. Vedi A R I T 
MÉTICO , 

COMPLESSO, termine, ordinariamente 
ufato come íinonimo di compoík); benché in 
rigore parlando , v i fía qualche differenza tra 
loro . Ccmpkffo s'appíica propriaraente dove 
lina cofa contiene diverfe al í re , o confía di di-
verfe pa r t í , non realmente diftrnte f una daif 
altra , ma folo immaginariamente, o nel no-
flro concepire. 

Nelqualfenfo T anima pub dirfi eífere com-
-pleffa , in riguardo dell' intelletto e della vo-
íon ta , che fono due eofe che la noñra fola ra-
gione diflingue in le i . Vedi COMPOSTO . 

O ^ m o COMPLESSO . Vedi l ' artteoío OG-
•CETTO . 

Oppofiziom COMPLESSA . Vedi l ' articolo 
OPPOSIZIONE. 

Termine y o Idea COMPLBSSA , é un termi
ne o una idea comporta di diverfe ideefemplí-
c i , o incompleífe . Vedi TERMINE , e IDEA . 

Cosí , ntlla propoíizione , Un Dio giujto 
non puo lafciare ipeccati impunitt ; i l foggetto 
é\ queña propofixione , cioé un Diogiujio é un 
termine Compleffo, o eorrifponde a una idea 
icmplejfa, comporta di due femplici ? oincom-
jxkíTe, cioé Dio , t Ginflo 

Propofizicne COMPLESSA, é o queüa che 
fia almeno uno de'fuoi termini complejo, co
me quella che poc'anzi abbiamo addotta; o 
quelia che contiene diverfi membri, come le 
propofizioni caufali. E. gr. Se Dio e omipO" 

COM 
tente, gllfcellerati non pojjono da luí sfuggtre % 
VediPROPOSIZIONE. 

M . Locke oíferva , che quantunque la men
te fia affatto paíTiva neila formazione delle 
idee femplici, tuttavolta impiega diverfe azio-
nifueproprie in torno ad eífe, una volta che 
fon fórmate : e che per quefto mezzo appun-
t o , elleno diventano i materiali c i l fanda
mento , onde tutía la nortra cognizione é íor-
mata . Vedi COGNIZIONE . 

Querti atíi fono principalmente t re , cioé 
IO. I I combinare diverfe idee femplici in una 
comporta: e cosí fannofi tutte le idee Com-
pleffe. 

2o. L ' avvicinare dae idee , fia femplici © 
compleffe ; mettendola l ' una allato all ' altra y 
e si confiderandole , fenza unirle ; con che íi 
acquirtano le idee di relazione , Vedi RELA-
ZIONE. 

3o. I l feparare diverfe idee da tutte P altre 
idee che le accompagnano nella loro reale eíi~ 
flenza: e cosí fon fórmate tutte le fue idee ge-
nerali. Vedi GENÉRALE , CASTRATTO . 

Siccome le idee femplici fon oífervate eíl-
rtere in diverfe combinazioni unite afíierae; 
cosí la mente pub confiderarle come unite 5 
non folamente in quanto realmeate lo íono 
negli oggetti eflerni, ma in quanto ellartef-
fa le ha congiunte ; le idee cosí accozzate 
di diverfe meíTe infierne , chiamanfi Ccmpkf-
fe ; come uomoj bellezza , efercito, grati* 
íud ine , &c. 

Le idee compleffe, fía comporte, o decom
porte, benché i l loro numero fia inf ini to , e 
k varieta innumerabiie, poííbno tutte eíTer 
ridotte fotto querti tre capi: cmh á\ modi, d i 
foflanze , e ái relazioni, quaivegganfi fotto t 
loro propr} articoli MODO , SOSTANZA , s 
RELAZIONE. 

COMPLESSIONE, Compkxio, nella Me-
tafifica y ? unióne o coalizione di diverfe co-
fe difíerenti Tuna dalTalira, o realmente , 
© fecondo i l concepir nortro . Vedi COMPLES-
so . In Lógica, fi applieatal volta alia fecon-
da operazíone della mente, cioé al giudizio > 
confiderato in quanto afferma o nega qual̂ -
ehe cofa : tale affermazione &c. importan
do una combinazione di diverfe coíe . Com-
plexio é qualche volta un termine ufaío da* 
Logict nel üúío di dilemma » Vedi D i ^ 
LEMMA . 

COMPLESSIONE in Rettorica, 8cc. é una 
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figura cbe inchiude una ripctlzione , e una 
converfione nel medefimo tempo ; comin-
ciaodo ía fentenza e terminando dalla fieíTa 
parola . Cosí Tu l l i o : Qu'h legem tulit ? Rul-
lus . Quts majorem partem populi fufffagiis 
privavit ? Rui luí . Quit Comitiis prafuit ? 
Rullus . Vedi CONVERSIONE , e RIPETI-
ZIONE. 

COMPLESSIONE , nella Medicina , íi ufa 
per dinotare i l temperamento, rabitudine, 
0 la naturale difpofizione del corpo . Vedi 
COSTITUZIONE . 

Alcum Filofofi diftinguono quattro com-
phjponi generali e principali neli' uomo, cioé 
Ja complejtfione fanguigna ^ che fecondo effi , 
ccrrifponde a!i5 aria , avcndone le qualita , 
come eííendo calda , e umida . Ella prende 
i l fuo nome da ¡anguis ; perché il fangue íi 
fuppone \v\ eííere predominante. VediSAN-
GUIGNO . 

La Complejfione flemmatica prende i l fuo ne
me dalla pituita o flegma, di cuí abbonda ; 
e corrifponde atl' acqua ; eífendo fredda , e 
tímida. Vedi FLEMMATICO . 

La Complejfione biliofa, o collerica, pren
de i i fuo nome dalla bile o cholera : ella fi 
fuppone della natura del fuoco, cioé calda c 
fecca. Vedi CHOLERICO . 

Per ultimo , la Complejfione melancólica r 
prende i l fuo nome dalla natura della térra , ef-
fendo fredda e fecca . Vedi MELANCHOLIA . 

COMPLEXUS , o Par COMPLEXUM , 
neli' Anatomía , é un paio di mufcoli , che 
fpunta con fei fottili e piccioli tendini da i 
proceffi trasverfali delle vertebre del eolio, e 
del torace , che divenían carnofi nella loro 
afcefa, e che di nuovo fi fan tendinoll verfo i l 
mezzo; o carnofi un'altra volta, dove eífo 
paio s' infenfee lateralmente nella parte fupe-
riere dell'os occipitis , e nella parte di dietro 
del procefíb mafloides. Vedi Tav. Anatomía, 
( M y o l . ) fíg. 7.. n.5. 

Quando adoperano infierne , abbafifano íl 
capo direttamente verfo all'indietro , ma fe 
un d'effi opera da séfo lo , lo tira in dietro 
cbliquamente. 

C O M P L I C A Z I O N E di malí , é una m i -
fiura, o combinazione di diverfe malattie ; 
ípezialmente quando hanno qualche affinita 
*, una coir altra; come 1' idrope, V afima , e 
1 itterizia che fopravvengono infieraeraente. 
Vedi M ALATTIA . 

Quello she rende i Medici pop!effi, e ia-
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tricatí , fi é , quando con una febbre v i has 
complicazione di qualche altro morbo. Vedi 
FEBBRE. 

COMPOS mentís. Vedi 1'articolo N O N -
COMPOS . 

C O M P O S I T C W / w , in architettura, é 
1'ultimo dei cinque ordini di colonne ; cosi 
chiamato, perché il fuo capitello é compojlo di 
quelli degli altri ordini. VcdiTav. sírchttet-
tura ) fig. 30. Vedi puré ORDIÑE . 

Egli prende in preílito un 0^0/0 daU'ordínc 
Tofcano , edal Dórico; una doppia fila di fo-
glie dal Corint ia; e le volute dal l ' Jónico. La 
fuá cornice ha de' fempiiei modiglioni, o den-
telli • Vedi CAPITELLO . 

WCompcftto é chiamato altresl Romano e 
Itálico, per eííere flato inventato dai Romani ; 
appunto come gh altri ordini , che fono ítatí 
denominati da quel popólo tra'lquale ebbero 
la loro origine. 

I piü degli Autori mettono queft'ordine 
dopo i l Corintio ; o per eííere i l piíi ricco 9 
o perché 1'ultimo che fu inventato: Scamoz-
zi íolo i l mette tra i l Jón ico , ed i ! Corin
t i o ; con certo riguardo alia fuá ricchezza c 
dilícatezza , cui egli Üima inferiore alia finez-
za e ricchezza del Cor in t io ; e perb non íi 
fa ferupolo di ufarlo fotto del Corintio ; nel 
che é íeguitato da M . le Clerc . Vedi C o 
R I N T I O . 

Le proporzioni di queíV ordine non fono 
da Vitruvio fiífate ; egli folamente accenna 
i l fuo carattere genérale, con oífervar che i t 
fuo capitello é compofto di diverfe partí pre-
fe dal Dórico, dal Jónico, e dal Cor in t io : 
non par che lo confideri per un ordine par-
ticolare; né sa differenziarlo dal Corintio ¡a 
altro che nel fuo capitello. I n f a t t i , fu Ser-
lio , che primo aggiunfe V ordine Compofita 
ai quattro ordini di Vitruvio , formándolo 
dalle reüquie del Templo di Bacco , degli 
archi di T i t o , diSet t imio, e degli aurifici r 
fin allora queft' ordine era flimato una fpe-
zie del Corintio,, differente foltanto nel fuo 
capitello. 

Eífendo cosí flato lafeiato dagli antichí 
quefl' ordine fenza leggi né rególe determí
nate , i moderni hanno in certo modo ra-
gione di variar tra loro intorno alie fue pro
porzioni , &c. Scamozzi , e dopo lui M . le 
Cierc , fanno la fuá colonna 19 moduli e 
mezzo ; ch' é un mezzo modulo meno che 
quella delV ordine Corintio . Vignola la fa 

di 
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di 20 y ch' é la íUíia proporzione della Co
rintia : ma Serlio, che primo gli die forma 
d' ordine particolare, con dargli un' intavo-
latura propria , ed una propria bafe ; e M . 
Perrault dietro a Serlio, l* alzano ancor piu 
del Corintio. 

M . Perrault crede che i divcrfi ornamen-
t i e caratteri non baftino per coftituire un 
ordine difíerente, mache dcbb'egü avere in 
oltre una diíFerente altezza: impercio, con
forme alia fuá regola di accrefcere le altez-
ze delle diverfe colonne , d'una ferie di due 
moduli per ciafcheduna: fa lacompofita 20 
moduli , e la Corintia 18. che pare fía co
me una ra i fu ra di mezzo tra i l Pórtico di 
T i t o ed i l Templo di Bacco . Vedi PROPOR
ZIONE. 

Quanto alie partí deW Ordine , vedi Co-
ÍONNA,INTAVOLATURA,CAPITELLO,BA-
SE, FREGIO, PlEDISTALLO &C. 

M . Perrault nel fuo Vi t ruvio diftingue 
fra ordineC(7w/7oy?ío , eCompoJio. L ' u l t i m o , 
dic' eg'i , dinota qualunque compoíizione , 
le cui parti , edicui ornaraenti fono íiraor-
dinarj ed inuíitati , ma hanno perb ancora 
qualche bellezza ; si per cagione della lor 
novi ta , come per la maniera, o genio dell' 
architetto : e si un ordine compnfto é una 
comp Tizione arbitraria , capricciofa, ed'un 
gufto particolare, fia regolare o n b . I l rae-
defimo Autore aggiugne , che 1'Ordine Co-
TÍntio é i l primo ovámeCompofito, perché é 
compoflo del Dórico e del Jónico j che é 
la oífervazione di Vitruvio íleíío . Lib. 4. 
cap. x, 

COMPOSIZTONE, in un fenfo Fifico , 
h 1' u.jione , o congiunzione di piu cofe dif
ieren ti , cos í , che forraino un turto , chia-
mato un Compoflo. Vedi COMPOSTO, DE-
COMPOSIZIONE , e PRINCIPIO . 

Gli Scolallici diflinguono due fpezie di 
Compqfzioni; V una entitativa, che é tra le 
cofe deil'ifteíía natura; e.gr. due o tre goc-
cie di fangue, o d'acqua: Faltra effenziale, 
quando cofe di fpezie diverfa fono unite, e 
si coñituifeono nuove cofe odeffenze, difFe-
renti da ognuna delle part i : in quefto mo
d o , dicon effi, dalla materia e dalla forma 
del legno , forge il legno ; la cui eííenza é 
difíerente dall' uno e dall' alíro di queñ' ingre-
dienti prefi feparatamente. 

COMPOSIZIONE delle Idee , é una opera-
zipne della mente, oad'ella combina diver-
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fe delle fue idee femplici in altre complefle. 
Vedi COMPLESSA Idea. 

Sotto quefta operazione pub fímilmente no-
verarfi quella di ampliare; con che mettoníi 
infierne piu idee della medefima fpezie , come 
diverfe imita perfare, come diremmo , una 
dozzina. 

I n quefla come in altre , i bruti decadono 
aífai dagü uomini j imperocché quantunque 
ammettano, e ritengano diverfe combinazio-
nid'idee femplici; come probabilmente, un 
can: combina la figura , l'odore e la voce del 
fuo padrone : nulladimeno queñe fono piutto-
fto tante marche diftinte , dalle quali ei lo co-
nofee, che una idea compleíTa , formata di 
quelle femplici. 

COMPOSIZIONE, in grammatica, dinota 
T unione di due parole, o fia i l prefigere d1 una 
particella ad un' altra voce ; per aumentare, 
per diminuiré , o cambiare la fuá íignificazio-
ne . Vedi VOCE , &c. 

COMPOSIZIONE , nell' Oratoria , é 1' or
dine e la coerenza delle parti di un d i ' 
feorfo . 

Alia Compofizione appartengono , e 1' ar
tificioso accozzamento delle Leítere , on
de lo ftile é formato , e per i l quale fi 
rende eííb f l i le , dolce, dilicato, gentile, e 
fluido, pieno e fonoro ; od i l contrario ; e 
1' ordine , i l quale richiede , che le cofe 
prime in natura e dignit^ , mettanfi innanzi 
a quelle d' inferiore confiderazione . Vedi 
PERIODO . 

COMPOSIZIONE, nella Pittuva, inchiude 
T invenzione egualraente che la difpofizio-
ne delle figure , la fcelta delle attitudi-
n i , &c . 

Percib la Compojizione confiíle in due 
parti , i ' una delle quali trova e feopre , 
per mezzo della Storia , oggetti adatrati al
ia pittura; e 1'altra gil difpone con vantag-
gio , e nel miglior lume . Vedi DIPIN-
GERE . 

COMPOSIZIONE, in Mufica, é V arte di 
difporre fuoni mufícali, in arie, i n c a ú t a t e , 
&c. in una o piu part i ; da eífere cántate con 
la voce , o fuonate su gli ñrumsnti . Vedi 
MÚSICA , e CANZONE . 

Zarlino definiíce la Compofizione, per l* 
arte di uniré e combinare delle concordan-
ze infierne , che fono la materia della M u 
fica : ma queüa definizione é troppo fe ar
fa e riftreíta ; perché , le difeordanze fono 
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fempre adoprate colle concordante nella Com-
pojízioneácliev*™1- Vedi CONCORDANZA , e 
D l S C O R D A N Z A . 

Sotto la Compfífizione fono cómprele le 
regó le , IO. deiia melodía 1 odeH'arte di fa-
re una parte fula e í lmpl i cc i cioe di ac-
cozzare e difporre i í'uoni ftmplici , cosí 
che la lor fuccellione ed il lor progreíío 
poífano eíTere grati edarpiacere. Vedi M E 
LODÍA. 2o. Dell' armonía , o dell' arte di di-
fporre e concertare divcríe partí íole o fem-
plici in tal maniera infierne , che facciano 
un tutto bello e foave . Vedi A R M O N Í A , cd 
ARMÓNICO . 

E? qui da offervare, che efícnáo la me-
lodia principalmente lavoro dell' immagina-
zione , le rególe ddla Compoftzione íervono 
folamente a prefcriverle certi l imili j al di 
la de' quali non dee paitare T immag¡naz io -
ne , nel ricercare ed inveftigare la vancta 
e la beüezza dell' arie ; ma T armonía , ef-
fendo opera del giudmo , le lúe rególe fo
no piu cene , piu eftefe, e piü difficili nel
la pratica. 

Nelia varieta e neli' eleganza della melo
d í a , l'invenzione ha molto maggior parte e 
fatica, che il giudizio; cosi che il m é t o d o v' 

poco luogo : ma nell' armonía va aitrimen-
t i ; qul 1'invenzione non ha mente che tare ; 
e la Compofizwne é regolata e condotta per 
una mera ligo rol a oflervazione delle rególe 
dell' armonía , feñza verun ajuto del" imma-
ginazione. 

COMPOSIZTONE , ín Lógica, é un meto-
do di ragionare , nel quale fi procede da 
qualche verita genérale per fe íkíTa eviden
te , ad alcune particolari e fingolari . Vedi 
MÉTODO . 

I I método di Cvmpofizione, chiamato ezian-
dio Sintefi , é appunto il roveício di quello 
della refoluzione, o analifi. Vedi RÍSOLUZIO-
NE , SINTESI , e M É T O D O . 

La Rifoluzione é il mé todo , col quale or
dinariamente cerchiamo la verita; la Compo-
fizione, é quello con cui una venta trovata, 
l i diícuopre e íTdimoftra agli altri: la rifolu-
zione é il método d' inveftigazione , la Compo-
fizione é i l método di dimoftrazione . Vedi 
DlMOSTRAZIONE . 

11 método di Compoftzione é quello che 
ha feguito Euclide , con altri Geometri 
quello di rifoluzione é 1'ufato dagli Alge-
bnüi e da' Filofoñ . Queai due metodi fi 
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difFerenziano , appunto come i metodi di 
cercare una genealogía , che fi fa , 0 
fcendendo dagli antenatí ai poílen ; od a-
leendendo da' porten agh antcoati : ciafeu-
no de' metodi ha queíiu di comune che la 
progreííionc íi ía da una cofa nota ad un' altra 
ignota . 

11 método di Compofizione é meglio che 
da a l t r i , ofiervato tía' Mat rmat ic i ; le regó
le ne lonu , 10. non porgere né addurre 
cofa, che non íia elprefla 111 chiari termi-
ni ; ed a tal fine , principiare dalla defini-
zione . 2a. Ergere l 'edifizio, drciam cosí , 
fovra principj evidenti e chtarí ; a ta, tíne 
procederé da atiiomi o indífime 30. Pro-
vare d;moí!rativamente tutte le coaclufio-
ni che íono quindi da dedurfi ; e per tal 
uopo , non far ufo d' argoménti ité di pro-
ve , che non fien dcfimzioni g.a date , af-
fiomi gia conceííi, e propoíizioni gia pro
vate ; che íervonp come principj alie cofe 
fuileguení!. 

C'JMPOSIZIONE di moto , é un aggregato o 
cumuío di diverle direzioni di moto, che r i -
fuita da potenze le quali adoperano in difí'eren-
t i ma non oppoflc linee . Vedi MOTO . 

Se un punto fi move o feorre lecondo una 
medeíima direzione ; fia o no equabile coteífo 
moto , lempre coníervera la medefima linea 
retta ; eíTendo la fola veiocita cambiata , ciot 
accreíciuta, o diminuita fecondo le forze colíe 
quali é impulfo. 

Se le direzioni fono oppofte, come una , 
e. gr. direttamente a i r i n g i u , 1'altra a l l ' i n -
su &c. tuttavía la linea di moto fara la 
ftefifa. 

Ma fe i moti com pon en ti non faranno fe
condo la fteífa linea di direzione , i l moto 
corapofto non fara fecondo Ja linea di direzio
ne di alcuno di eíTi, ma in una differente da 

. t u t t i ; e quefta o dntta , o curva fecondo ch' 
efigeranno le direzioni o celerita . 

Se di due moti coraponenti ciafeuno fara 
equabile , la linea del moto compoílo fara 
fempre una linea retta ; e quefto, benché i 
moti non fieno ad angolí retti Tuno al l 'a l -
tro , né egualmente veloci, né ( ciafeuno ver-
fo fe fteífo ) equabili , purché fieno fimila-
r i ; cioé , ambedue accelerati e ritardati fí-
milmente. 

Cosí , fe i l punto a ( Tav. Meccaniche , 
fig. 4 . ) fara impulfo egualmente da due for
ze: c ioé , all'insu verfo ¿ , e innanzi verfo 
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d i é chiaro, clie quando fara proceduto in-
nanzi, fmo zd a c ; per neceffita dovra effere 
andato in su fin a y cosí che fe imot i foíTe-
ro ambedue equabili, egli anderebbe fempre 
avanti nella diagonale ae c, 

Supponete poi i moti ineguali quanto alia 
celerita, cosí che v. gr. i l corpo fi rauova due 
volte pih preíto io su , che ínnanzi , &c. nul-
ladimeno debbe egli procederé nella diagona
le ac i perché i triangoli aec , aec &c. ed 
stcd faranno fempre fimiü, eííendo come fo
no i mo t i . 

Ma fe i moti faranno diífimilari, aJiora i l 
nioto comporto fara una curva . 

C o s í , fe un corpo, come¿ ( fig. 5 . ) fara 
impulío o tirato da tre differenti forze , nelle 
tre differenti direzioni b a , be, ebd , cosí 
che non ceda ad alcuna di efle, ma continui a 
ñ^rt in ¿equilibrio ; allora coteííe tre potenze 
o forze faranno l ' una all' altra , come tre linee 
rette tirate parallele a quelle linee, efprimenti 
le tre differenti direzioni , e termínate dai lo
ro rautui concoríi. 

rapprefenti la forza dalla quale i l corpo 
¿> é impulfo da ¿ in ,2 , allora la medefima ret
ía l i n e a d rapprefentera altresl la forza con
traria eguale, da cui egli é fpinto d i v i n e ; 
ma da quello che fi é detto poc' anzi, la forza 
heh rifolubile nelle due forze agenti fecondo le 
due direzioni ebe, allequali Taltro im
peliente di ¿ in Í , é c o m z b e & b d i zbczdey 
rifpettivamente. 

Cosí pariraenti due forze, adoperanti fuo-
r i delle direzioni¿¿¿, be, ed equipollenti al
ia forza adoperante fuori della direzione be, 
da bln e, faranno alia forza adoperante fecon
do la direzione ¿ £•, d a ^ i n ^ , comebd, be, 
abe; epercib, le forze agenti nelle direzio
ni be, ed equipollenti alia forza adope
rante nelle direzioni, be, fono alia forza a-
gente nella direzione, come b d , be , o de 
ñ b e : vale a diré che fe un corpo venga fpinto 
da tre diverfe equipollenti potenze nelle dire
zioni i ar, b d , ebe; quefte tre forze faran
no l'una alTaltra come be, b d , e de , r i 
fpettivamente. Q. E. D. 

Quedo teorema , co' fuoi Corollarj, ofíer-
va i i D r . K e i l l , effere i l fondamenio di tutte 
le nuove Meccaniche di M . Varignon : coll' 
ajuto del quale puo computarfi la forza de' mu-
fcol i , e fi poííono immediatamente dedurre la 
maggior parte de' teoremi meccanici appreíío 
Borei i i , de motu animalium. 

COM 
COMPOSIZIONE di PñpQYz'me . Se vi Ta

ran due ragioni , nelle quUi i ' antecedente 
della prima fia al fuo confeguente, come L' an
tecedente dell'altra é al fuo conteguente , al-
lor , per la Cow/?oyz í̂ow di proporzione , co
me la íbmma dell' antecedente e del confeguea-
te della prima ragione , é all'antecedente o al 
confeguente della prima j cosí é la fomma dell' 
antecedente e del confeguente della feconda ra
gione, all'antecedente o al confeguente della 
feconda. 

E. ¿r. Se A : B : : C : D , allor per Compofi-
zione, A + B : A ( B ) : : C + D : C ( D ) . 

C o M P O s r z r o N E , in Farmacia, é i'arte , 
o P atto di mefchiare diverfi ingredienti in
fierne in una medicina ; cosí che avvalori-
no , o ajutino ciafeuno le virtü dell' altro , 
fupplifcano ciafeuno i difetti dell' altro , o 
ne correggano le cattive qualitadi. Vedi FAR
M A C I A . 

COMPOSIZIONE , nella Stampa ) ordina
riamente ¿titzComponere, é i l difporre, e l ' 
ordmare diverü t ipi , o caratteri , e lettere 
nel legno , o nella ftecca chiamata eompoji-
tore, per formare una nga ; come puré or-
dinar diverfe righe fchierate regolatamente su 
la Forma , per fare una pagina , &e. Vedi 
STAMPA . 

I I Compofttore é fatto per lo piü di ferro , 
qualche volta di ottone , o di legno ; di mag-
giore o minore lunghezza e profondita , fe
condo la pagina da cornporfi , o fecondo i l 
capriccio, ed i l talento di colui che compo
ne: egli ha due pezzi sdrucciolanti , da at-
taccarfi col mezzo d' una noce o molla , che íi 
fanno feorrere innanzi e indietro, a placeré 
del Compoíi tore, e fecondo lo fpazio, chele 
righe, l eñóte &c. hanno daoceupare. Ve
di Tav. Mifcellanea, fig. 9. 

Quefto pezzo, o ftrumento che ferve per 
la Stampa, contiene d'ordinario fette od ot-
to righe d' una lettera di mole o grolfezza 
mezzana ; lequali , quando fono difpoíte , íi 
tolgon fuori coll' ajuto di una fottil regolet-
ta di metallo, e fi difpongono nella forma ; 
ed altre via via fe ne compongono, finche 
la pagina fia formata. Compoíta la pagina, 
fi lega , e fi pone al fuo luogo ; ed il re-
ílo delle pagine fi prepara in quefto ífeíTo 
modo i quando cibé fatto , elleno portan fi lul-
la pietra d'appoggio o correttoria; iv i fi or-
dinano e difpongono , in un telaio , o fia for
ma di ferro j accomodata coa formmenti di 
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k s n o ; baí tu tecdeguagl ia te ler ighe, portafi 
ia forma al torcbio per eíTere í lampata. Ve
di TOR « n o , CASSA&C. _ 

COMPOSIZIONE , nel Commercio , e un 
contratto tra un debitor che non paga, ed i íuoi 
creditori; colquale cglino contentanfi d'ac-
eettare una parte del debito, in compenfaiio-
ne e per faldo del t u t í o , e pero danno al debi-
tore una quietanza genérale. 

COMPOSSIBILES, COMPOSSIBILIA , m 
Lógica, fon quelle cofe che trovanficompa-
t ibüi , cioé capaci di fuffiftere affiemc. Vedi 
COMPATÍIULE . 

COMPOSTO, é i lníul ta to o reffetto d 
una corapofizione di cofe differenti i ovvero 
cibchene nafce, onedir iva . Vedi COMPO
SIZIONE. 

Rigorofamente parlando, ogni nuova Com-
pofizione non produce un nuovo Compofto ,* 
ra a fojamente quella dalla quale forge e di-
riva una nuova eflcnza o foftania . Cosí 
quando una gócela d'acqua éaggiunta ad un' 
altra , non ne forge un nuovo Compofto fifi-
co ; effendo 1' effenza allor la fteflfa ch' era 
avanti i ' unione. 

COMPOSTO diíferifce da CompleJJo , ed é 
oppofto a femplice . Vedi COMPLESSO , e 
SEMPLICE . 

Diciamo, gl'ingrédienti di un Compofto ; 
gl i Speziali bazzicano gran fatto nc Compo-
j i i ; preparano un Compofto diacodium , un 
Compofto diamargariton , un Compofto á\zmo-
rum , un Compofto diaprunum, unCompoflo 
oxymel, delle fomentazioni Cow/jo/ie, deile 
acque Compofte Scc. Vedi DIACODIUM , 
D l A M A R G A R I T O N y D l A M O R U M , D l A P R U -
K'UM , & C . 

F / W COMPOSTI , chiamati anche íiorí ag-
gregati, o aggruppati, fono quelli che coa-
fíano di molti piccoli fiori , concorrenti a 
farne un folo intero^ ciafcun de' quali ha i l 
fuo gambo , o ílelo , i íuoi fíarni, e la fe-
rae nza ; ma fono tutti contenuti dentro un 
íolo e medefirao cálice, o periamhio. Vedi 
FIORE . 

QuefloFlore Compofto, diftingue o fceve-
Ta un ampio genere di piante, che M . Ray 
divide cosí: L'erbe di ñori Compofti, o ag-
gregati, fono, IO. Quelle che han no i l fiore 
naturalmente á\ fogliepiane o eguali, e per 
la piü parte piene , ed aventi V intero lor cor-
po latteo, che nel tagliarle da un fugo di lat-
te i e quefte hanno Is loro femenze. 

Tamo IIJt 
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Primicramente álate , o pappifere ; cioé 

con una picciola lanugine adérente a ciafcun 
femé , si che i l vento pub fácilmente trafpor-
tarle da luogo a luogo: tali fon la Lattuga, i l 
Tragopogón , la Scorzonera , i l dens Leonis, 
rHie rac ium, e la Pilofella. ¡3 

Secondariamente, quelle che hanno una fe
mé nza folida, fe nza a ¡cuna peluria ^ come T 
Eringium Luteura, Cichorium, Lampfana , 

2o. Quelle che hanno un ñore di/cato, o col 
meditullio e centro in forma di difeo; cioé un 
fiore compofto di molti brevi, groffetíi, d¡-
ftinti fiorellim ( l i quali da alcuni per errore 
fon detti ftamina ) accozzati infierne, in guifa 
che fanno una fuperfizie piatta, ounpochet-
tinocava^ e quefte fono puré, odi quelle che 
hanno le loro femenze. 

Prima, pelofe o pappifere , comelaTuffi-
lago, Petafites, Carlina , Helenium , Do-
ronicum, Conyza, After, Virga áurea , Ja-
colíea , Staechas c i t r in i , Jacea , Senecio, Eu-
patorium Avicenníe, Cacalia vulgaris , Gna-
phalium maritimum , e Monspelienfe. 

Secondariamente quelle, che hanno i femi 
fo l id i , e non farinofi , o pappiferi i come l ' 
erbe corimbifere. 

COIAVOSTh forza. Vedi 1' articolo FORZA . 
C o M P O S T E / o r w e . Vedi FORMA. 
COMVOSTI foftili. Vedi FOSSILI . 
CoMVOsTEfrazioni. Vedi FRAZIONI . 
COMPOSTA glándula. Vedi GLÁNDULA . 
COMPOSTO gufto. Vedi GUSTO . 
COMPOSTA «m£m/¿?. Vedi ARMONÍA. 
COMPOSTO interejfe ^ chiamato ancora I«-

terejfe fopra intereffe , é quello che fi computa 
non folo ful principale o capitale, raa su í in 
tereffe fteffo che s' efige ; che diventa una fpe-
zie diprincipale o capitale fecondario. Vedi 
INTE RES SE . 

COMPOSTA macchina . Vedi V articolo 
MACCHINA . 

COMPOSTO moto, quel moto che fi cora-
pie per diverfe potenze confpiranti . Vedi 
POTENZA. 

Le potenze diconfi cofpirare , fe la dire-
zione dell'una non é direttamente oppofta a 
queila dell' altra ; come quando fi concepi-
fce che i l radio d' un circolo rivolgaíi attor-
no d'un centro; eche nel medefimo tempo 
un punto fi mova in filo diritto lungheffa 
raggio. 

Ogni moto curvilineo é Compojio . Vedi 
MOTO . 
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hl un teorema popolare nel!e Meccani-

cí ie , ehc in un moto uniforme Compojlo, ia 
velocha prodotía dalle potenza cofpiranti , 
é a que lia delí una o dell' altra potenza fepa-
ratamente , cerne la diagonale d'un parallclo-
grammo, fecondo la direzione de' di cu i latí c-
slino agifeono feparatamente, é aU'uno od all ' 
á l t í o d e ' h t i . Vedi M O T O , eDIAGONALE. 

C O M P O S T I numeri, fono quc l l i , che fi 
poííono ra i furaré, o efattamente dividere , 
per mezzo di qualchc alero numero oltre Funi-
ta . Vedi NUMERO . Tal é 11 15. che é mi-
fu rato da 3 ed anche da 5. 

COMPOSTA voce. Vedi VOCE . 
COMPOSTO Péndulo, nella Meccanica , é 

quello che confia di diverfi pefi i quali con-
fervano fempre la medefima dií lanza, ú l* 
un daü' al tro, come dal centro intorno al 
quaie ofcillano. Vedi PÉNDULO. 

COMPOSTA Propofizione. Vedi l'articolo 
PROPOSIZIONE . 

COMPOSTE Quantita , in algebra , fono 
quelle che fon conneffe infierne per l i fe-
gni -|-e — : cosí a -\-b — c\ tbb>—b fono 
quantitadi Compone. Vedi QUANTITA . 

COMPOSTA Kagione , é quella , che i l 
prodotto dell'antecedenti di due o piü ra-
zioni ha al prodotto de' loro confeguenti. 

C o s í , d a 72 é in una ragione Compofla 
cli 2 a <5, e 3 a 12 . Vedi PROPORZÍONE . 

COMPOSTA Regola del Re. Vedi REGO-
XA del Tre. 

COMPOSTI Suoni. Vedi 1'artic. SUONO . 
COMPOSTA Sorda. Vedi SORDO. 
COMPOSTA Ulcera. Vedi U L C E R A . 
COMPRENSIONE , nellaMetafifica, é 

l 'atto con cui la mente apprendc, o cono-
fce qualche oggetto prefentato ad eíía, per 
tutt i i l a t i , per l i quali é capace d'eíTere ap-
prefo o conofeiuto. Vedi APPRENSIONE, C 
COGNTZIONE . 

Comprendere una cofa, é definito daiSco-
laftici , rem aliquam totam & totaliter co-
gnofeere: c , in quedo íenfo , é un punto 
voigare di contr^veríla tra i Teologi Sco-
Jaftici , fe i Beati del Cielo comprendano 
Dio? I piü OrtodoíTi ñanno per la negati
va , a cagion che una tal cogmzioue debb' 
eíTere infinita. 

COMPRESSIONE , in Rettorica , un tro
po , od una figura, con cui i l nome d 'un 
tutto é meflo per una parte; o quella d'una 
parte per i l tutto: ovvero un numero defi-

C O M 
nito di qualche cofa per 1'indefíníto . Vedi 
METONIMIA . 

COMPRESSA * , in Cirugía , é un co-
feinetto, o piumacetto di panno lino , ad-
doppiato piu volte, e pofto fotto la fafeia-
tura, per impediré, che una ferita íi gon~ 
fi , o raandi fangue, o per ritenervi appli-
cati i medicamenti. Vedi PERITA. 

* L a voce £ derivata da comprimere 
premere, Jlrlgnere. 

Sculíero, nel luo drmnmentarlum Chirur-
gicum, oíTerva , che glt antichi componeva-
no le \ovcompreffe, o piumacetti di lino fcar-
daíTato, o di piume , cucite tra due pezze, 
o tele; c le chiamavano piumacetti, pulvi-
n i , o pulvilli, &c. 

COMPRESSIONE, l'atto di premere, 
o ftrignere, e fchiacciare qualche cofa, co
sí che le fue parti fi approííimino vieppiu 1' 
une alie altre, e faccíahti oceupare minore 
fpazio. Vedi PRESSIONE. 

La Compreffione propriamente differifce 
dalia Condenjazione , in quanto che quciV ul
tima fi fa per 1'azione del freddo, e la pri
ma per qualche efterna violenza . VediCoN-
DENSAZIONE . 

Le trombe, o fia amlie^ che gli antichi 
s'immaginavauo agiré per fucchiamento, agi
feono in realta per Compreffione ; 1'embolo, 
o futior, cioé 1'anicnella , andando e tor-" 
nando nella canna o angufto canal della trom
ba , comprime 1'aria che vi é inchiufa , si 
che la rende atta per la forza della fuá ela-
flicita ad alzare la válvula, e fare i l fuo fcam-
po: per lo che, diíirutto V equilibrio , la 
preffione dell'atmosfera fu la fuperficie fia-
gnante , fpigne fu 1'acqua neila canna cosí 
evacuata della fuá aria. Vedi T R O M B A . 

L ' Acqua é incapace di Compreffione \ do-
po che l'aria é ftata purgata da eífa, non 
v i é né arte oé violenza che bafti a reca-
re in piü ñretto ípazio le fue parti , o a 
fare che oceupino rainor giro . In un' ef-
perienza Atta dall' Accademia del Cimen
to , P acqua , vioientemente premuta , e 
fchiacciata fi fece (Irada e paííaggio pergl' 
infinitamente fott i l i pori d' una paila doro, 
piuttoílo che foücnere lacompreíTione . Ve
di ACQUA. 

L a Compreffione delf aria, per i l fuo pro-
prio pefo, é raara>;igliofamente grande: íi 
raccoglie dal calcólo , che Tana comunc 
«he «oi rcfpiriamo , vicino alia fuperfizie 
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tielia t é r r a , e compre fia dal pefo deí ía fu-
perncumbente atmosfera, in r j J T V P a « e 
delio fpazio ch'eiroccuperebbe , le íeíie m 
l iber ta . Ved i ATMOSFERA . 

M a l 'aria pub venire Comprejfa ancora 
pií, con l 'arte ; ed appare dalle fperienze 
del Sig. Boy le , che lo fpaxio che 1' ariaoc-
cupa, quand' é nella fuá íon ima dilatazio-
n e , é a quella ch' ella oceupa quando é i l 
p iu comprejfa , come cinque cento e c in -
quanta m i l le a u n o . V e d i ARIA . 

Quefta i m m e n f i Comprejfiom e dilatazio-
ne , oíferva i l Neu ton , che non fi pub fpie-
gare fe non col fuppor le particelle delTaria 
elaftiche c ramofe, od i n forma di foítiiif-
í imi quafi v i t t i c i in t recciat i i n c i r c o l i : ned 
in a l t ro modo , che mcrcé della forza re
pe l ien te , di cui fono dó ta t e ; i n v i r t u d e l -
la quale , quando fon libere , fcambicvol-
mente fur.gono e fcappano le une dalle a l -
t r e . V e d i ATTRAZIONE . 

Q u e í l a v i r t u repeliente, aggiugne íl N e u 
ton , é piü forte e piu fenfibile n e l l ' a r i a , 
che negii a l t r i c o r p i ; ín quanto che l1 aria 
generafi fuor da' corpi aflai fiífati, ma non 
fenza grande difficolta , e co l i ' ajuto della fer-
mentazione: Ora quelle particelle fempre 
recedono 1' une dail ' altre con la maggior 
violenza , e fono comprejfe colla maggior 
difficoltá , le q u a i i , quando fono con t igue , 
cchcerem piü forteraente . V e d i LUCE . 

Che v i fia una tal v i r t u repeliente, ap-
par quindi , che le mofehe camminano su 
í ' acqua fenza bagnare i piedi ; che i ve t r i 
obbie t t iv i de' teleícopj meíTi 1'un fopra T a i -
t r o non íi toccano , che la polvere fecca non 
recaí i a contatto o coerenza fenza d i f f i coh i i , 
v.gr. fe non é o refa l iquida col fuoco , o 
bagnata coM' acqua ; e che due p u l i t i e l i f c i 
pezzi di m a r m o , che fempre che fi tocca
no , cohíerent, tu t tavol ta diffieilmente ven-
gono premuti cosí í l r e t t a m e n t e , e u n i t i co
sí appuntino , che colMreant, faccian coe í io-
ne a l l ieme. Ved i REPÉLLENTE Forza . Ve
d i anco COESIONE , DILATAZIONE , &c. 

C O M P R O M E S S O , un t r a t t a to , o con
t ra l to , con cui due par t í contendenti fla-
bil ifcono u n o , o piü a r b i t r i , per giudica-
re e determinare le loro differenze in ma
niera amichevole . V e d i ARBITRO . 

La via regolare di fare un Compromeffo, e 
per mezzo d' una f c r i t t u r a , ch1 efpriraa i no-
m\ degli arbi t r i , i l potere d i eleggere u n 
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giudice , o arbitro aggiunto , in cafo di bí-
íog-io, á tempo i i m i t a t o per 1' arbitraggio , 
ed una pewa alia parte che non vuol ílare 
alia deciíaotie . 

Per la legge civile, una fchiavo non pub 
fare un Compromeffo fenza licenza del fuo pa-
drone , né un pupilio fenza T üutorita del fuo 
t u t o r s , o una raoglie fenza quella de! fuo 
manto . C o s í uno fchiavo, uu uomo (Hipi
do o fordo , un minore, c ia perfona c h e é 
parte nclla caufa, fono incapaci d ' eíTere fcel-
t i a rbi t r i in un compromeíTo. 

Le occafioni nelle quali i l Compromeffo non 
fi concede , fono le r e f t i tu / Jon i , le c a u í e 
matrimoniali, g l i affari c r i m i n a l i , i nego-
zj e le qu i f t ion id iS ta to , e, generalmente, 
ogni cofa in cui )' intereífe pubblico v' ha 
piü parte , che quello d e ' p r i v a t i . 

Nclla noftra Legge , i l Compromeffo non h 
di tanta eftefa: W c f t lo definifee, la facol-
ta o i l potere di pronunziar fentenza tra per-
fon e l i t i g a n t i , d i to ad alcuni a rb i t r i col con-
fenfo fcambievole delle pa r t í , fenza auto-
r i t a pubblica. 

COMPROMESSO , é termine uíáro ancora 
nelle materic beneficiarle i dove fignificaun 
at to, coi quale, quc ' l i che han no jus d' cle-
zione , lo trasferifeono ad una o piu per-
fon e , acc iocché eleggano una perfona ca-
pace dell' u f iz io , o dÍgnita . 

N o i abbiarao ved uto de' merabri del par
lamento eletti per Compromeffo ; quando g l i 
clettori non potendo accordaríi fra lo ro , dan* 
no i l potere di eleggere, almeno di n o m i 
nare , a due perfone; obbligandole con giu-
ra m e n t ó , c d' ai tra guifa , a fcegliere quel-
J i , ch'efle penfano che lleno i piu capact 
ed i meglio difpofti. 

C O M P U L S O R * , un miniftro , al T m -
po degl'Imperatori Romani, che fi fpediva 
dalla Corte nelle Provincic, perobbligareal 
pagamento delle taffc, o impofiziom &c le 
quali non venivan págate al tempo preferítro. 

* L a parola e Latina , formata dal verb® 
compcllere, ¡pignere > obbUgaYe , coftri~ 
gnere. 

C o lloro venivano incaricati di tan te efa-
zioni , fotto colore c prctefto del loro uf i 
z i o , che Onorio l i abolí con una legge nel 
412. 

Le Leggi de' Vifígoti fan menzionedi com-
pulfort mil i tar í , ch' erano ufiziali tra i 

Go-
t i , a qúai s' apparteneva di obbligare i foi-
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áati neghittofi , e lenn a glrne al combat-
timento, a correré all'attacco ^ &c. 

Caffiano ricorda una fpezie áiCompulforí 
monaflici, i l cuiufizioera dichiarare k ore 
deirufii io Canónico, e procurare che iMo-
naci veniírero allaChiefa a quelle ore. 

C O M P U N Z I O N E * , nella Teologia, é 
un doleré interno deli 'animo, peravereof-
fefo Iddio. Vedi CONTRIZIONE. 

* L a parola viene da compungere pu-
gnere. 

Alia perfezione della peniíenza fi richie-
de la Compunzione , o fia ií pugnimento 
del cuore . Vedi CONFESSIONE , e PENI-
TENZA . 

Fra gü fpintuali , o mif t ic i , la Compun-
xions ha un fignificato piu ampio ; ed in-
chiude non folamente i l dolore d'avereof-
fefo Iddio, roa anche una pia feníazione di 
t r i ñ e z i a , di doglia, e difpiacere per altri 
m o t i v i . Cosí le raiferie della v i t a , i l pe-
TÍCOIO d' eíTere perdati nel mondo , la ce-
cita de' peccatori, &c . fono alie perlbne 
pie motivi di Compunzione. 

C O M P U R G A T O R , nella Legge, éuno 
che con giuramento giuítifica o atteila e 
palefa l ' innocenza di un a l í ro . Vedi GIU
RAMENTO, e PURGAZIONE. 

^ C O M P U T A R E , nella Navigazione , é 
1' atto di calcolare o (limare la quantita 
del viaggio d' un vafcello ; o la diítanza 
decorfa tra un luogo e l ' a l t ro . Vedi NA? 
V I G A RE, e D l S T A N Z A . 

Cib fi fa comunemente per mezxo della 
barchetta i la maniera di applicar la quale 
vedafi fotto i l fuo proprio articolo , BAR-
CHETTA J e Corda y o Linea della BAR.-
CHETTA, 

Nulladimeno 1' operazrone foggjace a g.ran-
di irregolarita. Vicruvio ricorda un alie , 
i l quale dee paflfarfi per l i fianchi del vafcel
lo con due gran tefte da cffo vafcello pro-
pendenti, o fporgenti e pcndule , nel qual 
.afile s1 hanno da inferiré ruóte ehe tocchi-
jno. Tacqua, mercé la rivoluzion dellc qua-
i i , lo fpazio percorfo in ogni dato tem
pe-, fi pub- mifurare . V ifteffo é flato úl
timamente raccomandaío da Snslüo i ma 
pochi v i ha ferittori intorno alia Naviga-
zione y che non abbiano mofirata l ' infufi-
£cienza di queílo método . 

C O M P U T A Z I O N E , é la maniera di 
coasarej e calcolare. i l tempo 3 ipefi^ le mi-

COM 
fure, e le monete. Vedi TEMPO , PESO, 
M l S U R A , MONETA &C. 

La parola é qualche volta ancora ufata 
apprefio i Maíematici nell' ifleffo fenfo , 
che calcolazione . Vedi CALCOLAZIONE . 

COMPUTAZIONE del moto d' un pianeta 9 
Vedi PIANETA . 

COMPUTAZIONE , é particolarmente un 
termine nella Legge, che riguarda i l vero 
con tó , o la coíiruzione del tempo, intefa 
cos í , che niuoa delle partí pregiudichi all ' 
altra , e la dcterminazione del tempo non íi 
lafci indeciía e vaga, o non fi prendad'al
tra maniera, che fecondo i l giudmoe 1' i n -
tenzion della Legge. 

Se la fcnttura d'un contratto d'afíittagi©-
ne , porta efempigrazia la data degli i %. Mag-
gio 1679 , per poíer avere e tenere la pof-
íeírione in Se per tre anni da l i ing iü : ed 
elfo contrasto o inftrumento venga confe-
gnato ai 4, di Giugno feguente: in quefto 
calo, i l da li in ¿/ácomputeraífi dal giorno 
della coníegna , c non dalla data, E fe 8 
i í t tumcnto tara flato confegnato a quattr* 
ore nel dopo pranzo, i l di fuddeíto 4. di 
Giugno^j T affittagione finirá i l d i t r e d i G m -
gno , nel terzuanno : la legge, ta tale com
putazione, ngettando tutíe lefrazioni o di-
vifioni del giorno, per cagiofí di quell 'in-
certezza, ch 'é madre della contefa. Nelle 
fcritture^ che lo flat. 27. Hen. V I í L ordina 
doverfi regiílrare dentro fei mefi : fe tali 
fcritture hanno data, i fei mefi fi conteran-
no dalla data % e non dalia confegna : fe man
can di data , faran computad dai tempo del
la confegna . Coke lib. 5. Se uaa Chiefa é 
vuota o vacante, ed i l patrono non prefen-
ta dopo fei mefi , i l Vefcovo della Diacefi pub 
conferiré la Cappellania: ma quefti fei mefi 
fi computeranno fecondo i ventiotto giorni del 
mefe, e non fecondo ü Calendario . Vedi 
CALENDA RIO , 

C O M P U T I S T A , neir Ingkfe Accoun-
tant, é una perfona , od un Miniflro , de-
flinato a tenere, o fare i conti d'unacom-
pagma, d'un Ufizio , d'un Magiftrato, o 
fírailij che in Italiano direbbefi anche R a -
gionato, 

V i fono de' Computifli' nella Dogana, neir 
Excife &c . Vedi DOGANA ? EXCISE, &G. 

C O M P U T O , voce légale nell ' loghilter-
r a , con cui é denominata un ' in í ima2ione> 
Q comando j dicetto a coürignere un balivo^ 
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un camerlíngo, o ricevitorc, a daré i fuoi 
conti . Vedi CONTÓ. 

COMPUTO vtcecomttts habendo rejpectu . 
Vedi RESPKCTU. 

C O M U N E , COMMUNIS , cofa che appar-
tiene íimilmente a t u t i i , che é riconofeiu-
ta, o accordata da t u t t i ; e non riftretta a 
quefto piu che a quello . Vedi COMMUNIS . 

Ncl qual fenfo ^ COMUNE é oppofto apvo-
prio, peculi.ne, &c. Vedi PROPRIO. 

COSÍ, la térra é detta efíere la noftra co
mún madre ; ne! primo áureo fecoio , tut-
te le cofe erano in comune , egualmente 
che i l Solé e gli elernenti; i l nomeanima-
/e, é comune all 'uomo ed alia beftia 5 quei 
di foüatrza a! corpo ed alio fpirito. 

I Filoíbfi difputano, fe v i fveno nozioni 
comuni, innate od imprefle nella mente dal
la natura íleífa ; o fe le noftre idee fíeno 
tutte avventizie . Vedi I D E A Innata y e N o -
ZíOKE . 

Dntto COMUNE . Vedi DUCTUS Com
munis . 

COMUNE Imendlmento, nella Legge , é 
i ' intendirnento , la fignificazione , o la co-
fíruzione comune di una cofa ; fenza üirac-
chiarla ad un fenfo eftraneo , riraoto , o 
particolare. 

Legge COMUNE, COMMON Law in In -
glefe, é quel corpo di rególe generalmente 
ricevuto , e tenuto come legge in quefta 
Nazione , prima che altro qualunque Üa-
tu to , o legge feritta íí faceííe per alterar 
tai rególe. Vedi LEGGE. 

Dopo la decadenza dell' Impero Roma
no, la G. Bretagna fofferíe la invafione di 
íre fpezie di popólo Germánico , cioé deT 
SaíToni, degli Angli , e de'Juti . Dai Juti 
difcefe la gente di Kent, con quei de!l'Ifo-
ia di Wigh i ; dai SaíToni é venuto i ! popó
lo chiamato SaíToni Orientali , Mendiona-
i i , e Occidentali; e dagli Angü fon venuti 
gli Angli Orientali , i Mercj 5 ed i Nort-
humbri . Vedi HEPTARCHIA. 

Ora, íkcome ogni popólo avea i fuoi pe-
culian coí lumi, cosí ognuno inclino a'dif-
ferenti leggt ^ tra le qual i , quelle de'SaíTo
ni Occidentali» c de'Mercj, che abitavano 
2 paefi mediterranei, furono , alio fcioglier-
fi deU' Heptarchia, ed alio ííabilimento del-
la Monarchia, preferite al rimanente, ed 
scquiftarono la comune appellazioae di Jus 

GOM 1 
Anglorum' I loro nomi particolari furono j 
fVeJi-Saxonlage, c Mcrchenlage . 

Con queíie leggi la Nazione fu governa-
ta perdiverfeeta, llnattantoché eíTendo feg-
giogata da i Danefi, i coftumi di quefti po-
poli vi furono introdott i , e incorporati col 
refto ; e si una nuova forma di legge Comu
ne inforfe, chiamata Danelage. 

1 Danefi , eíTendo anche eglino fover-
chiati da'Normanni ; i l conquiüatore, r i -
vedute ed efaminate che ebbe le diverfe leg
gi e confuetudini che allora erano in vigo
re , alcune ne abrogo, altre ne abol í ; ag-
giungendovi alcune leggt del fuo paefe ; ed 
i l fiñema , o aggregato di quefte , é quello 
appunto che noi chiamiamo íhe Common-
L a w , la legge comune. 

La Legge comune d1 Inghilterra , é pro-
priameote , la comune confuetudine di 
queÜo Regno ; che , colla lunghezza del 
tempo, ha ottenuta la forza di leggi. Ve
di C O N S U E T U D í N E . 

Ell 'é chiamata lex non [cripta: non gia, 
ebe non ne abbiamo una gran parte ferit
ta nel vecchio diaietto Normanno, ma per
ché non pub efTa legge faríi per decreto , 
diploma (Chartcr) o dai parlamento: i m -
perocché queñi inchiudono fempre rnaterie 
di pubbÜco regiftro; laddove le confuetudi
ni fono fempre materia d; fatto, e non fuf-
fiftono fuorché nella memoria del popólo. 

Attefa la común ragione delle cofe, do-
vrebbe per tanto la legge Comune parer la 
migliore, la piu giovevole , e la piü có
moda e facile al popólo; in quanto che el
la confia di quelle rególe e pratiche, che 
egli medefimo fpontaneamente, equafipei! 
Timpulfo, e direzione del proprio fuo i n -
tereíTe , ricevette, od alie quali s 'é indot-
to da sé: laddove, le leggi feritte, fatteirs 
Inghilterra da! Re e dai parlamento, ven-
gono importe circa la tal cofa ,• t u t t ' i n ua 
t rat to, e fenza alcuna prova , o precogni-
zione , del loro effetto ; e fenza bea la-
pere, fe diverranno utih alia Nazione, efe 
faran confacevoli alia natura del popólo ; tol-
tone quelle che fi fan pro tempore ; le qua
l i poi per la loro comprovata utilica , in 
appreflb fi perpetuano. 

Le prime Leggi de'SaíToni pubblicate in 
Inghilterra, furono quelle del Re Etelber» 
to nel V I . fecoio 300 annidopo, i l Re A l -
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fredo , cuí chiamano i noflri Síorici magnus 
juris angltcani conditor, avendo unita 1' eptar-
chia, ed eííendofi refo padronedella Nazio-
ne intera ; fece una raccolta , prefa dalle 
diverfe leggi delle diverfe provincie a sé fog-
gette ; e comandh che s'oflfervaífero per tu£-
to i l fuo Regno . Quefta raccolta fa deno-
minata folk rtghty c poco dopo, la Legge 
comune y perché comune a tutta la Na^ione . 

Oltre la Legge cow^w^ d'Inghikerra in ge
nérale i v i fono iti diverfeparti della Nazio-
ne delle confuetudini particolari; e degli ufi 
comuni y che hanno la forza di legge comu-
toe fra quella gente che le ha confervate» 
Dove la Legge comune tace, iv i parla la Leg
ge ftatutana. Vedi STATUTO . 

Me fe- Co MUÑE. Vedi l'articolo MESE. 
M^O-COMUNE. Vedi M O T O . 
Oggetto COMUNE . Vedi OGGETTO . 
Raggto-CoMUNE. Vedi RAGGIO. 
COMUNE, i n grammatica , dinoía quel 

genere di nomi che é egualraente appiica-
biie ad ambtdue i feífi, mafeolino e fem-
minino. Vedi GENERE. 

Tale é quel di parens; che é o mafeoli
no o femminino , íceondo che fi ufa perfi-
gniiicare i l padre, o la madre. 

I Grammatici Lat im^ oltre quefto, che 
ch i amano ti comune a due, fanno "anche ua 
genere comune a tre r che cftendefi al ma
feolino, al femminino, ed al neutro. 

COMUNE, in Geometría , s applicaad un 
angolo, ad una linea, o í lmi l i , che appar-
tiene egualmcnte a due figure , o fa una 
parte neceífaria d'ambedue. Vedi ASSE , e 
GEOMETRÍA . 

Centro COMUNE di gravita . Vedi CEN
TRO di Gravita. 

JDivifore COMUNE, é una quantita , o nu
mero , che efattamente divide due , o piu 
altre quantita , o numeri, fenza lafeiare al-

v cun avanzo. Vedi DIVÍSORE, e MISURA . 
\ Ricettacólo COMUNE . Vedi RICETTA-

t O L O . 
Senforio COMUNE. Vedi SENSORIO. 
Tempo COMUNE . Anm COMUNE . Vedi 

T E M P O , ed ANNO^ 
C O M U N I Lucghi. Libro de Lmghi Co-

i M U N i . Vedi RICORDI . 
C O M U N I C A R E , in Teologia, é l 'at-

ío di ricevere i l Sacramento dt l i ' Eucariftia. 
Vedi EUCARISTÍA. 

C O M 
Quel delle Chiefe pretefe Riformate , eá 

i Greci , comunicano fotto tutt ' e due le 
fpezie; i Cattolici Romani fotto una. 

Dal fecondo Libro di Tertulliano a fuá 
moglie, appare che anticamente fi comuni-
cava a digiuno , S. Agoftino dice efprefifa-
mente, che in alcune Chiefe al fuo tempo, 
i fedeli fi comunicavano ogni giorno . Fra i 
Greci , M.Fleury oíferva che i Laici anco
ra fi comunicano ogni Domenica ; echequelli 
i quali per tre Do me ni che continué laícian 
di farlo, fono feomunicati. 

I Comunicanti Oríentali ricevono la fpc-
zie del vino in un cucchiaio ; anticaraen-
te lo fucciavano per un cannello, ficcome 
é üato oífervato da Beat. Rhenano fopra 
Tertulliano. 

_ C O M U N I C A Z I O N E , Tatto d'impar-
tire una cofa ad un'al tro, o di fare che ne 
fia a parte con eífo n o i . 

C o s í , Dio fi dice che ci comunichi la fuá 
grazia, col mezzo de' fuoi Sacramenti . L ' 
ufo del parlare, é comunicarci \*nn V altro le 
noftre idee, ed i noftri fentimenti. 

I Filofofi non fanno come fpiegare ¡a 
maniera della Comunicazione, o del mutuo 
coramercio tra 1'anima ed i l corpo . Vedi 
A N I M A , CAUSA; &C. 

I I termine COMUNICAZIONE fi adopera al-
tresl per la eonnefíione d' una cofa con un' 
altra; o per lo paflfaggio da un luogo ad 
un al tro. 

Anticamente , era cofa ovvia né moit® 
rara, Taver ácllc Comuni cazioni fotterranee 
tra un luogo ed un altro. La tal ringhiera $ 
i l tal corritoio, han comunicazione conque 
due appartaraenti, &c. 

Ponte di COMUNIC AZIORE. Vedi T art i-
colo PONTE. 

Linee di COMUNICAZIONE , in guerra >> 
chiamate puré femplicemente linee , fono 
trincee di fe i o fette piedi di profondita, e 
dodici di larghezza fatte tra un Fortino % 
un'opera, ed un'altra; particolarmente nc-
g!i affed].. Vedi Tav. Fcrtificazione, fig. 2 1 . 
22. &c. Vedi LINEA , & c . 

COMUNICAZIONE degV Idiomi, in Teolo
gia F atto d' impartiré gli attributt di una 
delle nature in Gesíi Crifio all' altra. 

La Comunicazione degV Idiomi y é fondata 
su Tunione delle due nature neila perfona 
di Criflo : per quefla Comunicazione degF 
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idiomi, diciamo, che Dio pa t l , teóti, &c. 
¿ che in rigore s' inttnde dclia natura uma-
na- e ügmñca , che Dio pati ntllafuauma-
mti j ch' egli mori quanto alia fuá umana 
natura? occ Imperoché le denominaziuni 
che íignificano nature o proprietadi di natu
ra , dicono gü ScolarHci , che fono deno-
minazioni áe fuppojii , o deile ptrfone , e 
]or fi debbono attribuire : cosí le due na
ture fuffiüendo in Gesu Crirto per ia fo
ja perfona del verbo, a quefta perfona de 
vbno eíTcre attribuite le denominazioni di 
ambe le nature, e delle lor proprieta . Ma 
non poffiam gia, per la Comunicazione degl 
Idiomi attribuire a Gesu Crifto , ci& che 
fupporrebbe ch' egli non foffe Dio i impe-
rocch^ cib diftruggerebbe 1'umone ipoítaiif 
ca , cfa'ié i l fondamento ácWa. Comunicazione 
degí' Idiomi. Cosí , non poffiam diré che 
Gesu Cnílo é un mero uomo , ch' egli é 
faliibile, &c. 

Alcuni porcano tant' oltre la Comunicazione 
degf idiomi•> cher lecondo eíTi, Gesu Crilto 
é non íulamcnte nella fuá divina natura, e 
per ragione deüa fuá di vina perfona , ma an
che realmente epropnamente neiiafuauma-
ni ta , immenfo, immnrtale, &c. 

COMUNICAZIONE del moto , e l 'at tod'un 
corpo in moto, per cui un altro corpo i l 
quale é in quiete , é meífo da quello in 
moto, od un corpo gia in moto é acede
ra to . Vedi MOTO . 

I I P. Malebranche confie!era la Comunica
zione del moto come cofa metafifica ; cioe , 
come non neceífanamente provegnente da 
fifici pnncipj, o da proprietadi de' corpi , 
ma per l'azione immediata di D i o : non ef-
fendovi, fecondolui, nicnte piü di conneí-
íionc , o di dipendenza tra i l moto o la 
quiete d' un corpo e quello d' un altro , che 
íiavene tra Ja forma , i l colore , la magnitu-
dine d'un corpo, e quelle d'un altro. Sup-
polío qucíio principio, ú mote d' un corpo 
non é cagion fifica di quello d' un altro . 
Vedi CAUSA . 

Leggi della COMUNICAZIONE del moto. I l 
Sig. Iiacco Neuton dimoHra , che l'azione 
e la reazione fono eguali ed oppofte; cosí 
«ihe un corpo urtando contro un altro , e 
con cib occafionando un cambiaracnto nel 
fuo moto, egli íleíTo foffre I ' iñeí locambia-
rnento nel moto fuo proprio, per un ver
lo contrario. Vedi MOTO. 

COM i n 
Quindi , urtando un corpo in moto, diret-

tamentc contro un aitro t h ' é in quiete 
Tuno perde giuílo c¡itretranto del íuo mo
to quanto nc cumunica ali'altro ^ ed tglU 
no procederaono colla ¡lefia vdocita, come 
fe fuíTero uniti in una maíTa . 

Se pertanto i l corpo inmoto é triplo del 
corpo in quictt , centro il quale egli ur-
ta , egli perdtia una quarta parte del fuo 
moto; e lacUiove prima avrebbe ( v . gr. ) 
percoria una linea di 20 piedi in un dato 
u m p o , í)rmai ne percorrera fol tanto 15, 
cioé perderá la quarta parte della iua ve-
locita. 

Se i l corpo in moto urta in un alíro 
gia in moto, i l primo aumentesa la velo-
cita oclf ultimo ; ma perderá meno del fuo 
proptio moto , che fe 1'ultimo folie Hato 
airolutamente in quiete. 

C o s í , V.gr. íe un corpo in moto é t r i 
plo di un altro m quiete, e urta contro di 
eflo con 32 gradi di moto ; Comunicherh 
otto gradi üel (uo moto aü' a'tro , eneri-
ícrbcr.i 24 per sé . Se i ' altro corpo a vea gia 
4 gradi oí moto , il primo folamtnte ne 
Comuntchera cinque , e ne nferbera 27 : 
ptrocché quei cinque farebbono fufíLienti, 
in nguardo alf inegualita de' corpi , a íar-
l i procederé con eguale vclocita. 

Secondo TifteíTa maniera le altre leggi 
della Comunicazione del moto ne'corpi per-
tettamente duri e vuoti d ogni elafticita y 
faran determínate. Ma tutt i i corpi dur i , 
che noti ci fono, hanno un potete elafti-
co; e ne'corpi elaílici, le leggi fonodifFe-
ren t i , e molto piu intricate . Vedi ELASTI-
c i T A ^ j e le Leggi di percufjione m corpi el a-
ftici) vedile fotto PERCUSSIONE. 

Se un corpo, quando é moíTb da un altro , 
avvien che declini dalla ílrada , cosí che 
laíci un paífo libero al corpo , per cui íi 
moíTe; quello nondiraeno procederá foltan-
to con la yelocita ch' egli aveva dopo la 
fuá Comunicazione al!'altro, non con quella 
ch'cgli avea prima : cffendo una regola , 
che ogni cofa fi sforza di perfeverare, non 
nello Üato in cui prima era, ma in quello 
nel quale é in quella congiuntura: percib 
uo corpo che ha gia perduta parte del fuo 
moto, col fuo incontrarfi in un altro, ne 
pub tuttor perderé di piii per un fecondo , 
per un terzo incontro, cosí che alia fine di -
venga affatto quiefeente. 

D i 
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D i qul é primieramente, che fe due cor-

pí omogenei fi muovono in linea retta col
la fleífa velocitva , i l pih grande dee perfe-
verare in moto piü a lungo che il piü pic-
colo: imperocché i moti de' corpi íbno co
me le loro maíTe ; ma ciafcuno Communi-
ca del fuo moto ai corpi circongiacenti che 
toccaoo la fuá fuperfizie , in proporzionc 
alia magnitudine della fuá fuperfizie: i lcor-
po piü grande adunque, benché abbia piíi 
di fuperfizie che i l piccolo , tuttavia aven-
done meno, in proporzione alia fuá maífa 
oquantita di materia, che i l piccolo, per
derá ad ogni momento minor porzione del 
fuo moto che il piü piccolo. 

Supponi e.gr. un cubo A , eífcre di due 
pledi per ogni vcrío, ed un altro B , d'un 
piede: le fuperfizie qui farannocome quat-
tro a uno, ma le loro maíTe come otto a 
uno. Se pero quefti corpi fi movono colla 
medefima velocita , i l cubo A avera otto 
volte altrettanto di moto che i l cubo B ( l a 
quantita di moto eífendo fempre come la 
quantita della materia: ) Acciocché pertan-
to ognun d'cffi divenga quiefcente nei me-
dcíimo tempo, i l cubo A dee perderé otto 
volte altrettanto di moto in ogni momento 
che i l cubo B : ma quello é impoíTibile , 
perché ficcome le lor fuperfizie fono Tuna 
alT altra come quattro a uno \ i corpi con-
tro i quali urtano, faranno folamente come 
quattro a uno; e pero quando i l cubo B é 
divenuto perfettamente quiefcente, A avera 
la meta del fuo moto. 

Quindi inz0. luogo, noi vediamo la ragio-
ne, perché ogni corpo lungo , efempigra-
zia un dardo , gittato per diritto , conti
nua i l fuo moto piü a lungo che quando 
é gittato di traverfo : incontrando egü piü 
pochi corpi nel fuo cammino a'quah deb-
ba Ccmunicare i l fuo moto , neli' un cafo 
che nell 'altro. 

Quindi puré in 30. luogo , fe un corpo 
é raoífo quafi totalmente in fe fleífo , co
sí che Comunichi poco del fuo moto ai cor
pi ambienti, c' dee continuare i l fuo moto 
un lungo tempo. Cosí una paila di bron-
20 lifcia di un diámetro di mezzo piede , 
foíknuta fopra un fottil aífe eguale elifeio, 
con deboliííimo impulfo, vediam che fi r i -
volge per lo fpazio di tre o quattro ore . 
Vedi RESISTENZA , 

C O M U N i O N E , in Teología fignifica 

COM 
una credenza uniforme in diverfe perfone, 
onde fotto d'un capo , in una Chiefa tro-
vanfi unitc. Vedi U N I T A ' , UNIFORMITA1, 
CHIES A . 

I n quefto fenfo i Luterani, i CalviniíU 
fono tagliati fuon , o recifi e feparati dalla 
ComííwioweCattolico Romana . Quefio é Tufo 
primitivo della parola Cvmumone, ficcome ap-
pare dai Canoni del Concilio di Elvira. 

COMUNIONE é termine uíato ancora per 
Tatto ú\ Comunicar/i, o di partecipare al Sa-
gramento del!'Eucanília . Vedi COMUNI
CARE, e POST COMMUNIO . 

I I quarto Concilio Lateranefe ha decre-
tato , che ogni fedele riceva \zComunione > 
almeno alia Pafqua ; lo che pare cheinchiu-
da un tácito defiderio che lo faccian piü 
fpeíío; ficcome infatti moito piü fpeífo e' 
lo facevano nella Chiefa primitiva . Gra-
ziano , edil Maefiro delle fentenze, lo pre-
fefive come una regola per l i Laici , che 
fi Qomun'uhino tre volte alTanno , laPafqua, 
la Pentecofte , e a Natale. Ma nel décimo 
terzo fecolo fu introdoíta la confuetudine 
della Comuniont folo a Pafqua; ed i l Con
cilio fopradttto giudicb opportuno d'ingiun-
gerlo allora per legge , acciocché la freddez-
za e la rilafiatezza non fi aumentaíferomag-
giormente . 

CÓMUNIONE fotto le due Spezie. Nell'un-
decimo Secólo la Cómunione fi nceveva tutta
via ordinariamente dai Laici fotto ambe le 
fpezie;o, piuttofio, laípeziedei pane era in-
tinta nel vino. Vedi ¿ítia SS.BenediH. SacJII . 

M . de Marca ofierva , che da principio fi r i -
ceveva la Cómunione ncWc man i , Not.ad Conc. 
di Clermont, e crede che la Cómunione fotto 
una fpezie íola fia invalla nell1 Occidente 
fotto Papa Urbano I I . nel iog6. al tempo 
della Conquifta di Terra Santa. 

IlCanone 28. del Concibo di Clermont, 
ingiunge che fi riceva la Cómunione fotto am
be le fpezie , difiintamente, e non una intinta 
neU'altra; ma vi appone pero due eccezioni; 
1'una di neceífita , 1 altradi cautela ; nifi per 
necejjltatem & cautclam: Ja prima in favore 
degl'infermi , lafeconda degli aftemj, o di 
quelli che avean avverfione al vino. 

Era anticamente una fpezie di pena Ca
nónica , pe'Cherici rei di qualche delitto, 
l'eífer ridotíi alia Cómunione Laica , cioé a 
riceverla, coaae facean i Laici ; fotto una 
fola fpezie. 

V e r a 
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V i era un' altra pena della rieíTa natura» 

benché Totto diverfo nome , chiamata Cow«-
nione tfterm od ejiranea ; alia quale i Cano-
- j condannavanofpeíro i Vefcovi ed altn Ec-
ckíiaíiici . Querta pena non era gia una fco-
jnunica , né una depofizione ; ma una fpe-
sie di íbípenfione dalla funzion dell 'ordine, 
ed una degradaiione dal rango che teneano 
relia Chiefa. 

Ebbe tal nome, perché la Común tone era 
accordata al reo folamente come ad un che-
rico e íhro ; cioé efiendo egli ridotto al piu 
baífo dell' ordin fuo , prendea luogo dopo 
tu t t i quelli del fuo rango, come tutti i chie-
r ic i &c. facean neile Chiefe alie quah non 
appartenevano . I I fecondo Concilio di Ag-
da ordina , che ogni Cherico i i quale fi af-
fenta dalla Chiefa, fia ridotto alia Comumo-
ne eílcrna. 

C O M U N I T A ' , é una focieta, o un cor-
po di uomini infierne íbtto ccrte leggi comu-
n i , accordate ira loro, o importe da un Su-
periore . Vedi SOCIETA' . 

I Romani, i quali par che abbiano data la 
prima idea delle Comunitadi alie varié Gen-
t i , nelle quaii era divifo il loro Impero , 
fenza dubbio la pielero ed appararono da 
alcune rególe dei lor vicini : chiamavano 
quelle Comunitadi Collegj ; i l qual termi
ne , appreífo loro , avea prelTo che Ja íkf-
fa fignificazione che Comunita appreífo no i . 
Vedi COLLEGIO . 

Le Comunita fono di due fpezie, Eccle-
fiajlica e Laica : la prima é o fecolare , co
me i Capitoli delle Chiefe Cattedrali e del-
je Collegiate ; o regolate come i Monafle-
TJ , i Conven ti &c. Vedi CAPITOLO , CON
VENTO , &c. 

Le Comunitadi La i che fono di varié fpe-
l ie ; alcune contratte e fórmate con un'abi-
tazione fiíía di un anno e di un giorno nel 
medefimo luego j altre col foddisfacimento 
al medefimo ufizio , colla profeñíone della 
medefima arte , o coli' intervento nel me
defimo luogo di culto ; come le Comuni
tadi di parrocchie, di Confraternite . Vedi 
PARROCCHIA . 

Percib la parola é comunemente intefa di 
íbndazioni pie per foflentamento di diverfe 
perfone, in una vita o fecolare o regolare ; 
come i Collegj, le Abbazie, i Conventi, i 
Priorati , iSeminarj, gli Ofpitali &c. 

COMUNITA' é piu particolarmcnte voce 
Tomo 111, 
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ufata nella^Legge Francefe , per fignificare 
la propncta unita nei beni tra i l m a r i t o d a 
moglie: 1'effetto della quale fi é , che duran
te i l matrimonio hanno ambedue cgual tito-
lo e ragione a tut t i gli effetti , e fono fog-
getti a tut t i i debiti contratti o prima , o 
dopo i l matrimonio. 

La Comunita é una fpezie di fucceíTione, e 
1' accettazione della Ccmunith raííoraiglia aU' 
aditio haredítatís. 

Quetía Comunita fu introdotta , a favore 
delle mogl i , perché entrino aparte degli ef
fetti de'lor mar i t i . Nei paefi dove ha forza 
la Legge Civ i l e , queüa Comunita non ha luo
go ; eneppure in diverfi luoghi che fi reggo-
no con la Confuetudine; perché é riputata 
come unaggravio delmarito. 

Anticamente , la parte deüa donna nelía 
Comunita de' beni era folamente un terzo i e 
queílo appare ancora i l fenfo della Legge tra 
n o i ; lavedova, con la morte del fuo marito, 
avendo folamente titolo e ragione ad una ter-
za parte de' mobi l i . 

COMUNITA^ continuata , neila Legge Fran
cefe, é quella che íuííiüe tra la fopravivente 
delle due perfone congiunte in matrimonio, 
ed i figliuoii minori di quel matrimonio, quan-
do quegli che fopravive non ha fatto un Inven
tario degli effetti poífeduti nel tempo del ma
trimonio . La vedova pub o rinunziare alia 
Comunita co'fuoi figliuoli, o continuarla . 

COMUNITAN tacita é una Comunita con-
tratta tra un uomo ed una donna, coimero 
framifehiare gli effetti loro , purché abbian 
viviato infierne per lo fpazio d'un anno e di 
un giorno: quetta Comunita effendo odiofa, 
oggidl é abolirá. 

C O N A R I O N , o CONOIDES, la glándu
la pineale ; é una piccola glándula , deUagrof. 
fezza in circa di un piíello , colíocata neila 
paríe fuperiore di quel buco o forame che é 
nel terzo ventricolo del cervello , chiama-
1.0 anuí; e legata per mezzo di alcune fibre 
alie natiche ( nates ) . Vedi GLÁNDULA , 
CERVELLO &C. 

EU' é compofta dell' ifieífa foílanza che i l 
reño del cervello ; ed ha queflo di parti-
colare , ch'ella é íola , laddovc tui tel 'a l t re 
parti fono doppie : Di qui é che Cartefio 
ha prefa occaíione di luppor quefta glándu
la i l luogo immediato, e la i'ede del!' ani
ma noílra. Vedi PINEALE , SENSORIO , A N I 
MA, Scc, 
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C O N A T O , Conatuí , sfor7o , termine 

fpeffo adoprato dagli fcrittori di Filofofía e 
di Matemát ica; equivalente a un dipreífo a 
nifur • 

Conatut pare che fia lo ñef lb , in riguar-
clo al moto , che un punto in riguardo ad 
una linea ; almeno ambedue hanno quefio 
tra lor di comune , che íiccome i l punto 
comincia la linea od i l termine da cui el
la comincia ; cosí quello che noi diciamo 
conato é i l principio d'ogni moto. Aggiun-
gafi , che ficcomc nelle dimoflrazioni Ma-
tematiche, l ' eüenfione del punto fi concc-
pifce come fe non foffe niente affatto; co
sí nel conatus del moto , non fi confidera 
punto i l tempo nel quale, o la lunghezza 
la quale egli decorre ed avanza. V e d i X í ^ i 
della NATURA . 

Quindi alcuni definifcono i l conatus per 
una quantitk di moto non capace di eííere 
cfpreíta per alcun tempo, o lunghezza. O-
gni moto pertanto tcnde precifamente per 
1' ifteflb verfo , per lo quale fi fa impreífio-
ne od azione ful mobilc, o verfo i l quale i l 
mobile é detcrminato dalla potenza motrice . 
Vedi MOTO. 

C O N G A , o CONCHIGLIA , nella floria 
naturale , é una crofta dura, un gufcio, in 
Latino tefta, che ferve a coprire, echiuderc 
una fpezic d' animali, che pero fon detti tejía-
cei. Vedi TESTACEO . 

INatural i f l i generalmente hanno errato , 
quanto alia maniera da loro addotta della fof-
mazione dellc conche. L ' a n í m a l e , edi l fuo 
nicchio, o la fuá conca fono ñati fempre fup-
pofti provenire dal medefimo ovo. 

Ma i l Sig. Reaumur ha moílrato eífer faifa 
tale fuppofizione. Egli ha trovato, per cer-
i \ efperimcnti , che le conche delle lumache 
degli orti fon fórmate di una materia che tra-
fpira dai loro corpi , e s' indura e fi condenfa 
uell' aria. 

£' certo che tutt i gli animali perfpirano o 
trafpirano, e fono cerchiati da una fpezie di 
nuvola od atmosfera, ch'efala daeffi, eche 
probabilmcnte aífume apprcflb a poco la loro 
cñerna figura. Equanto a cib le lumache o 
chiocciolctte non hanno niente di particola-
r e ; falvo che V atmosfera della loro perfpi-
razione fi condenfa e s' indura attorno di ef-
fe , e forma una vifibil coperta od iuvoltu-
r a , della quale i l corpo é la forma o i l mo-
dello j laddove quella degli altri animali fí 
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evapora efiperde neü 'ar ia . Queña difFeren-
za nafce dalla diíferente foflanza chefitrafpi-
ra ; laqualevenendo dalle lumache, é vi feo» 
fa e petrofa. N é quefta é gik una fuppofizio
ne, ra a una materia d i fa t to , che M . Reau
mur ha ben provata con efperienze . 

Attefo quefio principio , benché la conca 
ferva alP anímale come d 'unoífo univerfale, 
tuttavolta non crefee, come un oífo , né fi-
milmente ad alcuna deli'altre part i , per ve-
getazione ; cioé per via d'un fucco che cir-
cola in fe fteífo, o dentro V anímale mede
fimo; ma per un'efterna aggiunta di parti fo-
vrappofte Tuna all' alera i ficcome vien co-
munemente fuppofto dclle pietre . 

Ma , per confiderare la cofa piíi partico-
larmente, dobbiam fovvenirci, che la teña 
della lumaca é fempre nelT apertura del gu
fcio o della conca ) e la fuá coda nell'ápice o 
punta di efla; e che i l fuo corpo é natural
mente rivolto in forma fpirale , le cui d i -
verfe fpirc o circonvoluzioni fono in difíe-
renti piani . Cib fuppofto : prendafi la lu
maca appena appena difehiufa, o , direm co
sí , nata dal fuo ovo ; fecondo che la mate
ria ch'ella perfpira fi petrifica attorno di ef-
fa, v i fi dee prima formare una picciola in-
voltura, proporzionata alia groífezza del fuo 
corpo; e pero che i l fuo corpo é si picciolo 
ancora, che non pub fare la circonvoluzione 
d'una fpirale , almeno un'intera ; coteftain-
voltura fara folamente i l centro , o al plü , 
i l primo principio di un picciolo circolo di 
una fpirale. Ma i'animal crefee: fe ceífaífe 
allora di perfpirare , é evidente , che tutto 
quello che aggiugnefi al fuo corpo, reftereb-
be nudo: ma continuando la perfpirazione, 
egli fi fa a fe fteífo una coperta a proporzio-
ne del fuo bifogno. Cosí viene a formaríi 
un' intera circonvoluzione d'una fpirale, e 
si via via una feconda ed una terza; e fem
pre ogni nuova fpira é piü grande dell' u l t i 
ma ; attefoché 1' anímale crefee in groífez
za , nello fteífo tempo che crefee in iunghez-
za. Quando 1'animal ceífa di crefeere, non 
ceíTa perb di trafpirare; quindi i l gufcio o la 
conca continua ad ingroífarfi e addenfarfi , 
benché non troppo a lungo. 

LeCo«c¿(?, i nicchi e leCochlea fanno un 
articolo confiderabile ne'gabinetti de'Curio-
fi: le piu belle e le piii rare fono le feguen-
t i , cioé — L a corona Pápale, tiara Pontificia , 
che prende i l nome dalla fuá forma, e che 

é tut-
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é tutta fcrexlata di roíío fopra un fondo 
blanco. La piuma , pluma , la cui bianchez-
2a coÜe fue macchie d' incarnato , fanno 
utl'effetto mirabile. V Hebraica ̂  che fopra 
un fondo bianco a par colla nevé , ha mac
chie nere come i l gagate , moho raíTomi-
glianti a' caratteri Ebrei. — La lumacaCi-
nefe i Umax Sinicus, che ha un ricamo ver
de e ñero, fopra un fondo bruno, ofcuro. 
11 drappo d'oro, textile aureum ^ notabile per 
una teííiíura maravigliofa di gialio, di bru
no e di ñe ro . I I drappo d* argento , text 'de 
argenteum, che non cede punto a que! d' 
oro in bdlezza . I I Leopardo , pardas , che 
é tutto punzccchiato e raacchiato . I I t i 
gre , tfgris fcu concha cinerícea, le cui niac-
chie fono maggiori di quelle del Leopardo. 
I I corno di cervo, cornu cervinum , che ha 
macchie nere fopra un fondo bianco . La 
borfa, crumena, cosí c brama ta dalla fuá fi
gura ; eii' ha un ricamo di íre o quattro 
colorí. L ' orinólo da Solé , folarium manua-
rinm . I I bruco, eme a , ambedue dalle loro 
forme han prefi i lor nomi . Aggiugnivi 
la nerite, i l nautilo bianco, la lepas, la k-
pafia , tuba , galeá , &c . 

Apprcífo Aidrovando, Gefnero, e Fabio 
Colonna, abbiam tutto qucllo che gli an-
tichi han detto in propoíito delle Conche. 
Nel 1692 i l Dr. Lilier pubblicb una Sto-
ria naturale deile Conche in foglio , piena 
di rami , che rapprefentano le varié fpe-
zie di Conche . Sotto la prima claííe cgli 
annovera le Conche terreílri o di t é r ra ; nel-
la feconda i nicchi d'acqua dolce, si quel-
l i che chiamanfi turbinati , come i bival' 
vi ] ntíla terza va fchierando le Conche ma
rine , le bibalve, e le moltivalve : e neíla 
quarta, egh divide in diverfe claífi le Con
che marine, deíte turbinata , Vedi B I V A L 
VO , T ü R B I N A T O , &C. 

Conche e nicch), fe ne trovano bene fpef-
fo fotto térra , in luoghi rimotiífimi dal 
mare, neile miniere, ed anche fu le cime 
de 'mont i ; ma come fien'ándate cola, elTé 
una cofa, fopra cui fono grandemente di-
vifi di opinione i Naturalifti . La piu co-
raune e facile opinione fi é , che qm He par
tí fieao ftate mare un tempo , o almeno 
ne fieno fíate inondate; e molti vanno fu 
^n al diluvio, per réndeme ragione . Ve-
©1 DILUVIO . 

A l t r i perb credono che que i fienoi luo-
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ghi natural! della loro nafeita c foroiazío-
ne i alcune d'eífe Conche trovandofi eíTere 
poco altro piíi, che cruda creta; altre del
la teñura medefima del fondo o rocca, in 
cui fon venute e crefeono; ed altre di fo-
flanxa aífolutamente teflacea, come qualíí-
voglia Conca marina. In fa t t i , quefte eífer 
poífono foltanto diverfe gradazioni delia na
tura, che egualmente nelle cave delle m i 
niere, come nel mare, produr puo nicch; 
e Conchiglie j non raancandovi particelie fa-
line o terrertri a propofico; né v ' é a l cuna 
grande differenza tra alcune forte di fpar, 
e le Conche marine. Vedi SPAR , PETRI-
FICAZÍONE &c. 

I I Dr. Li íkr penfa , che le Conche tro-
vate neile cave di pietra, non foffero parte 
alcuna diun'animale ; c ne da quefta ra
gione, che le cave di diverfa pietra, dan-
no affatto diverfe fpczie di Conche; diver
fe non folo Tuna cUU' altra , ma da qua-
lunque altra cofa che fia vi della natura, e 
che il mare o la térra producono . Vedi 
FOSSILE . 

CONCHE littorali . Vedi l'articolo L l T -
TORALE. 

CONCA d'oro. Vedi 1'artícelo ORO. 
CONCA d1 argento . Vedi Tarticolo AR

GENTO . 
CONCA di Tartaruga . Vedi 1' articolo 

T A R T A R U G A . 
CONCA, O conchiglia e nicchio di pefee i 

nome collettivo per tutti i pefci natural
mente inchiufi in Conche o gufci . Vedi 
TESTACEO. 

CONCA , parte deU'orecchia. Vedi CON
CHA . 

C O N C A T E N A Z I O N E , in Filofofía , 
una conneífione di cofe, a maniera di Ca~ 
tena. Vedi CATENA , CONNESSIONE, &c. 

La Concatenazione delle cauíc feconde, é 
un tffetto della providenza. Vedi CAUSA, 
PROVIDENZA &C. 

C O N C A V O , é termine applicato alia 
fuperfizie interiore d' un corpo cavo ; fpe-
zialmente fe é circolare . Vedi SUPERFI-
Z I E , CONVESSO, &c. 

CONCAVO particolarmentc s' íntende deT 
fpecchi e delle lent i : Concave lemi, fono o 
le Comave da ambedue le parti dette Con' 
cavo Concave o Concave da una carie fola, 
e piane dall'altra , chiamate plam concave; 
o Comave da una parte , e coaveífe dall 

P 2 altra 
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altra , dette Concavo-conveffe , o Conveffo 
Concave , fecondo che l una o T altra fu-
perfizie é porzione d'una sfera minore. Ve
di PLANOCÓNCAVO. 

La proprieía di tutte le lentl Concave é , 
che i raggi della Luce , nel paíTare per ef-
fe , fono deflejft o fvolti e piegati , si che 
recedino 1* un dall 'altro; ficcome nelle len-
t i conveífe fono infleffi e piegati l ' un 
^erfo 1'altro ; e eibi vieppiu , quanto ra i no-
r i fono i circoli dei quali la concavitU e 
la conveífita fon porzioni. Vedi L E N T E , e 
SPECCHIO, 

Quindi , i raggi paralleli r come quelli 
del Solé, col paffar per una lente Conca
va , diventano divergenti ; i raggi diver-
genti fon faíti divergere vieppiu j ed i con-
vergenti convergeré raeno, o fia divenir 
paralleli , e andar via via divergendo. Ve
di RAGGIO. 

Quindí » gli oggetti veduti per temí Con-
savey appaiondiminuiti, e tanto piü , quan
to eífe lenti íono porzinni di miuori sfe-
re i e cib egualmente ne'raggi obliqui che 
ne 'd i r i t t i . Vedi REFRAZIONE. 

Gl i Specchi Concavi fanno T efFetto con-
irario alie lenti : eglino riflettono i raggi 
che cadono fopra d^effi cosí , che l i fanno 
avvicinare p iu , o recedere meno l'undalF 
altro di prima: e t\h tanto piu quanto la 
concavita é maggiore o quanto fon minori 
le sfere delle quali e' fono feguentí. Ve
di SPECCHIO » 

Quindi, gli fpecchi Concavi ingrandifeo-
aso gli oggetti lor prefentati; e cib va pror 
portione maggiore, fecondo che fono por-
aioni di maggiori sfere . Vedi. RIFLESSIO-
K E . MICROSCOPIO, &C. 

Quindi puré , gli í^achi Concavi r banno 
F eíFeítodi bruciare gli oggetti , quando fon 
pofli nel loro foco. Vedi SPECCHIO USTORIO . 

C O N C E N T R A Z I O N E , i l n t i r a r í i , od 
arretrarfi d' una cofa in dentro verío i l 
centro , od i l raezzo. 

I I freddo e íkrno , diciara , eíre concentra 
í l calore dentro i coepi : dopa i l eibo , i l 
caldo naturale fi ritira t ed in eerto modo 
íi concentra % per ajutare la digeftione. Ve
di CALORE, e FREDDO. 

CONCENTRAZIONE é termine ufato pari-
menti da¡l Dr. Grew per dinotare i l fommo 
grado di miftione ; c ioéquel lo , dove due o 
Ttfk atomi o particsile fi toccaao per un 
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rlcevlraento , e per una intrufíone d'una den* 
tro Taltra. Vedi MISTIONE. 

Egli vuole che queíH fia i l cafo di t u t t i i 
corpi fiffi , che fon privi di fapore , od'odo-
re ; eífendo la loro coQituzione si falda , 
che ficché non fieno diñaccate le particelle 
Tuna dalT altra per qualcbe mezzo ftra-
ordinario , non poífono fare impreffione su I 
fenfi deir odorato o del güito . Vedi ODORA-
TO , e GUSTO . 

C O N C E N T R I C O , in Geometría , ed 
Añronoraia , cofa che ha i l medefimo comua 
centro con un'altra. Vedi CENTRO. 

Lavoce concéntrico h principalmente ufats 
parlando di corpi e figure rotonde, cioé cir-
colari, elliptiche &c. Ma pao anco eífere 
adoprata parlando de' poligoni , tirati paral
leli 1'un alT altro, ful medeílmo centro . Ve-» 
di CIRCOLO, POLÍGONO, &c. 

Concéntrico é oppoño ad eccentricú . Vedi 
ECCENTRÍCITA' . 

I I método di Nonio di graduare ( divide-
re o fegnare con gradi) g l ' l í i rumeot i , eon-
fifte nel deferivere col medefimo quadrante 
4.5 archi concentrici, dividendo 1'eftremo o 
l'efteriore in 90 parti eguah , quel che vie
ne appreífo , in 89 , &c . Vedi G R A D U A -
ZIONE. 

C O N C E R T O , é m numero , o una 
compagnia di mufici che fuonano o cantano 
T itieífa aria , o compofizione di mufica in
fierne. Vedi MÚSICA.. 

La parola Concertó ñ pub applrcare dove 
la mufica é folamente melodia, cioé dove 
quelli ch'efeguifcono fono tu i t i o m unifo-
n o , o folamente alT intervallo d i u n ' o t t a v a ^ 
ma ella é piü propriamente , e piu comu-
nemente ancora, intefa deir a rmonía , o 
do^e la mufica conña di diverfe parti ; co
me baífo, tenore , &c. Vedi MELODÍA y 
A R M O N Í A , PARTE,. &c» 

CONÍCESSÍONE , nella Retorica , é u n a 
figura, con la quale s'accorda o fi permet-
te qualche cofa alT avverfario , o per impe
diré l'eíTer írattenuto a bada da incidenti 
non neceífarj , o per trarne qualcbe vantag-
gio . lo non vi contendero la- reedita del con-' 
tratto f fuello ^ perche io trapto e parlo, ^ it 
trovar follievo e riparo contra- la fuá mgiufit" 
zia. — £ ' vero ella e bella, ma non doveva for* 
fe moflrare la fuá gratkudine al cielo peí don& 
ricevutone, facendo un ufo virtuofo della fui» 
¿¿slkzza? Vedi EPITROPEO 

C O K -
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CONCEZTONE , nella Lógica , é la 

femplice apprenfione o percexione, che ab-
biamo di qualche cofa, k m a innoltrarci ad 
affermare , o negare niente intorno adcflfa. 
Vedi P E R C E Z I O N E , APPRENSIONE , &c . 

Gii Scolaílici danno comunementc due 
fpezie di Concezione; V una fórmale j 1'al-
tra obbiettha. 

La prima é definirá la rapprefentazione 
immediata ed attuale di qualche cofa propo-
fía alia mente ^ e porto cib, ella farebbe la 
fíeíía cofa alT intelletto , che aH'orecchio 
una voce od una parola; quindi é che alcu-
ni 1'hanno anche chiatnata verbum mentís^ 
Vedi N O Z I O N E . La feconda é la cofa ftefía 
rapprefentaüa mercé d' una formal Concezto-
ne. Ma altri nbuttano la nozione della CÜ«-
cezion obbiettha, non eífendo ella ra xts\-
t \ Concezione ; falvo allor che la mente con
templa i íuoi proprj atti , &c. 

Le Concezioni formali o proprie, fonofud-
divife in univoche ^ cioé quando diverfe co-
fe fono íiiftmtamente rapprefeníate come fot-
to qualche ragione comune, o ncllo üeflo 
grado di perfezione; analoghe, dove diver
fe cofe fono rapprefentate con qualche pro-
porzional íiraiglianza ; ed equivoche , dove 
fono rapprefentate come tali , íenza riguar-
do ad alcuna ragione comune o fomiglianza. 

C O N C E Z I O N E , in Medicina , dinota la 
prima formazion del!'embrione, o del feto 
nell 'útero. Vedi FETO , F O R M A Z I O N E , &c. 

La Concezione non é altro che quel concor-
fa , e quella commiftione del femé prolifico 
del mafchio , con quel della femmina , nel
la cavita deii' útero ; che immediate produ
ce un embrione. Vedi E M B R I O N E . 

I fintomi della Concejfione , o gravidazio-
ne , fono, quando pochi giorni dopo l'at-
to conjúgale , un leggier dolore fi fente in
torno ali' ombelico , accompagnato da alcu-
ne commozioncelle neí fondo dell'addome j 
e fra uno , fra due , t re , e fin quattro mefi , 
ceífano di fcorrere i mel l ru i , o vengono ia 
minor quantita del folito. Alia prima man-
eanza di queÜa forte, la donna comincia a 
contare ¡a ferie delle fue fstnraane , fen-
za far contó o nota del terapo innanzi fcor-
fo: dopo cib, o fra i l fecondo ed il terzo 
saefe , ma generalmente verfo ú terzo , i 
mot! deii' embrione diventan alcun poco 
íenObiH alia madre, la quale alloracomin-
£la ad eííere íturbata da naufce , da votxú-
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t i , da faAidj, da voglíe, &c . Verfo que-
flo tempo le mammelle cominciano a gon-
fiarfi , a indurire , ed effer dolenti, e con
teneré qualche poco di latte ; i capezzoli 
delle mammelle diventan piíi grandi , piCi 
fodi, e di un colore piu ofcuro , apparen-
dovi attorno un cerchíetto lívido: gli oc-
chi pajono affoffati e indietro: Ne 'duepri-
mi mefi della gravidanza la donna ímagri-
fce e s'affottiglia un poco; 1'addome anch' 
egli é un pó' depreíTo ; benché dopoi di-
ftendaíi , e a gradi a gradi piu grande e 
largo diventi. Vedi GRAVIDANZA. 

L a maniera onde f t fa la concezione , viene 
fpofia da' moderni Scrittori cosí : nella fu-
perfizie delle ovaie delle donne , trovaníi 
alcune piccole sferette pcllucide, coftanti di 
due membrane concentriche , piene di un 
umore linfático , e conneíTe alia fuperfizie 
dell'ovaia, di fotto del tegumento, per vía 
di un cálice groífetto, contiguo aU'eñrcmi-
ta delle minute ramificazioni delle tube fal-
lopiane. Vedi OVAIA. 

Quefie sferette, con 1'ufo di venere , cre-
fcono, fi gonfiano, fi follevano , e dilata-
no la membrana dell' ovaia, in forma d! 
papille ; finché propendendo e plegando giíi 
la tefta dal gambo, alia fine fe ne difiac-
ca c fi fepara ; lafciando dietro a sé una 
cicatrice cava, nella rotta membrana dell' 
ovaia ; la quale perb di nuovo e prefto fi 
riunifce. 

Ora , in quede sferette , finché tuttor 
ftanno attaccate all' ovaia , fi fon trovatí 
fpefie volte dei feti: dal che appare , che 
elleno fono una fpezie d'uova , dirivantí 
la loro ftruttura dai vafi dell 'ovaia, ed i l 
lor liquore dagli umori ivi preparati. Vedi 
O v o . 

Di quK pur fi raccoglie, che le tube fal» 
lopiane eífendo gonfiate, e irrigidite per 
F atto venéreo, colle lor fimbrie muícolar i , 
quafi con tante dita, abbracciano le ovaie, 
le comprimario , e mercé di tal compreífio-
ne, efpandano le lor bocche : e si le ova 
gia mature, e fiaccate, come dianzi fi fau
no ílrada nelle lor cavita , e di la fon pór
tate nel cavo de l l 'ú te ro ; dove opoííbho ef
fer abbracciate e ritenute , come qualor s' 
incontrano col ferae mafeolino, oppur , fe 
di quefio mancano, di nuovo eíTtr p o (fo
no efpulfe. Vedi Tuba FALLOPIANA. 

D i qua vengoao i fenoment delle eon-cc 
xiom 
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&iom falfe, degli a lbor i , de^eti trovat í nel-
la cavita dell'addome, nelle tube fallopia-
ne &cs V e d i ABORTO . 

Imperocché, nel Coito , i l femé raafco-
l i no , abbondando di v iv i animaletti, agita-
to con una gran forza , da un vivo calo
r e , e probahilmente da una gran quantitk Chiefe dell'Oriente Í3n gia neil'ottavo feco-
di fpiriti animali , é violentemeníe protru- l o . Vedi FESTA . 
fo nella bocea dell' útero , che in quefta Dell ' Immacolata Concezione ¿ ílata una gran-
occafione é piu aperta \ e per le valvule de controverOa tra gli Scot iñi , ed i T o m i -
del colla deU'utero, che in queñaoccafio- fli; i primi foíknendola , cd i í'econdi impu-
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ta pura, c fenza macchia del peccato ori
gínale ; ella cade agli 8. di Decembre . 
Vedi I M M A C O L A T A . 

Alla t io , ne' fuoi Prolegomeni fopra San 
Gio: Damaíceno, fi sforza di provare, che 
fia ftata quefla fefta celebrara da diverfe 

ne fono piíi lafche dell'ordinario, nell'ute 
ro üeffoj che oramai, in fimil guifa , an-
eh5 egli diuenta piu at t ivo, túrgido , cal
do , inf iammaío, uratttato dal fluífo della 
íua linfa v e de'fuoi f p i r i t i , col mezzodel-

gnandola . Vedi SCOTISTA e T O M I S T A . 
I Domenicani fi fono attenuti alf opinio-

ne di San Toramafo , e per lungo tempo 
han difefo che la Santa Vergine foífe flata 
concepita nell' original peccato : e v i fu 

la titillazione eccitata neüe papille nervee gran ftrepitocontro Giovannidi Montefono 
óaU' attrito nelle rughe della vagina . Ve 
di SEME» 

I I teme cosí difpofio ne l l ' ú te ro , vien rí-
tenuto ,, rifcaldato, aguato dalla coflrizione 
convulfiva delf útero fteífo; fin a tanto che 

fotto Clemente V I L Antipapa nel 1387. e 
fu per opra de' Dottori di Pangi obbligato 
a ri trat tarfi . 11 Concilio di T ien to , Seff.V. 
nel Decreto del peccato Origínale , dichiara 
non eífere intenzione del Concilio , d ' in-

íncontrandofi colT uva , la parte la piu fot- chiudervi la Vergine i la di cui Concezione, 
tile e la piu aniraata entra per l i poridi- e" la chiaraa immacolata \ e vuole cheje Co 
latati della piccóla memhtaua dell 'ovo, or 
mai divenuta glandulofa , ivi é ritenuto , 
nu t r i to , dilatato r crefee fin al fuo umbi-
lico;, íoffoga gli altri meno- vivi animalet
t i ; , e cosi corapiefi la Concezione* 

D i qul appare, che la Cowí-m'owpub ad 

ftituzioni di Siílo IV. . fieno oífervate in rt-
guardo a c i ó . 

Aícuni Autori hanno oífervato diverfi paf-
fi difperfi nell' edizioni vecchie deli' opere di 
SanTommafo,, che ?,flerifcono Vimmacolata 
Concezione \n termini efpreífi V ed altri ñ-

divenite in qualunque parte dove i l femé nalmente pretendono che i píimi teíli ef-
s'incontri con un ovo : laonde , o fia egli prefíi fieno fíati intrufi .. 
portato per la tubafaliopiana al l 'ovaia, ed Nei tre ordini militari Spagnuoli di San 
i v i gitcato su Tovo; oppur vs fi unifea nel- Jacopo delia Spada , di Calatrava, e di A l -
la cavta. d e i r ú t e r o , fempre egli ha l'iítef-
fo efFetto; fíceome appar dali'offervazione, 
che l ' ha M a é probabile che la Comezio-
m fia aliora piu perfetta , quando ambe-
due , cioé i l femé e l'ovo ,. fono portatt 
nel medefimo terapo nell5 ú t e ro , ed ivi com-
anifii &c . 

cantara: i Cavalieíi fanno voto , quando 
vengono ammeífi , di difendere la Imma' 
colata Concezione . Cib fu rifoluto per U 
prima voíta nel i6$z* Vedi CALATPVA-
V A , &c . 

Pietro d5 Alva e d^Aílorga, ha pubblica-
to quarant'otto groín volumi in foglio,, fo-

A l t r i Anatomici inclinano a fupporre che pra i miOerj delia Concezione-. 
i l femé mafcolino, fia come aíforbito, pri
ma che giunga nell' ú t e ro , dalle vene che 
jneícon capo nella vagina &c. e sí mefeo-
i i f i col fangue ; da cui , nel corfo della eir-
eoJaziooe , é portato , dopo una debita pre-
parazione, neir ovaia , per impregnare le; 
wova . Vedi GENER A Z I O N F . . 

CONCEZIONE immacolata della Santa Ver
gine, é una feíla iníhtuita in onore della 
Santa Vergine : particolarmente in riguar-
4o dreffer ella fiata coneepita ed effer na-

Religioft deW Qrdine della CONCEZIONEV 
Vedi T E A T Í N I . 

C O N C H A * , n e i r Anatomía , é un no-
me dato alia feeonda , o interna cavita deU' 
auricoJa o fia deü' orecchia eüerna ; che 
arriva fin all' ingreflo del dutto auditorio., 
Vedi ORECCHIA , e AÜ-RICOLA . 

*• II mmeha la fuá- origine dalla ra[fomi~ 
glianza che quefta cavith ha con una con-
ehiglia, o conca manua, chiamata. in 
Latino concha.. 



C O N 
Alcuni pure ctanno rí í leflb norae alia 

prima eavit^ deirorecchía interna, che al-
tri chiamano il tímpano, ed altri al veíli-
bulutn del labirinto, che é la feconda ca
vila dell' orecchia interna . Vedi T Y M P A -
Í Í U M , e V E S T I B U L U M . 

C O N C H O I D E , o C O N C H I L I S , in Geo
metr ía , é una linea curva , che fempre 
avvicina pm e piíi ad una linea retta , a 
Cui é inclinata, ma non mai vi fiadatta, 
o concorre con eíTa. Vedi C U R V A . 

EU'é defcritta cosí : Tirate una linea ret-
t a B D , { T w . A n a l y f i i fig. i . ) ed un alíra 
A C , perpendicolare ad eíía in E ; tirate 
qual fí voglia numero di linee rette , co
me C M , C M , che ta-lian B D u i Q , : fa-
te Q M = Q N ~ A E == E F ; la curva , 
dove i punti M M fi trovano, é la comht-
l i í , o conchott primad chiamata cosidalfuo 
inventora Nicomede .. 

L ' a l t r a , in cui fi trovano i p u n t í N N , 
é la concháis feconda ; la linea retta B D é 
la regola, \\ punto C i l polo. 

L ' Inventore immaginb e coftruflTe anco un 
i í l rumenro, col quale íi pubdeferí> ere mec-
canicatnente la yx'itnA conchoide: cosi, nel-
la regola A D { T z v . jlnalyfi, fig 2 . ) v' é 
un canale, o incavo , cosi che un chiodo 
lifcio ed eguale, laidamente attaccato nel-
la regola movibile C B , nel punto F , pub 
fdruccioiare liberamente dentro di quello : 
nelía regola E G é affiíío un attro chiodo 
in K , perché vi poíTa sdrucciolar fopra la 
regola mobile C B . 

Se dunque la regola B C moveráffi cos í , 
che i l chiodo F palfi lungo U canale A D i 
lo ftile, o punto m C , deferivera la prima 
conchoide . 

Ora fia A P = ^ , ( f i g . i . ) A E ~ ^ ; 
V E ~ M R ̂ a — per lo che , ficcome x 
crefee , a — x o d M R decrefeera ; e perb la 
curva continuamente vie piu s'apprefTa al
ia regola B D . 

Nella fteffa maniera appare , che la linea 
retta N O dee continuamente decrefeere; e 
perb, la feconda conchoide parímenti , dee 
di continuo avviciaarfi piíi dappreffo alia 
regola . 

Ma poiché tra ciafeuna conchoide e la l i 
nea retta B D , vi fara tuttavia fempre la 
linea retta Q M ; o Q N , eguale ad V E ; 
muña delle conchoidi pub concorrere con la 
linea retta B D : confeguentemente, B é u n 
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afintota di ciafeuna conchoide . Vedi ASÍN-
T O T O . 

V i faranno dell'altre fpezie di conchoidi 
prodotte, fe C E ; C Q : : Q M : A E , o in
definitamente, fe C E ^ : : Q M w : A E " ' ; per 
lo che, fe C E z z b , E Az=za , C Q = y , 
Q M = : j / ; allora, ab-=z.xy: e ^txconchoi' 
íá/ i n f i n i t e , am bm z=z Kmym , 

C O N C I A , la feorfa ddla quercia, fmi-» 
nunzata, e macinata , con un mulino ap-
pofta , e ridotta in groííblana polvere ; pee 
fervirfene nel conciar pe l l i . Vedi SCOUZA , 
e C O N C I A R E . 

La concia nuova é la piu fiimata; quand* 
é vecchia e llantia; perde aífai del fuoef-
fetto , che confine nel condenfare oftrigne-
re i pori delle pei l i ; cosi che piu a lungo 
che le pelli fon tenute nella concia, tanto 
maggior forza e fermezza acquiiiano. 

ín f a t t i , non folamente la feorza , m a 
ogm parte dell'albero della quercia , di qua-
lunque eta o grandezza ch' egli fia , ogn! 
íorta puré diquercie , &c . tagiiate nel tem-
po che ti ícortecciano , fa buona concia ; 
o cosí buona almeno , come la fa la p i t i 
buona feorza. 

Quando la corteccia é gia procacciata , 
convien feccarla ben bene al Solé , riporla 
in luogo afciutto , e si confervarla . Per fer-
vlrferie, i l legno piíi groiTo fi dee tagliare 
o fendere, acciocché meglio ridur fi poíTa 
in picciole partí coll'ordigno de' conciatori 
fatto a tal uopo; dopo c ib , feccáfi di nuo-
vo su d1 una fornace , ed allora fi macína 
col mu l ino . Vedi M U L I N O . Dove la quer
cia ícarícggia , poífono fupplire al difetto 
gil fpini o pruni . 

C O N C I A R Pelli, é i l prepararle in una 
foffa , con la concia, o polvere di feorza di 
quercia, e con acqua , dopo d'averne léva
lo vía íl pelo , col macerarle nell' acqua 
di calcina. Vedi C O N C I A , PELLE , C u o -
10 , &c . 

Método di conciare pe l l i , o cuoi di vac-
c h e , di v i t e l l i , e di cavalli. Scorticata la 
pelle , fe vuolfi confervarla, falafi con fale 
marino ed allume , o con una fpezie d i 
falnitro , detto natrón , fe non fi ha da 
confervare, fi lafeia di falarla, poiché que-
flo non fa d' uopo , fe non per impedi
ré che la pelle non fi corrompa , innanzt 
che fi poíTa c ó m o d a m e n t e portare alia 
concia. 

S i a 
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Sia (lata o no falata la pelle , i l Con-

ciatore comincia dal levarne le corna, le 
orecchie, e la coda; dopo di che ella git-
tafi in un'acqua córreme' , e v i fi lalcia 
per circa 30. ore , affine di lavarne i l fan-
gue , ed altre irapuritadi attaccate al di 
dentro della pelle. 

C í o fatto, fi lafcia per tutta la nottein 
una calcinara gia adoprata ; da donde fi ca
v a , e fi lafcia fcolare tre o quattro gior-
ni su Torio della íoffa. 

Finita la prima e piü leggiera prepara-
zione , di nuovo fi rimette in una buca 
di calcina forte per due giorni , e fi cava 
e fi lafcia per quattro altn j e slperlofpa-
zio di 6. fettiraane, fi cava e fi mette nel-
]a buca, due volte per fettimana. 

Sul fine della feña , mettefi la pelle in 
una nuova buca, dove continua a fiare ot-
to giorni , e fe ne cava per altrettanti; e 
quefio faííi alternativamente per un anno, 
o dieciotto mefi, fecondo laforza del cuo-
ío , o fecondo i l tempo : imperocché ne' 
gran caldi , le mettono in nuova calcina 
due volte alia fettimana i e nel tempo di 
diaccio qualche volta non le toccano per 
tre mefi. Ogni nuova buca di calcina, in 
cui le gittano, é fempre piu forte. 

Sul fine della quarta, della quinta, o del
la feíla fettimana, ilConciatore ne rade via 
i l pelo fopra un cavalletto di legno , con 
una fpezie di coltello a tal uopo . E dopo 
un anno, o 18. mefi, quando i lpe loéper-
fettamente portato via , ei la porta ad un 
fiume a lavare, ne abrade la carne ful ca
valletto con un altro coltello , e la frega 
vivamente con una fpecie di cote, per le
varne ogni rimafuglio di parte carnofa , 
cd altro fozzume su la parte del pelo. 

La pelle oramai fi mette nella concia , 
cioé fi copre affatto di concia , cosí diííe-
fa com'ella é nella buca, e vi fi lafcia cor
rer fopra dell' acqua : fe la pelle é forte , 
cinque coperture di concia occorreranno ; 
per le piu deboli , tre o quattro poífono 
bailare. Quando la pelle non é ftata tenu-
ta abbaftanza lungo tempo nella calcina , 
o nella buca della Concia , fendendola nel 
mezzo vi fi vede una ftnfcia bianchiccia, 
c h ' é la erudita della pelle ; e quefta é la 
ragione perché le fuole dellc fcarpe , de-
gli fiivali &.c. cosí fácilmente fi diílendo-
no, e piglian' acqua. 
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Quando Ic cuoia fon bafiantcmeníc con' 

cíate fi cavano fuor dalla buca, per feccar-
fi , fofpendendole all 'aria: allora fi riraon-
dano dalla concia ^ e fi ripongonoin unluo-
go né troppo afciutto , né troppo umido; 
fi dirtendono 1' una fopra i ' altra , con de* 
pefi su la fommita , per tenerle flefe e 
dntte ; ed in tale fiato fi vendono , fotto 
la denominazione di cuelo tirato o difiefo . 
Queít ' é i l método di conciare le pelli de' 
ton , e de' buoi. 

Le pelli de' vitelli , e de'cavalli fí con-
ciano quafi nella ifteíía maniera che quelle 
de' buoi , fe non che lafeianfi folamente 
quattro mefi nella buca di calcina ; e avan-
t i che fieno meffe nella concia , vi fi r i -
chiede l'operazione feguente : Dell ' acqua 
fredda fí verfa in un tinozzo di legno , 
dove fon meífe le pel l i , che fi lafeian ma
cerare agitándole , finché fi va fcaldando 
delT altra acqua in una caldaia \ e fubito 
che queti' acqua é un poco piü che tepí-
da , é verfata a poco a poco nel tinozzo , 
e fopra vi fi getta un corbello di concia; 
durante in quel tempo , le pelli fi vsnno 
fempre rivoltando, acciocché T acqua e la 
concia non le corrughi o le feotti . 

A capo di un'ora, fi cavan fuori, eper 
un giorno fi gittano in acqua fredda, po-
feia fi rimettono nel primo tinozzo, o nel
la ftefTa acqua in cui erano fiate prima, e 
vi fi lafeian per 8. giorni ; a capo de'qua-
l i fi mettono nella buca della concia, e tre 
coperture di concia fi dan loro , la prima 
delle quali dura cinque fettimane , la fe-
conda fei , e la terza due mefi. 

I I retío dellc operazioni é per tutt i i 
conti Tiftcífo che i l fopra deferitto. In al-
cuni paefi come nella Sciampagna i Cojaj 
danno la prima preparazione con orzo in 
luogo di calcina. 

C O N C I A R pelli, o cuoi, fi piglia ancora in 
altro fenfo , cioé per 1'ultima loro prepa
razione, con la quale i l cójame fi nduce al
io flato di adoprarfi per farne fcarpe, felle, 
arnefi e fornimenti da carrozza &c. QuefT 
operazione fi fa con olio , o fevo , e fa folie-
vare dalla parte del pelo una fpeziedigra-
nitura, non diííimile a, quella del marroc-
chino. Si pratica egualmtnte su le pelli di 
v i te l lo , di toro, e su quelle di pécora &:G. 
V i é anco una fpezie di cuoio conciato , 
fenza graoitura. Vedi P E Í L E , & C . 

I eo-
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I colorí , che fi danno in qucña forta di 

concia , íbno i l ñero , i l bianco , M reíío , 
i l siallo , ed i l verde: gl i altri colorí daníi 
dai pellícciai i che difFerií'cono dai conciapel-
I¡ in quefto, che eglino appiicano i lor co
lorí su la parte della carne ; i conciapelÜ su 
ja parte del pelo . 

Maniera di conciare in ñero , con la gra-
nitura. Dei neri vi fon quattro condmoni : 
o le pelli fono poñe nei fevo da ambe le 
parti , o vi fi adopra i ' olio in vece di fe
vo su la parte carnofa ; o i l fevo folo fi 
adopra su la parte del pelo , e niente su 
T altra ; ovvero i l fevo fi adopera su tut-
te due le parti , ma non vi fi leva gra-
ni tura. 

Le due prime hanno luogo per l i cuoi di 
vacche e di virelJi ; la feconda é la fola 
maniera chefípratica perlepel l í di pécora ; 
e le ultime due fí praticano in certi cafi per 
le pelli di vacche e di tori : quanto al v i -
tello , ed alia pécora , fi adopra fumac su 
la parte della carne , che le da una tinta 
di narancio. 

Quanto alia pelle , o vacchstta in ñero ; 
effa pelle, venuta dal'Conciatore ^ o cojajo, 
bagnafi diverfe volte con una fcopa di gi-
neftra , fi rotóla , e fi calca fotto a' piedi 
per farla trattabile , fi colla , e tutto quel 
che rimane di carnofo, per quant' é poííi-
bile , fe ne leva col coltello : íi fofpende 
al!' aria , finché fia mezza afciutta , poi fi 
bagna , e fi calca di nuovo piu volte. Fat-
to cib , fi frega per tutto con firegghia , o 
con una placea che ha alcuni nicchi a ma
niera di denti , acciocché diventi fempre 
piu pieghevole \ e leggiermente fi avvam-
pa o fea Id a con ítrame , affin di prepararla a 
ricevere i i fevo , che v i fi applica da ambe 
le parti ben caldo, ebol l i to . 

La pelle é allora divampata e fcaldata 
una feconda volta , pofia quindi per quat-
tr' ore in un vafe di acqua dolce , fi cal-
pefta , e fi agita una feconda volta con la 
firegghia da ciafeuna banda, e vigorofamen-
te fi fpreme ; viene poi impaftricciata del 
fuo primo ñero , fatto di gailozze e ferra-
me, bolliti in bira garba ; íi fecca , e fi fiira 
odiñende fopra unatavola , e la granitura vi 
fi abbatte con un ferro piatto , tiratovi fo-
pra da luogo a luogo. 

AHor ella riceve i l fuo ñero fecondo , 
fatto di gailozze , di copparofa , e di gom-

Tomo I I I 
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tna arábica; quand' é afciutta, e diftcfa f^ , 
pra una tavola, fi bagna per tutto con bi
ra agrá ; quindi fi piega da angelo ad an-
golo , e la firegghia vi fi paífa fopra per 
tagliare la granitura, prima su la parte del 
pelo, poícia su la parte della carne ; 1'ul
tima con una firegghia di foghsro: la bira 
che vi refia, fe ne efirae con uno flrofinac-
c iod ipe lo , bollito nella feccia o lifciviodel 
Cappellaio; ela pelle fi attacca alia tavola, 
e fi monda col fopramentovato ifirumento 
di ferro; e di nuovo fi fpazza con un pezzo 
di panno vecchio. 

La pelle é allora lufirata su la banda del 
pelo con un luftro fatto di berberí , per 
prepararla a ricevere 1'ultima fuá granitu
ra . La granitura , abbiam gia offervato, 
che fi comincia , col piegare o affaldare la 
pelle, la parte del pelo indentro, per varj 
verfi : per darle la fioitura, e granirla intie-
ramente , ella fi piega di nuovo , dopo i l 
fuo primo luflro, per due verfi ; prima da 
un cantone alPaltro, un poco a fghembo; 
pofeia per traverfo ; cioé prima dirittaraen-
te , o da occhio a occhio , poi dalla tefia 
alia coda. Formata cosí la granitura, le fi 
da 1'ultimo luftro, che fa 1'ultima fuá pre-
parazione; egli é comporto di gomma ará
bica, di aglio , d'aceto di bira, e colla di 
fiandra, bolliti affieme, ed applícato i l tut
to freddo. Vedi L U S T R O . 

La pelle vhellina , in ñero , fi prepara 
quafi nella íteíTa maniera; e fol T operazio-
ne cominciafi diffsrentemente . Dopo aver
ia lavata , averne detratto al poffibile ogní 
avanzo di carne , ed averia afciugata ; íi 
pomica la parte carnofa, con una dura , e 
afpra pietra pomice, i l che la rende vie piír 
foffice , eguale, e lifcia ; pofeia le fi da la 
granitura con la ftregghia, mefia nei fevo: 
i l refio, come dianzi. 

Pelli di pécora, in ñero. Quello che hann^ 
eíTe di particolare nella lor preparazione , 
fi é , che fon prima diílefe fopra una ta
vola , per lévame la borra , di cui fon ca
nche ; pofeia fi bagnano , fi calcano fott 'a 
piedi , e vi s' aggiugne del fevo dalla par
te lanofa ; di nuovo poi fi bagnano , e di 
nuovo fi calcano , íi diftendono su la ta
vola , e 1' acqua fe ne fpreme colla flreg-
ghia ; quindi fi fan nere , e fi ripaíTano 
fotto la ftregghia da ciafeuna parte , fi fec-
cano , e tutta I ' afprezza e ineguaglianza 
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fe ne toglie con un iñrumento piatto , ro-
tondo, tagliente: i l reUo come dianzi. 

II cuoio lifcio , o fenza granitura , fatto 
di pelli di vacche, o buoi , é differente al-
quanto nella fuá preparazione dal prece
dente. Le pelli efíendofi bagnate , calpefta-
te , e paffate fotto la flregghia , fe ne le
va via tutta la cafne ; i l reíto faíE , come 
nc-1 primo articolo : oííervando , che i l fe-
vo fia applicato da ambedue le bande , 
groffo piu che fi pub : allora ben ammol-
late neU'acqui, calpeiiate, crefpate, e fat-
te nere la prima volta ; vi fi da poícia i l 
fecondo ñero , finché la parte del pelo fia 
totalmente eguale e lifcia . Ultimamente , 
,dopo che han ricevuto due lu i ln , íi ftrin-
gono e foppreífano tra due tavole, fenza mai 
piegarle in alcuna maniera durante tutta la 
preparazione. 

C O N C I A R pelli fottili , per farne guanti 
&c. Vedi G U A N T A 10 , e C U A N T O . 

C O N C I L I O , O C O N S Í G L I O , éun ' a í í em-
blea , o adunanza di diverfe perfone confide-
rabi l i , o d i m i n i f t r i , affin di deliberare aífie-
roe e concertare raifure , in-ordine all 'ammi-
niñrazione degli aííari pubblici , al render 
giuíl izia, &c. Vedi ASSEMBLEA . 

I I Concillo , o configlio pnvato del Re , 
é i l primum mobile del Governo civile d' 
Inghilterra , e quello da cui tut t i gli or-
bi inferíori dirivano i l loro moto . Vedi 
V K I V Y council. 

Nella Polizia Francefe, iConfegli fono ¡n 
molto numero: eglino hanno i l \ot Configlio 
diStatOy quel delle Finanze , i l Confeglio de 
Difpacci, quel delle Direzioni, i l gran Con
figlio , i l Configlio della Reggenza, i l Configlio 
della Cofcienza , &c. 

C O N C I L I O Jíulico . Vedi 1' Articolo A U 
L I C O . 

C O N C I L I O , nella Sroria , e nella Poli-
l i a Ecclefiaílica , é un Sínodo, o un' adu
nanza di Prelati e D o t t o r i , formara per i v i 
regolare affan e materie , concernenti la 
dottrina , o difciplina della Chiefa . Vedi 
S Í N O D O . 

C O N C I L I O Provinciale , é un' aífemblea 
áe 'Prela t i d' una Provincia, fotto i l Metro
politano . Vedi PROVINCIA , e CONVOCA-
2IONE . 

CONCILIONazionale, é un'aífemblea de' 
Prelati d' unaNazione, fotto i l lor Primate j 
©Patr iarca. Vedi PRIMATE. 
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CONCILIO Ecuménico , o Genérale y é un' 

aífemblea di tut t i i Prelati del Crifiianefimo. 
Vedi E C U M É N I C O . 

Per coíiituire un Concilio Genérale, non íi 
ricerca che tutti i prelati fiano anualmente 
preíenti ; bafta che il Concilio fia regolarmen-
teint imato, eche od iv i eglino fi t rovino, o 
che vi fieno fiati chiamati. 

I Concilj generali fono fpeífo chiamati da-
gli autori ecclefiaftici , concilj plenarj . Se 
ne contano dieci otto , cioé due Niceni , 
quattro Cofiantinopohtani , un Efefino , 
uno Calcedoneíe , cinque Lateranefi , duc 
di Lione , uno di Vicnna , uno di Fioren-
za, e 1' ultimo di Trento , i ! quale duro , 
o fi tenne dal 1545 , fin al 1565. Solamen
te 1 primi quattro di quelii Concilj fon r i 
ce vut i dai Riformati. I I Concilio di Trento 
ordina che fi tengano á ¿ Concilj Provinciali 
ogni tre anni . 

V i fono üate varié Collezioni de' Cano-
ni o Decreti de' Concilj • come queüa del 
Dottor Merlino a Pangi nel 1524 ; una di 
Crabbe Religiofo Francefcano , nel ; 
una di Surio nel 1567. un' altra in Venezia nel 
1 5 8 5 ; un'altra in Roma neli<5o8; una di 
Bin io , Canónico di Colonia, nel 1606 , in 
dieci volumi : un' altra nel Louvre , del 
i ó 5 4 in 37. vo lumi : un'altra del P. Labbe 
e del P. Coflart, Gefui t i , del 1 6 7 2 , in 17 
volumi , piu ampia che le altre . U l t i 
mamente , un' altra del P. Arduino . Vedi 
C A Ñ O N E . 

C O N C I L I O , O configlio di guerra, éun 'af-
femblea de'principali ufíziali di un'armata , 
d'una flotta , nell'uopo convocati eaciunati 
dal Genérale, o dall' Ammiragl io, affin di 
metterc in confiderazione lo flato prefente 
delle cofe, e concertar mifure per la futura 
condotta, peraffedj, per ritirate, percom-
battimenti &c. Vedi GUERRA . 

I I medeOmo termine é qualche volta ufato 
per dinotare un'aífemblea degli Ufíziali d'un 
Reggimento, o d' un vafcello; adunati per 
giudicare foldati o marinari aqcufati di qual
che delitto. 

CONCILIO comune, Cowwow C O U N C I L , é 
una corte o aífemblea, nella quale fono fat-
t i tutt i gli Statuti , che obbligano i Citta-
dini di Londra. 

Egli confifie, come ¡1 parlamento, indue 
Camere; una fuperiore, che é comporta del 
Lord-mayor , e degli aldcrmani j ed una 

baf-
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baíTa cT un ccrto numero d'uom!ni del Co«-
fiolioComune, fcelti dalle diverfe parrocchle 
oljuait ieri , come rapprefentanti i l corpo de' 
Cittadini . _ 

C O N C I M A R E , oletamare^ e tngrajjare 
la tena t é 1'applicazione d'una materia op-
portuna, ed atta a migliorare i l terreno, e 
tenderlo piü fertile . Vedi C O N C I M E , VEGE-
T A Z I O N E , &c. 

Le materie che fi adoprano per concimare, 
fono var ié , in varj paefi . Le piü ordinaríe 
fono i l letame, la calcina, e la creta, o fi-
mi l térra foíTiIe, che ingraíía i Campi, del
ta da' Franceíi mame , dagl' Inglefi marl . 
Vedi C A L C I N A & C . 

In aicune parti de!I' Irlanda fí fervono 
de' nicchidi mare, come di quei deile chioc-
ciole , o luraache , &c, che troviamo ben 
combinarfi e accordarfi colla térra melmofa, 
apnca , e cretofa , umida , o falda ; per 
quanto pare che le diano una fpezie di fer
mento, come la feccia di cervogia al pane, 
aprendo e rilaííando le zolle , e si facendo 
ürada e adito alie radici, per penetrare, ed 
all'umore per entrar nelle fibre delle radici. 
Quefta fpecie di concime dura per lungapez-
za, innanzi che fieno efauíli i fuoi effetti ; 
laddove la cale ina, &c. fi confuma e perde 
la fuá virtu tu t t ' in un tratto. Le conchiglie 
eífendo dure , fi disfanno lentamente , cosí 
che 1' operazione non ha bifogno di efife-
re replicara fe non a capo di venti e piü 
anni . 

NelT Occidente del l ' ínghiherra , fi cena-
mano le terre con rena o íabbia marina fal-
raaiira ; che, fecondo i'oífervazione del Dr. 
Bury , rawiva i ! terreno morto ; cosí che 
quelia che altramente farebbe la parte la piü 
ííerile di queíío paefe, é ora la piü feconda 
e piü ricca. Egli oíferva puré che i 1 fal ma
rino é rigoglioíb , e forte aíTai, ed attivo di 
per s é , ma molto meglio quand'é me feo la
to colla calcina . Glaubfero ordina che la me-
fcolanza compongafi , ecuocafi, come mat-
ton i , e poi fi applichi. 

In alcune regioni , fi fuol abbruciare la 
fuperficie del terreno feopofo , o fpinofo , 
•Jn vece d' ingrajjarlo e concimarlo ; loche al-
íri credono cattivo método di coltivazione ; 
c vogliono che in queüo modo s' impoveri-
fca i l terreno^ e che col difiruggere Tumor 
nutrizio, eie radici dellagramigna , ed'altre 
«rbe, fi renda inutile per diverfi anui , dopo 
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il terzo anno, in cui la térra abbruciata fuole 
ararfi . Vedi C E N E R I . 

I I Dr. Jackfon oííerva , che tutto il terre
no attorno di Nantwich , dove fi fonde c 
fpacca il fale, é , quando fcavafi, un conci~ 
me eccellente per terre da pafeolo; ed anche 
i mattoni , penetrati di efio , fciolgono e 
fecondano confiderabilmente le terre. Vedi 
SALE . 

I lDottorEeal dice, ch 'é un'oflervazionc 
comune de'giardinieri e degli agricoltori pe-
r i t i , chelabrina, il ghiaccio , e la nevé mí-
gliorano e fertiüzzano la térra e piü preño e 
piü efficacemente, che V influenza ed il calore 
del Solé . Vedi N E V É , & C . 

I I Dottor Lifter dice, che in alcune partí 
Setíentrionaü della Provincia di York i l 
fuolo é arenofo , e i paefani lo concimano 
con la creta ; che con altro concime non 
produce fe non fegale ; ma con la creta , 
da orzo , arena &c. Quedo concime di cre
ta , per efperimento certo , é capace di du
rare fin ai 45. anni nel terreno , fenza bifo
gno di replica!fi. Le melme, o paludi delT 
Irlanda , dicefi che fi rendon fertili piü che 
con altro , con fabbionofi , od altri ghíaioíi 
concimi . 

C O N C I M E , nell' agricoltura , e nella 
coltivazion degli orti e giardini, é un com
porto , o mifiura, di terre, di letami, & c . 
applicato , affine d' íngraíTare , migliorare, 
e render piü fertili le terre \ come quello 
che ajuta e rinvigorifee i l terrón naturale 
nell'opera della vegetazione . Vedi C O N C I 
M A RE . 

I giardinieri hanno de' magazzini , o r i -
cettacoli di terre mifie, e di varj concimi , 
adattati alie diverfe fatte de' terreni. Le ter
re leggiére e íafche ricercano un Concime di 
natura craíía e pefante; come i l terreno de' 
f o f f i , &c . millo con letame , e térra t &c . 
Lecretofe. dure oquagliate richieggono uti 
Concime di fpezie piu attiva piü fottüe piui 
Ipiriíofa , per infinuarfi nelíe pefanti e maf-
ficce g!t be ; come farebbe i l letame o i l cr
eo , la rena , le ceneri , e la buona t t i r a 
graífa naturale. 

M . Éradley preferive fette differenti ma
niere á i Conc imi , o terre ingraffanti compo-
fie , per accelcrars V accreícirnento e 1' in-
grandiraento delle piante; cioé una quantí-
ta di fuolo duro, rotto o miño con arena , 
e ceneri di gtneüra abbruciata &c. owero 

Q. 2 fuo-
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fuolo duro con fabbia ; e íolla^eibofa o di 
gramigna abbruciata, e con legno marcio; 
ovvero térra dura con rena e vinaceei íe-
menze di rape , dopo che n' é fpremuto l ' 
o l i o ; flerco di pccore, c©n ceoeri di legno, 
térra graíía da innefli . Vedi SUOLO . 

I I medefirao Autore raccoraanda e loda 
una meícolanza o preparazione di terre cor-
rifpondenti alia térra matrice , e la preferi-
ice per piantarvi alberi grandi, aqualunque 
altro de' detti Concirni, o terre graííe compo
ne ; che benché affrettino i'aumento deli'al-
bero, non renderanno i l legno cosí faldo e 
durabile. Vedi L E G N A M E . 

C O N C I N N I mcms-///, nellamufica. Le 
difcordanie fono diftinte in intervalli Con-
cinni, ed inconcinni: i Concinni fono quelli 
che fon idonei per la mufica y che vengono 
appreífo alie concordanze, e che fi combi-
nano con t í fe; non eífendo né molto gra-
devoli j né infoavi in fe í k í í i ; ma facendo 
un buon eífctto 5 in quanto che colla loro 
oppofizione dan rifalto a'piu eífenziali prin-
cipj del diletto ; ovvero ¡n quanto che per 
ia loro mitlura e combinazione con ef-
í i , producono una varieta neceífaria al no-
ílro maggiore dilettamento . Vedi A R M O -

Le altre difcordanze, che non fí ufano mai 
ín mifura, fono chiamate inconcinne, Vedi 
DiSCORDANZA • 

I fjÜemi fono pur diveríl in Concinni, ed 
inconcinni^ Un Mema diceft tlTere Cmcin-
no y Q divifaconcordcraente ( Concinne) quan-
do le partí di eífo , confiderate come íem.-
pl ici intervaili fono Concinne \ e íono., in 
ol t re , collocate con tal ordine tra gli eftre-
m i , che la fucct íüoae der fuoni dali' un eitre-
mo ali'alero , poífa avere ua giocondo tfíet-
to. Vedi SíSTEMA. 

Dove i femplici intervalli fono ineonein-
n i , o ma! difpoíli , ira gii eiiremi y U f i -
flema. diceíi eífere inconeinno * 

C O N C L A V E , é un'afl'emblea , o adu^ 
nanza di tutti i Cardinali che fono in Ro-
l í ía , ch iu§ aíBeme, per l ' elezione del P i 
pa. Vedi P A P A , ELEZTONE,. &c. 

I I Conclave ebbe la- fuá origine nell'anna 
,127o , ed in quefta occafione : e(Tendo mor
to Clemente I V . a Viterbo , nel i2¿58 ; i 
Cardinal! íktfero due anni fenza poter accor-
darfi fu r elezione d'un fucceffore : in faíti s, 
Se cofe porwiojirj, a tal paffo ,: che furon© 
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per fcioglierfí e fepararfi , fenza venire a4 
alcana concluíione. 

Gl i abitatori di Vi terbo, avendo compre-
fo i l lor difegno; coll'avvifo diS.Bonaven-
tura, ch'era allora a Viterbo , chiufero le 
porte della C i t t a , e ferrarono a chiave i Car-
di nal i nel Palazzo Pontificale vicino alia Cat-
tedrale, finché fi riduífero a piu fano pen-
famento. 

D i qua é noto i l coftume, che ha preval
ió di po i , di chiudere i Cardinali in un fo-
lo Palazzo, fin che eleggono i l Papa, T a l 
fu 1'origine del Conclave, come viene rife-
rita da Onuf. Panvinio, daCiacconio, ePa-
pebrochio. Vedi C A R D I N A L E . 

C O N C L A V E chiamafi in oggi ed é i l luo-
go, dove fi adempie l'elezione del Papa ; 
nel Vaticaua, attacco alia Chicfa di S. Pie-
tro i quantunque Gregorio X . e Clemen
te V . ordinato abbiano, doverfi tenere nel 
luógo dove 1' ultimo Pontefiee viene a mo
riré 

Mentre l'affare é tra m a n í , fe lafiagio-
ne é d ' i n v e r n ó , le mura e le finellrc fono 
tutte múrate eccetto una íempiice fincÜrina 
p.cr dar un poco di lurae: nella flate lef i -
neñre non lono chiufe ; ma la gran porta 
dclla fala é aílicurata con quattro ferrature, 
e 4 chiaviÜeiíi 5 laíciandovifi turtavia nn'a-
perturay per la quaie fi lumminiQra a'Pre.-
iati i l vitto • 

Helia tala ,. ch1 é raolt' ampia, vi fono del-
le celíe , o ílanzioi t r em per altrettantí 
Cardinali ,, q^uanci hanno ad eífer prefents 
all'elezionei le celk díendo fol feparateda 
tavole ú- abete -

Le cellc Lono mircate son lettere dell'al
fabeto,, e lono dniribaue per forte ai Car
dinali : e ogni Cardinaie mette le fue armi 
fulla celia, che gli é tocsata.. 

Dopo che rallemblca ha durato per tre 
posni v lor fi concede un (ola piatto per i l 
luo ciboj dopo cinque gjorni, f ilamente pa** 
ttc ed aQ<yia,. benené queíta. regola non íl 
oílervi femore al rigore ., 

Ad ogni Cardinale ion dati due Cowc/^u/» 
fii y o fervi e corapagai^ i qJualr lian chia-
íi. con l u í . 

Matteo Panffo dice, che la parola Con» 
clave anticamente figniíkava la guardarob» 
ba del Papa 

V é in Italia un proverbio popolare, ch& 
entra Paga y efee Cardinale; q.d.Qolüi cbm 

£e» 
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fe con do i l gido comune fara cletto Papa j 
ordinariamente non viene eletto. 

CONCLUSIONEs in Lóg ica , é l ' u l t i 
ma parte cT un argomento; o la confeguen-
2a dedorta da qualche altra cofa , o aífunta 
o provata innanzi. Vedi ARGOMENTO ,PRO-
POSIZIONE &c. 

ha Concluftone d'un argomento contiene 
due par t í : i\ confeguente > confequens ̂  che n' 
é la materia; e la confequenza, che é la fuá 
forma, e che, d' una fcmplice propofizione 
aíTüluta , rende la concíuíione relativa alie 
premeíTe, donde ella é tirata . Vedi CON-
S E Q U E N T E . 

La Queílione , e la Conclufione r dicono 
gli Scoiaftici, fono le medefírae idee , con-
liderate folamentc con mire o relazioni di-
ver fe : nella quiííione , confideraníi come 
dubbiofei nella Conclufione ^ come vuote di 
dubbio. 

La C O N C L U S I O N E , o chiufa , nell'orato
r ia , coaita di due parti ; della ricapitolazio-
ne-, o ennumerazione, e delle pajjhni . Vedi 
R E T T O R I C A &c. 

La ricapitolazione confifte in una ripeti-
zione de'principali argomenti. Vedi R I C A 
P I T O L A Z I O N E ; vedi anco PASSIOME. 

COSCLÜSIVEConghmzioni . Vedi CON-
G I U N Z I O N E . 

C O N C O M I T A N T E , nella Teología , é 
ció che accompagna , o va infierne con qual-
che altra cofa. 

La grazia Concomitante, é quelía che Dio 
ei da oel corfo o tempo íleíTo delle noftre 
azioni, per readerci atti a compierle, e per 
rcnderle meritorie . Vedi G R A Z I A . 

La grazia Concomitante diíF.nfce, almeno 
in riguardo al fue effetto, dalla grazia pre-
veguente : queít' ultima ci é data , per preve-
nire i 'azione, P altra per accorapagnarla. I I 
Sangue di Gesü Cnfto é fntto gli accidenti 
del pane , come i l di lui Corpo é fotto gli 
accidenti del vino, per Concomitanza. 

Neceffita C O N C O M I T A N T E . Vedi 1' arti-
colo N E C E S S I T A 1 . 

C O N C O R D A N T I ver/i, fonoquelHche 
hanno diveríe parole comuni ali'un verfo ed 
al! 'altro; ma che colla giunta d'altre voci , 
yendono un fenfo contrario, o almeno diffe-
rente. Ta l i fono i feguenti. 

£ t £ G * w * ' \ i n f í l Cvenatut ~X& o Cfervat > 
\_L'.{pus_f ya \m41riturj mniS\yajiat. 
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C O N C O R D A N Z A , nella Grammatica j 

quella parte di Sintaffi , o coftruzione , i n 
cui le parole d'una fentenza s'accordano fra 
eí íe; c ioé , con c u i , i nomí fono poíli nell* 
iftcífo cafo , numero , o gente, &c. ed i 
verbi nello ftcíTo numero e perfona co' nomi 
e pronomi. Vedi S I N T A S S I . 

Le rególe della Concordanza fono general
mente le fteffe in tu t t i i linguaggi, cífendo 
della natura di cío che é in ufo quafi da per 
tutto , ad oggetto di meglio diftinguere i l 
difeorfo. 

C o s í , la diílinzí^nc dei due numeri, fin-
golare, e p l u r a l e ^ i obbliga a far chel'ag-
gettivo fi accordi col foftaiitivo in numero; 
cioé a mettere Tuno in quedo o quel nu
mero, che hal 'a l t ro : imperocché i l foftan-
tivo cílendo la cofa confufamente, benchS 
direttamente indicata dall 'aggettívo ; fe la 
voce foítantiva dinota pih e diverfe cofe , 
vi fono diverfi foggetti della forma indica
ta dall' aggettivo , ed in confeguenza que-
fto debb'cffere in plurale; come hominesdo* 
tti, &c. Vedi N U M E R O . 

( Nella Lingua Inglefe vi e una fpezie d 
tYregolarith nella concordanza del numero tro. 
r aggettivo ed il fofiantivo , che proviene dal 
non aver g l i aggettivi nelC Inglefe, voce di-
ftmta nsl plurale , dal fmgolare , ) Vedi N U 
M E R O . 

In oltre , la diílinzioae di mafeolino e 
í e m m i m n o , rende neceffario i l mettere i l 
foítantivo e T aggettivo ncl medefitno gra
do. Vedi G R A D O . 

Ed i verbi debbono avere Concordanza 9 
o convenienza co1 nomi e pronomi nel nu
mero e nella perfona . Vedi PERSONA , PRO
NO M E , 84c. 

Se quaiche cofa occorre, che appsia con
traria a quelte rególe , lo fara per una fi
gura ; cioé vi s inchiude o v i s' intende 
non fo che , ovver le idee vengono forfe 
piíi conliderate che le voci íleífe. Vedi F I 
GURA . 

C O N C O R D A N Z A , ín Mufíca, dinota lare-
lazione di due luoni , che fon fempre grati 
ali'orecchia , o the ílen applicati fucctífi-
vamente, o che lo fieno in confonanza » 
Vedi SUONO . 

Se due íuoni feroplici fono in tale rel«-
zione od h inno tale diff* renza di eono 9 
cioé di acutezza o gravita , che cirend.T Tu»-
nati infierne , f^ciauo un raiílo , m 
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íuono compoflo, che affetta 1' orecchio con 
piacere, quefta relazione é chiamata Concor-
danza ; e quei due fuoni íl vogiiano, ch¿ 
faccian grata compofizione in confonanza , 
eglino faran fempre ancor grati , in íuccef-
fione, o fi feguiranno T un l 'akro in modo 
che piacera. Vedi T O N O . 

I I rovefcio d'una C ancor danza •, é queüo 
che noi chiamiamo Difcordanza \ che é una 
dcnominazione di tutte le relazioni o diíFe-
renze di tono , che faono efíeíto fpiacevo-
l e . Vedi D I S C O R D A N Z A . 

Concordanza, ed a rmonía , fono, in fat-
t i , la ftefla cofa; benché i l coftume le ab-
bia applicate üifFerentementc . Siccome la 
Concordanza efprime i i graso effetto di due 
luoni in coníonanza ; cosí 1' armonía efpri
me queíto gufto o foavita in un numero 
maggiore di fuoni in coníonanza .• aggiu-
g m , che i 'armonía íerapre inchiude Confo-
nanza; ma la concordanza é qualche volta 
applicata alia íuccdiione ; benché non mai 
fe non quando i ccrmini debbon fare una 
grata coníonanza: dond'é che Holder, ed 
alcuni altri Scrittori di Mui ica , fi fervono 
della parola Coníonanza , per queUo che noi 
chiamiimo Concordanza. Vedi CONSONAN-
ZA . 

T./ .nifonanza adunque , eííendo la rela-
m& J cgu.jhtV tra i íoní di due fuoni , 

í-uui gii uniíoni íono Cancordanze y ene! pri
mo giatb ; ma un intervallo eflendo una 
o m nza di tono, od una relazione d'¡ne-
gBa ta 'ra due fuoni, divenía una Concor-
danza, o difcordanza, fecondole circollan-
ze % cotefta particolar relazione . Per ve-

aícuni riílringono la Concordanza agí' 
írttervalíi , e fanno che una differenza d i t o 
»; [ía eíTenztaie ad eflfa ; ra a cib non reg
ir, " Ai. Malcolm crede , che ficcorae la 
p . ¡a inchiude a c cor do, c convcnienza , co
sí eli ' é applieabile air unifono nel primo 
g^ í ; >. Vedi U N I S O N O . 

Mon é facile affegnare la ragione o i l 
fundamento deíla Concordanza :-le differén-
i c ú\ tono, abbiamo altrove offervato , che 
nafcono dalle differcnti proporzioni deüe 
vsbrazioni del corpo fonoro, cioé delía ve-
l®cita di cotefle vibrazioni ne* loro ricorfi , 
piíi frequenti che queíli ricorfi fono, piii 
acuto eflendo i l tono , e viccvcrfa . Vedi 
G R A V I T A ' j &c. 
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Ma la difíerenza eíTenziale tra la Con* 

cordanza e la difcordanza é piü aflrufa e piü 
recóndita; non appar veruna atrrudine na-
turale nei due fuoni d' una Concordanza f 
che la determini a darci una gioconda fen-
fazione, piü di quel che ve Be fia nei due 
fuoni d' una difcordanza : quefti diíferentí 
eífetti fono meramente arbitrar], e debbo-
no rifonderfi nel divino volere . Vedi SEN-
s A Z I O N E . 

N o i fappiamo per efpericnza , quali pro
porzioni e relazioni di tono a p porta no pia
cere, e quali no; e fappiamo altresi come 
eíprimere le differenze di tuono coila pro-
porzione de' numeri; noi conofeianao quel-
lo che ci place, ma non fappiamo perché: 
conofeiamo v.gr. che la ragione di i : 2 
co'dituifce la Concordanza , e 6': 7 la^ difcor
danza ; ma fu qual fondamento origínale, 
grate o ingtoconde idee fien conneííe con 
coíefte relazioni, e la influenza, od i l po
tete dell' un fopra l ' altro , olírepaíía la no-
fira comprenfione. 

Per elperienza fappiamo che le feguenti 
ragioni deile lunghezze delle corde fono 
tutte Concordanze, cioé 2 : 1 , 3 : 2 , 4 : 5 » 
5: 4 , 6 : 5 , 5 : 3 , 8 : 5 ; cioé , prendaíi una 
qualche corda per fondaraeníale , e rappre-
íentifi dai numero 1 , le feguenti fue d i vi fio-
ni faranno tutte Concordanze coll' i n t t ro , ciot 

^ 3 4 ^ 3 ^ . D i maniera che i l carat-
2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 5. 8. 

tere diñintivo tra le Concordanze e le ái-
feordanze , debbe afpetíarfi o fupporfi in que-
fli numeri; efprimenti gl ' intervalli del fuo-
no ; non in aftratto, ed in fe íkffi, ma co
me efprimenti i l numero delle vibrazioni. 

Ora , gli unifoni fono nel primo grado 
di Concordanza, o el han no la piü perfetta 
fimiglíanza o convcnienza nel tuono; per-
cib hanno in sé qualche cofa d'acceíforio a 
quel piacere che trovafi , piü o me no , in 
ogni Concordanza ; ma non é vero , che 
quanto piü da preíTo vengono due fuoni ad 
egualíta di tono ; tanto piü abbiano di fi-
j u glianza o convenienza; pero non confi-
fle tal fimiglíanza od accordo neU'egualiía 
o ineguaüta de' numeri. 

I n oltre , fe confideriamo i l numero del
le vibrazioni fatte in ogni dato tempo da 
due corde di tuono eguale ; fuppofto i l 

prin-
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principio piantato fono cguali e pcr2> 
fe vibraxioni delle due corde coincidono j 
0 com^ciano infierne colla raaggior poííl-
bile írequenza ; cioé , coincidono ad ogni 
vibrazione ; nella frequenza della qual co-
incidenza, od imito mefcolaonento dei moti 
delle due corde , e delle undulazioni dell' 
aria indi cagionate » la diíferenza della con-
cordanza e della difcordanza dee cercarfi. 

Ora, piíi da preífo che le vibrazioni di 
due corde fi avvicinano ad una coinciden-
za i l piü che fi pub frequente, tanto piu 
deono accoftarfi a quello ¡flato , e cbnfe-
guentemente all' accordo degli unifoni ; lo 
che é confermato dali'efperienza. 

Iraperocché fe prendiamo la ferie natu-
rale, i , 2 , 3 , 4 , 5 » ^ » e paragoniamo 
ogni numero a quel che gh va appreíío , 
come efprimente i l numero di vibrazioni 
nel tempo iíleflb di due corde, le cuilun-
ghezze fono reciprocamente come que' nu-
mer i ; la regola trovafi efatta , iinperocché 
1 : 2 , é migliore, poi 2 : 3 /dopo 5'la con-
fonanza é infofFribiie; le coincidenze eífen-
do troppo rare ; benché vi fono deli'altre 
ragioni che fono concordi e grate , oltre 
quelle che fi fon tróvate in queft'ordine 
continuato ; come 3 : 5 , 6 5 : 8 , che, co' 
cinque prccedenti , fono tutti gi ' intervalü 
che concordano f dentro d'un c í t ava , ome-
no di un 'oí tava , o 1 : 2 ; c ioé , i l di cui 
piü acuto termine é maggiore che mezza la 
fondamentale. 

Su quefto principio , 5 : 5 fara preferibi-
le a 4 : 5 ; perché eííendo eguale nel nu
mero di vibrazioni del piu acuto termine , 
v i é un avantaggio dalla parte della fonda
mentale nella ragione 3 : 5 , dove la coin-
cidenza é fatta ad ogni terza vibrazione 
del fondamentale, e ad ogni quinta del ter
mine acuto : cosí puré la ragione 5 : 8 é 
meno perfetta che 5 : 6 ; perché, quantun-
que le vibrazioni di ogni fondamentale che 
vanno ad una coincidenza , fieno eguali ; 
nulladimeno nella ragione 5: <5, la coinci
denza é ad ogni fefta del termine acuto , 
c folo ad ogni ottava nell'altro cafo. 

C o s í , noi abbiamo una regola per giudi-
care della preferenza át \h Concordanze, dal
la coincidenza delle lor vibrazioni; confor
me alia qual regola , elleno. fono difpoíie 
neir ordine della tavola feguente, in cui i 
nomi deile Conccrdanze in pratica, laragio-
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ne delle lor vibrazioni , le lunghezze'delle 
corde, ed i l numero delle coincidenze in 
quelle , fon efprefli. 

Ragioni , o vibrazioni 

Term. Term. 
Gravs Acnto. 

Un i fono 1 
Ottava , Sva. 2 
Quinta, 5ta. . 3 
Quarta, 4ta. 4 
Seí ta , mag. 5 
Terza, mag. 5 
Terza , minore 6 
Sefta, minore 8 

Coincid. 

60 
30 
20 
20 

12 
12 

Grave Acuta 
Lunghezze 

Quantunque queft' ordine fía fondato fu la 
ragione, cgli é non oflante ancor conferma
to dalT orecchio . Su ta! fondamento, hCoa-
cordanz? eífer debbono piu peifette, quanto 
piü grande é i l numero delle coincidenze , 
rifpetto al numero di vibrazioni in ambedue 
le corde, e dove le coincidenze fono cguali, 
la preferenza cadra fu quell 'intervallo, i l 
cui piü acuto termine ha piü poche vibra
zioni a cadauna coincidenza : la qual regó-» 
l a , tuttavolta, é in alcuni cafi contraria all* 
efperienza ; e pur ella é la fola regola che 
finor fiefi fcoperta, 

I I P. Merfenno, per verit^, d ie t roalKir-
chero , ci da un' altra bafe , o norma , per 
determinare la perfezione comparativadcgit 
Intervalü in riguardo all' accordo de' loro 
eftremi, nel tuono : ed é quefta. 

La percezione d'una concordanza, dicon* 
effi , non é altro che i ! comparare dueopi í i 
raovimenti diverfi , che affettano nel m^de-
íimo tempo i l ñervo auditorio: ora non pof-
fiam fare cerro giudizio di una confonanza, 
finché 1'aria non fía tante volte co'pita nel 
medeíimo tempo di due corde ; quante v i 
fono unitadi in ciafcun membro efprimen
te la ragione di qucllz Concordanza j v.gr, 
non fi percepifce una quinta , finché due 
vibrazioni d'una corda, e tre dell'altra non 
fono infierne adcrapite, le quali corde fono 
in lunghezza come 3 a 2 : la regola dunquc 
fi é , che quelle Concórdame fon lepiüfera-
plici e grate , che generanfi nel minor tem
po ; e quelle , al contrario , le compoííe 
e dure, che generanfi nel p iü lungo t empo . 

Per-
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Per efemplo, i , 2 , 3 , fienolelunghez-

ze di 3 corde , 1 : 2 é un' ottava ; 2 : 3 una 
quinta ; ed 1 :3 un' ottava , e quinta com
porte, o fia una duodécima. Le vibrazioni 
delle corde eflendo reciprocamente come le 
loro lunghezze, la corda 2 vibrera una vol-
t a , mentre la corda 1 vibra due volte , ed 
allora efifte un'ottava ; ma la duodécima non 
efifte ancora, perché la corda 3 non ha v i -
brato una volta , né la corda 1 tre volte , 
lo che é neceffario a formare una duodé
cima . 

I n oltre, per generare una quinta , la cor
da 2 dee vibrare tre volte, e la corda 3due 
volte ; nel qual tempo , la corda 1 aver ,̂ 
vibrato 6 volte; e cosí T ottava Tara tre vol
te prodotta , mentre la duodécima é fola-
mente prodotta due volte; la corda 2 unen-
do le fue vibrazioni piu preño con la corda 
1 , che con la corda 3 ; ed effendo elleno 
piü confonanti che la corda 1 o 2 con quel-
Ja 3 . 

Donde, offerva coteflo Autore , raolti de' 
mifterj dell'armonia, riguardo aü'efecuzio-
re degl'intervalli armoniofi ed alia lor fuc-
ceffione, fácilmente deduconfi. 

Ma quefta regola, avendola M . Malcolra 
con altri efempj efaminata , 1' ha dimoílra-
ta diftettiva , perocché non corrifponde in 
tuttc le pofizioni degl ' intervalli , i 'uno rif-
petto all1 altro ; ma richiedendofi un certJ 
ordine, in cui fono da prenderfi ; e non ef-
fendovi regola, rifpetto aH'ordine, che fac-
cia corrifpondente cotefta norma all' eípe-
rienza in ogni cafo : di maniera che alia 
fine non ci reda , che determinare i gradi 
della Concordanza con i ' efperienza e coli' 
orecehio. 

Non gia che i gradi della Concordanza 
gran fatto non dipendano dall' unir piu o 
meno frequenti le vibrazioni, e da!!'efíere 
piü o meno conformemente moíía 1' orec-
chia, come fi toccb di fopra ; imperocché 
é manifefío che queíla miñura od unionedi 
moto, é i l vero principio , o almeno, i l prin-
cipale ingrediente neila Concordanza : ma 
perché egii fembra eífervi qualche altracofa 
Kelia proporzione dei due movimenti , ne-
ceífaria ad eífere conofciuta, per íiífare una 
regola cattolica per determinare tut t i igradi 
della Concordanza , confentanei al fenío cd 
all' efperienza. 

I I rifultato di t u t u la dottrina é raccol-
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to in quefla definizione . La concordanza é 
i l rifultato d' una frequente unione , o co-
incidenza delle vibrazioni di due corpi fo-
n o r i , e, per confeguenza de' moti undula-
t i dell'aria , che eflendo cagionati da que-
fie vibrazioni, fono fimili , e proporzione-
voli ad eífe ; la quale coincidenza, quanto 
piu é frequente , rifpetto al numero di v i 
brazioni di ambedue i corpi , efeguite nel 
medefímo tempo, cceteris paribus•> tanto piíi 
perfctta é quella concordanza ; finché la ra-
rita della coincidenza , in riguardo all'uno 
0 ad ambedue i movimenti , comincia ad 
eífere difcordanza . Vedi alcuni de fenomenl 
rimarchevoli dei fuoni, divifati e fpiegati con 
quefta teoría ^ fotto la parola U N I S O N O ; Ve
di puré I N T E R V A L L O , &c . 

M . Carte, nelle Mem. dell'Acad. Reala 
delle Scienze , propone una nuova propoíi-
zione genérale , per determinare la propor
zione, che han da avere i ciiindri , per for
mare le concordanze o confonanze delía M u -
fica. Ed ella é quefta, che i ciiindri fol idi , 
1 cui fuoni danno cotefte concordanze ^ fono 
in una ragione triplicata ed inverfa di quel
la de'numeri che efprimono le medefime 
concordanze, 

Supponi e.gr. due ci i indri , idiametridel
le cui bafi e iunghczze , fono come 3 a 2 ; 
egli é evidente; che le loro folidita faranno 
nella .ragione di 27 a 8 , ch' é la ragione 
triplicata d i 3 a 2 : noi diciam dunque, che 
i íuoni di cotefti due ciiindri produrranno 
una quinta, che da quei numeri é efpreíía, 
e che il piü groífo ed | i l piü lungo dará i l 
fuono grave, ed i l piü piccolo 1'acuto. Ed 
i l fimile di, tut t i gii a l t r i . Vedi SUONO , 
G R A V I T A x , ed A C U T E Z Z A . 

Le concordanze fono divife in femplici , 
od originali , e ccmpofte. 

Una concordanza femplice od origínale, c 
quei la i cui eftremi fono ad una dillanza 
minore che la íommadi nk íe áue concordanze. 

A l contrario , una concordanza compofla 
é eguale a due o piü concordanze. 

A l t r i fcrittori Muficaü porgono la divi-
fione cosí: un'ottava 1 : 2 , e tutee le con
cordanze inferiori efprefle di fopra fono tut-
te fempHci ed originali; e tutte le maggío-
r i di un' ottava fono á t t U concordanze campo-
fte; eífendo compofte della, ed eguali alia 
fomma di una o piü ottave , e di qualche 
fingolar concordanza, minore ad un'ottava; 

e fo-
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e fono comunemente, in pratica, denomí
nate da cote lia í emplice concordanza - , 

Quanto alia cvmpofizione ed alie relaztont 
¿file concordante onginali, con apphcarc ad 
effe le rególe dell' addizione e delia lottra-

C O N 
2Íone degl'intervalli, elleno faran divife ín 
Jemplici c compoJiey fecondo la prima e piíi 
general nozione ; come nella Tavola fe-
guente. 

Concord.SempWá. 

4:5una3.za 
3 :4Uoa4.ta 

min. 
mag. 

Concord. Comporte. 

5." 
ó.tílmag 
ó.u min l. L 4 . 

mag.e s-z; 
3.za min. 
3.za mag. 

mm. 

r4.ta o 5.ta 
i ó.ta.mag. 

Svacompoíla di una^í. 5 rain, o 
mag. 
min.4.ta 

L'ottava non é folamente la prima con-
mdanza in punto di perftzione, T accordo 
de' di cui eftremi é i l piü grande, e ali 'uni-
fono piü vicino ; cosi che quando fuonanfj 
affieme, é impoííibile percepire i due fuoni 
difFerenti; ma é ancora il maífimo interval-
Jo delle fette concordante onginali ; e come 
tale, contiene tutti i minor i , che da leí de-
rivano la lor dolcezza , fecondo che piu o 
meno direttamente ne nafeono o procedo-
Bo; e che a gradi fcemano, dall'ottava al
ia feíia minore, che non ha fe non un pic-
ciol grado di concordanza . Vedi O T T A V A . 

Quello che é notabiliffimo , fi é la ma
niera onde quefle concordanze minori tro-
vanfi nell 'ottava, che moltra le loro mu-
íue dipendenze. 

Imperocché , col prendere un mezzo ar
mónico ed aritmético tra gli eftremi di una 
ottava, e pofeia un mezzo armoniaco e arit
mético tra ciafcun eí l remo, ed il p ü difían-
te de'due mezzi últimamente trovati , cioé , 
tra i l minore eftremo cd i l primo mezzo 
a r i tmét ico , e tra i l maggiore eílremo edil 
primo mezzo armónico i abbiam tutte le 
concordanze minor i . 

Cosi , fe ira 3 0 0 , 180 eflremi di un'ot
tava, noi prenderemo un mezzo aritmético , 
cgli é 270 , ed un mezzo armoniaco , é 240: 
poi fe tra 3Ó0 i l maggiore e í i rcmo, 62401! 
mezzo armónico , prendtrcmo un mezzo arit
mético , e g i i é 3 o o i ed un mezzo armónico, 
é 288. Parimenti ira 180 minore eftremo 
dell 'ottava, e 270 i l primo mezzo aritmé
t ico, egli é 2 2 5 , ed un armónico 216. 

Cosí abbtamo una ferie di tutte le con
cordanze si aícendenti verfo 1' acutezza da una 

" comune íondamentaic, 360 ; come difeendenti 
verfo la gravité da un termine acuto comu
ne, 180 : a qual ferie ha quefía proprie-
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ta , che prendendo i due eftremi , e qua-
lunque alt t i due ad eguali diltanze, liquat-
tro laranno in proporzione geométrica. 

L ' o t t ava , per divifione immediata, r i -
foive fe ftefía in una quarta e una quin
ta ; la quinta, di nuovo, per divifione i m 
mediata, produce le due terze; le due ter-
ze , percib fi trovano per divifione benché 
non immediata, e 1'ifteífo é vero delle due 
feíle. Cosí tutte le concordanze originaii na
feono dalla divifione dell'ottava ; le quin
te e le quarte immediatamente e diretta
mente j le terze c le felte mediatamente. 

Dalla perfezione dell'ottava forge quefta 
notabile proprieia, che fi pub doppiare , e 
tnplare, &c. e non olíante ancor durar co»-
cordanza ; benché la piü comporta far^ la 
meno loave: ma non é cosí di qualunque 
a tia concordanza minore di un'ottava i le 
doppic ¿ce. di cui fono tutte difeordanze. 
In oitre qualunque fuono che ad un eltre-
mo dclf ottava é concorde ^ é concorde n\f &\~ 
tro ancora i e fe aggiugneremo qualunque 
altra femplice concordanza ad un'ottava, ell' 
accorúafi ad ambedue i fuoi eftremi ; all* 
eitrcmo piü vicino ella é una corcordahza 
iemphce, ed al piíi rimoto una concordan-
Ka compoúa . 

Un altra cofa oífervabile in quedo fifte-
ma delle concordanze, é che i l maííimo nu
mero di vibrazioni della fondamentale non 
pub eccedere cinque ; ovvero, che non v i 
é concordanza, dove la fondam» ntale fa piu 
che cinque vibrazioni, ad una coincidenza 
col termine acuto. Aggiugneremo, che que-
ílo progrelfo delle concordanze pub eífer pór
talo vía vía a gradi maggiori di compofizio-
ne , anche in infinhum \ ma piu che fono 
compolle , ion meno concordi o grate , 

Cosí una ottava femplice é migliore di 
R una 
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una doppia , e querta é rnigllore cfce una 
oitava tríplice; e si delle quinte , ed altrc 
concordanze. T r e , o quattro ottave , é la 
rnaggior lunghezza , fin a cui procediamo 
neila pratica ordinaria: le fcale antiche non 
andavano fe non fino a due i ni una voce , 
niun illrumento giugnera con buon effetto 
al di la di quattro. Vedi T E R Z A , Q U A R -
TA , Q U I N T A , &C. 

C O N C O R D A N Z A , é un Dizionario o 
Indice per la Bibbia , in cui tutte le pa
role, úfate per tutto i l corpo de' Hbn fa-
c r i , o infpirati, fon ordinate alfabéticamen
te i ed i varj luoghi , dov'eíTe occorrono, 
vengono indicati; affin d'ajutare a trovare 
paffi, e comparare le diverfe Ilgnificazioni 
deila ílefla parala. 

I I Cardinale Hugone di S.Caro , dicefi 
avere impiegati 500 Monaci nel medefimo 
tempo , a compilare una concordanza Lati
na : oltre dé la quale, noi abbiamo diver
fe altre concordanze n t l raedefimo Linguag-
gio ; una, in particolare, chiamata ia con
cordanza d' Inghilterra, compílala da G.Dar-
lington dell'Ordine de'Predicatori; un'altra 
piu aecurata, dal Gtfuita de Zamora. 

R. Mordccai Mathan ci ha furnitid 'una 
Concordanza Ebrea, ílampata pnmieramen-
tc m Venena nelTanno 1523 ; che centie-
ne tutte le radici Ebrakhc diramate nelle 
loro varié figoificaziom , e lotto ciaícuna 
fignificazione turti 1 lungh.dellaScnttura, 
dove ella occorre : ma la migiiore e piti 
utile Concordanza Ebraica é quelía di Bux-
torf io, Mampata in Bafilea nel 1632. 

Le Cuncordanze Greche fono iolamente 
per i l TvÜamento Niiovo : per verita ne 
abbuaio una anche íu! Vecchio di Conr. 
Kircher; ma queit 'é pijúttolto un Diziona
rio Concordanziale , the una Concordanza, 
che contiene tutte le voci Ebrct per ordi-
ne altabctico; e di fotto , tutte le inter-
preuziuni , od i fenfi dati ad elle ; ed in 
eiaicuna interpretazione , tutti i luoghi, do-
ve s'incuntrano in coteila vevfiooe. 

Caláfio, Franciicano d ' I t a l i a , ci ha da
te Concordanze) dell'Ebreo, del Lat ino , e 
del Gr. co, in due Cplonne, la prima, che 
é deh' Ebreo , é quclla di R. Mordecai, co-
piata parda per parola, e íecondo i'ordine 
de'libri c de'capitoli: neli'alt^a colonna v'é 
Tinterpretazione Ldtina di Calado ; ma nel 
Biargine egli aggiugnequelia de'Settanta q 
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della Volgata , quando ¿ difFerente dalla 
fuá. L'opera é in quattro volumi in folio, 
ílampata a Roma nel 1621 . 

C O N C O R D A T O , nclla legge Canoni-
ca, é un patto, od un accordo , toccante 
qualche materia Benefiziaria, come nfegna-
z iuni , permutazioni, promozioni &c. 

I I CocKrilu) di Trento , feíT. v i . de form. 
cap. 4. parlando á t \ Concordati, fatti íenza 
rautoruk e i 'approvsíione del Pontífice , 
lichiama concordias qme tantum [uor obltgant 
Authom i non fucceffores» E la Congregazio-
nede'CardinalT, che hanno fpiegato queíto 
Decreto, dichiara , che un Concordato non 
pub eííer valido cosí , che leghi i fucceííb-
ri , fe non é confermato dal Papa. 

C O N C O R D A T O , é un termmne che s' ufa 
affolutamente , appreífo i Francefi, per di-

^ notare un accordo conchiuío in Bologna nel 
1516, tra i l Pontefice León X . e Francefco 
I . Re di Francia , per regolas la maniera 
di nominare ai Benefizj . Vedi N O M I N A -
Z I O N E , e B B N E F I Z I O . 

I I Concordato íerve in luogo del'a fanzio-
ne prammatica ; che era tlata abr: gata; p 
piuttofto, el l 'é la fanzione prammatica mi
tigara e riformata. Vedi P R A M M A T I C A . 

V i ha puré on Concordato Germánico 9 
fatto tra i l Papa Nicoib V . e 1' Imperato-
re Fredenco I I Í . ed i Principi della Ger-
mania, nel 1448 , concernente alie mate-
rie beneficiarie. 

C O N C O R S O , é Tazlone reciproca di di
verfe perfone, o cofe, cooperanti al me de-
fimo f f f . t t o , o fine. 

I Teologi ordinariamente tengono, che 
le aziuni e le operazioni di tutte le crea-
ture fono di continuo dipendenti dall' im-
mtdiato fowcor/o della mente divina : perché 
le cagioni feconde openno, e producano ef-
fe t t i , Dio medefimo deve cowcon'É'ír , e mcr
eé del fuo inÜuííb dar loro i ' tfficacia , di 
cui elleno fttífe fon prive: fe non abbiío-
gnaíTero del concorfo imrnediato di Dio per 
farle agiré , arebbono una fpezie d'indipen-
denza , i l fuppoi la quale farebbe torto all ' 
immediato Creatore . Vedi C A U S A . 

Gli Scolaftici dillinguono due fpezie di 
concorfo, cioé mediato, i l quale confifte ia 
daré poter o tacolta d'agiré ^ t á immediato f 
che é un influífo co temuorai"io d'una cau-
fa con un'altra, perprodurr l 'cfff t to . Co
sí 1' avo concorre mediatamente alia produ-
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zlone del ñipóte, in quanto egli da ¡1 po-
tere di generare al padre : ma il padre con-
cone immediatamenté con la madre alia pro-
duzioiie del raedefimo íigliuolo. 

Ora niun dubita , che Dio non conco ra 
mediatamente con tutte le íuc Creaturc, per 
renderle capaci d'operare; ma fequeftoba-
fíi, o fe richieggafi in oltre ch'egli concor-
ra con eíTe immediatamente per mezzo di 
un nuovo infiuíro, per la prí>du7Íonc di cia-
fcuo arto , tiella fteffa maniera che i l pa
dre concorre con ia madre per produrre un 
figlio , la cofa é controvería . I piíi degli 
Scrittori fcolaftíci tengono V affermativa ; 
Durando, ed i fuoi feguaci , la negativa. 

Punto di CONCORSO . Vedi i ' articolo 
Foco . 

C O N C O Z I O N E , nella Medicina , h i l 
cambUmento, che i l cibo foffre ndlo ño-
maco; &c. per diventar chilo. Vedi C H I -
J L I F I C A Z Í O N E . 

Que ño cambiamento confiíle nel diílrug-
gere la teftura e co t f íone delle parti del ci 
bo ; preparando parte d'eííb a quakhe ufo 
e profitío particolare del corpo anímale , ed 
i l refto da fcaricarfi , come eferemento, per 
l i fuoi emuntorj. Vedi C I B O , ESCREMEN-
T O , &.c. 

Gli antichi davano i l termine di coBio , 
o concoBio, a cib che noi chiamiamo ordi
nariamente digeftione ; per la noztone che 
aveano , che i l cibofofle, come bolhto nel-
lo ftoraaco ; ed il fuo fugo nutrizio venifle 
fpremuío dal calor delle parti aggiacenti . 
Vedi DrcESTiONE. 

Egli aflegnavano due conrozioni, cíoé una 
nello üomaco , e la feconda negl' inte-
fíini , &c. la qnal ultima s'attribuiva da 
effi alia miüura della büe e del fugo pan
creático . 

Le diverfe concozioni nel corpo , in r ¡ -
guardo alia propagazion della fpezie, ed al
ia confervazion dell'individuo ,. fono ftate 
da poi ridotte a cinque , alia chilofi per i l 
chi lo, alia chimoft, per i i chimo , al I ' htf 
matofl per i l fangue, alia pntumatofi per l i 
fpir in , ed alia [permatofi per i l femé. Ve-
¿i CHILOST , C H ' M O S I , H J E M A T O S I , & C . 

C O N C R E T O , nella Filofofia déla Scuo-
ía , é un adunamento, un compofto, e ag-
gregato. Vedi C O M P O S T O . 

CONCRETO F I jico , od un corpo CONCRE-
t o , pubdinotarc ogm corpo miílo , od ogni 
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corpo comporto di differenti principj e 
feguentemente, tutti i corpi feníibili, quai 
fí voghano, perocché tut t i i corpi íorgono 
da una coalizione di diverfi elementi, b al
meno de'di veifi principj, materia e forma. 
VediCoRPO, E L E M E N T O , e P R I N C I P Í O . 

Ma in rigore , Concreto fi prende fola-
mente per que' compofti, ne' quali gf ingre-
dienti ritengono ancora le loro nature di -
fíinte , né fon totalmente convertitt in una 
nuova natura comune. Vedi M ^ T O . 

Gli Autori diííinguono i Concreti natura* 
/ / , e gli artifiziali: !'antimonio é un con* 
creto naturale, cd i l fapone an concreto fat~ 
tizio . 

CONCRETO Lógico , o una vorf CONCRE
T A , chiatmta anche parunymum , é quello 
che ha una f-gnificazi» ne conr-orta , dino-
tante si Ü íoggft to, come quaiche acciden
te o quaiita del. foggetto, che gli da la fuá 
denommazione. 

Ta i fono per efempio le voci «owo, dot~ 
í o , ¿>ianco: imperocché uomo íignifica aven" 
te natura umana , dotto , avente dottrina, 
&c. Quindi ia parola Concreto é principal
mente ufata per efprimerc l'unione delle 
qnahta o quantita coi corpi o foggetti y 
fenza alcona feparazíone, né anche nell' idea. 

I I termine oppofto, con cui 1c cofe nel 
penHere fí fíaccano e fí íeparano , é quello 
di ajlratto. Vedi A S T R A T T O . 

Concreto propriamente fignifíca un fogget
to accompagnato dalia fuá forma , o quali-
t a ; come pió i duro, blanco: ajlratto, efpri-
rae la forma e la quaüta fenza i l fogget
t o , come pieta i durezzaj bianchezza . Ve
di AsTR A Z I O N E . 

Nnmeri CONCRETI , fono quelli che ven-
gono applicati ad efpnmere, odiootare quai
che particolar foggttto; come dueuormni, 
íre l i re , due terzi di un fcelhno, ¿kc. Vedi 
N U M E R O . 

Laddove, fe niente v' é conneflb con un 
numero, egli é prefo aflrattamente od uni-
verfalmtnte; cosí , tre fígnifica folo un ag-
grtgato di tre unitk; o ifiino queík1 unita, 
uomini , o fíeno hre , o ebecché vi piace. 

C O N C R E Z I O N E , é 1 atto , col quale i cor
pi molli fono refi du r i , ovvero, un moto 
infenfibile delle particelle d'un fluido o d 'un 
corno molle, per cui elleno vengono ad una 
confiÜenza. 

La parola s' ufa indifFerentemente per tnm 
R 2 dii-
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durazione y condenfazione; congclazlone, e coa-
gulazione . Vedi I N D U R A R E , CONDENSA-
ZIONE , C O A G U L A Z I O N E , & C . 

CONCREZIONE s' ufa ancora per la coali-
zione di diverfe piccole partictlle in una maf
ia fenfibile, chiaraata un concreto \ in vi r t^ 
della qual unione , ¡1 corpo acquida querta 
o quella figura, e quefte o queilé proprie
ta . Vedi C O N C R E T O . 

C O N C U B I N A , é una donna , che uno 
prende a coabitar íeco ? nella maniera , e 
col carattcre , a un dipreííb, di moglie , 
fenza che un legal matrimonio ve i ' auío-
srizzi. Vedi C O N C U B I N A T O . 

Per Concubina s1 intende anche una vera, 
legittima e fola moglie 5 non diítinta per 
altra eircoftanza, che per la di (pan ta di na-
fcita, o di condizione, ira iei e íuo marito» 

Du Cange offerva, che fi pub raccogliere 
da diverO paffi delle piílole de' Papi r che ta* 
l i concubine foífero anticamente permeííe . 
I I 17. Canone del primo Concilio Toleta-
no , dichiara, che colui i l qnale con una mo
glie fcdele, tiene una concubina 9 é ícomu-
nicato; ma che fe la concubina gli feive co
me moglie, cosí che abbia una fola donna 
íot to ü titolo di concubina r non fi rigctti 
dalla comunione: i l che mo^fa che viera-
no delle mogli legittime fotío i l titolo di 
Concubine. 

In fatti 5 le ieggi Romane non accorda-
vano che un uorao fpofaífe qualunque don
na , ch'egli volea; vi fi nchiedeva una fpe-
zie di parita , o di proporzioae delle partí 
contraenti : ma una donna di condizione 
inferiere » che nan íi potea ípofare come 
moglie, fi poteva tenere come concubina ; 
€ le leggi i l permettevano , purché egli non 
aveííe altra moglie . 

I figiiuoli delle Concubine non eFano ñi-
mati iegktimi , né bafiardi » ma figiiuoli 
naturali , ed eran capaci folameníe di do-
naxioni. Vedi B A S T A R B O » 

Erano creduti ritenere la v i l qualita eá 
i l baCfo rango della madre ; e porto cib ? 
non potevano ereditare gl i efFetti4 del pa
dre . 

Egli é certo che i Patriarchi fiel]' antico 
íeílacnento ebbero un gran numera di m o 
g l i , e che quefte non teñe van o tutte i l me~ 
defimo pollo, alcune eíTendo iubalterne al

ia moglie principal©; tali fono- quelle che 
chiamana concubine , o rae zzs-saogli , I 

Ronrtanl prolbivano la pin rali ta delle mogfí^ 
e fojamente avean nguardo alia prole na
ta da una fola concubina , perché ella po-
teva diventare una moglie legittima . Salo-
mone ebbe 700 mogli e 300 concubine: l* 
Imperador della China ha talvolta due o 
tre mille concubine nel füo palazzo. Q. Cur-
zio offerva che Darío era feguitato nel fuo 
efercito da 365 concubine, tutte coll' equi-
paggio di reine, 

C O N C U B I N A T O , qualche volta efprí-
me un coramcrcio reo , victato tra i due 
feffi ; nel qual fenfo , comprende Vadulte
rio , F inceflo, e la fornicazione femplice . Vedi 
A D U L T E R I O , I N C E S T O , C F O R N I C A Z I O N E . 
Nel íuo lenfo piíi rillrctto , concubinato íi 
prende per la coabitazione di un uoroo e di 
anadonaa, a modo di matrimonio ; fenza 
averne celebrato i l rito e la ceriraonia . Ve« 
di CONCUBINA . 

I I Concubinato fu tollerato anticamente t 
la legge Romana lo chiama , licita confue-
tudo. Quando quefta efpreffione oceorre nei-
Ic Coftituzioni degl' Imperador! Romani , 
ella fignifica cío che nai chiaroiamo matri" 
momo in e feienza. 

I I Concubinato tollerato fra i Romani nel 
tempo della Repubblica, e degl' Imperatori 
Gcní i l i , era quello tra perfone non eapael 
di contrarre matrimonio infierne: né ncu-
favano di laíciar d ícendere le redita ne9 
figiiuoli naü da una tale coabitazione tol-
ierata. 

I I Concubinato fra taíí perfone confiders-
vafi come una fpttie di matrimonio \ e gli 
furono cziandio accordati diverfi pr'vilegjr 
ma allor queífo concubinato riffnngevafi a 
una perfona fola , ed era d' obfaligazionc per
petua y come i ! mariíaggio ifitíío. Hotto-
mano offerva, che le leggi Romane aveana 
permeífo i l concubinato y lungo tempo avan-
t i che G. Celare face (fe quella legge , coa 
eui ad ognun-o era íecito prendere quante 
«jogli piacefle , L'Imperador Vaienriniano t 
per detío di Socrate lo Storico , ne permifs 
ad ognt uomo due. Vedi M A T R I M O N I O . 

C O N C U B I N A T O G prende anche per un ma
trimonio fatso con minore íoiervnita, che i l 
matrimonio fórmale : ovvero an raatrimo-
nio con una donna di condizione inferiores 
ed a cu i i l marito non trafmette i l fuo ran
go , né la fuá quantitk. 

Cuiacio ©íTervaj che le leggi asticlie ac* 
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eordavano u" 'J0030 ái fpofare , fotto i l 
titolo di concub'me y certe períooe , ch'erano 
flimáte ineguali , perché aiancavano di al-
cune quAÜta nchielie per foÜepete i l pieno 
onore del mantaggio . Egli aggiugne , che 
nuantunque il concubtnatu toíTe al di lotto del 
maínmomo , si quanto alia dignita , come 
quanto agü e-ffétti civili i nuiladimeno con
cubina era un titolo onorato , aíFai diíFe-
rente da quello di árnica , o amorofa , tra 
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noi 
I I commercio era ftimato cosí legitt imo, 

che la Concubina poteva effere actuíata d' 
adulterio al pari che unatnoglie. Vedi CON
C U B I N A . 

Quefta fpezie di Concubinato é ancora m 
ufo ra altuni paefí, iotto il t i tolo, di mez-
.zo matrimonio, di matrimonio mojgengabico , 
o fia matrunonio dclia mano finiílra ; per 
alluílone alia maniera ond' egli fi contrae ; 
cioé col dar 1' uomo alia donna ia fuá man 
íimftra, in vece deiladeftra . Vedi M A T R I 
M O N I O . 

QuefH h un vero maritaggio , ma fenza 
folennita le parti fono ambedue légate e 
obbügate per fenipre \ benché la donna fia 
efclufa dai dir i t t i comuni di una moglie , 
per mancanza di qualita , di nobilta , o di 
fortune. 

C O N C U P I S C E N Z A , appreíTo i Teolo-
gi , é un defiderio irregolare , un appetito 
iibidinofo , o delle cofe carnali , inerente 
nella natura umana , fin dal primo peccato 
di Adamo. 

I I P. Ma'ebranche definifce la concupi-
fcenza , per uno sfono naturale , che le 
mece o impreíTioni del cerebro fanno su lo 
fpiriío , per attaccarlo e affezionarlo alie co
fe fenfibiii. I I dominio o la prcvalenza del-
ía concupifeenza) fecondo lui , é quello che 
noi chiamiam peccato origínale. Vedi ORIGÍ
N A L E peccato . 

L ' origine delía Concupifcenza viene da lui 
attribuita a cotefte impreííioni, fatte gia nel 
cervello deTnoüri pnmi padri, nella lor ca-
duta ; che fon tuttavia trasmeífe e continúa
te in quelh de'lor fighuoíi: imperocché fic-
come gli animah producono i loro finiili , 
e con tracce limili nei cervello; (donde na-
feono le medefime fimpatie e antipatie nel
la medefima fpezie ; e donde ü modo fimi-
le di agiré nelle fteffe occafioni : ) cosí i 
uoílri primi padri, dopo la loro caduta, r i -

cevéttero tai profonde tracce nel cervello ' 
per 1'impreíTione deglioggettí fenfibiii, chc 
ben putremo fuppone averie coraunicatc ai loe 
figliuoli. 

Gli Scolaftici íi fervono del termine ¿' ap
petito concupifeibile , per dinotare i l defiderio 
che abbiamo di godere del benc; in oppofi-
zione all ' appetito irafctbile , per cui fcanfia-
mo e fuggiamo cib che é male . Vedi A P 
P E T I T O . 

C O N D A N N A Z I O N E , l 'attodidare, o 
proferiré una íentenzar od un giudizio cen
tro di qualcheduno, e di foggettarlo per tal 
raezzo a qualche pena o gaftigo, o quanto al
ie fortune, o quanto alia riputazione, ed al
ia vita. Vedi SENTENZ A , &c. 

C O N D A N N A alie galere . Vedi G A 
L E R A . 

C O N D E N S A T O R E , un ingegno , od 
una macchina pneumática , con cui fi pub af-
foltare e ftrignere in un dato fpazio una info-
lita quantita d'aria . Vedi A R I A . 

SI pub gittare 2 , 3 , 4 , 5, o 10 atmosfe-
re nel condenfatore ; c i o é d u e , tre , quattro 
&c. volte altrettanto d'aria, che quella che 
gia vi é dentro l ' iñcífo liraicato fenza ia mac-
chma. 

C O N D E N S A Z I O N E , 1' atto , con cui 
un corpo vien refo piíi denfo, p iücompaí to , 
e peíante . Vedi DENSIT A ' , &c. 

La Condenfazione confine nel recare le par
t i piu da prelTo, e attacco le une alie altre, 
ed accrefeere i l lor contatto : ed é oppoña 
alia rarefazione > la quale rende i l corpo pií* 
leggiero e piu lafeo, con metter le partí i n 
maggior feparazione , e viepplu siontanar'e 
vicendevolmente, e diminuiré i l lor contat
t o , e per confeguenza la lor coefione . Ve
di RAH EFAZIONE . 

W j i f i o , ed alcuni de'pííi aecurati Scritto-
r i , riítringono 1' ulo della parola condeniazio-
ne aH'azione del freddo: e cib che fi fa pee 
mezzo di un' apphca/ione eflerna, e' cbiama-
no compre¡Jione. Vedi COMPRESSIONE . 

L' ana fací i mente fi condenfa , o per il fred
do , o con 1' arte; 1' acqua fi congda , ma 
non mai ñ condenfa ; ella non pub mai tífer 
ridotta in Ipazio minore, ma penetra i l cor
po i l piu folido, anche Toro , niuttoito che 
perderé della fuá maíTa. Vedi A C Q U A . U a 
fciloppo fí condenfa nella ebullizione . 

S i é t r o v a t o , neirOíTervatoriodi Francia , 
durante i ' ecccffivo freddo dell' anno i 6 j o , , 

che 
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che i piü duri corpi , anche i raetalli, i l ve-
t r o , ed i l marmo íkffo , erano fenfibilmen-
te condenfati dal freddo, c diventarono mol-
to piü r i g i d i , e piü rompevol i : finché i l loro 
primo ftato ricuperoffi col disgelamento íuffe-
guente. V e d i G E L A T A . 

L ' acqua fola par che fi efpanda col freddo; 
inquanto che quando congelafi , oceupa i l 
diaccio maggiore fpazio che non oceupava V 
acqua in prima . M a q u e í l o viene piuttorto 
dalla intromi íTione di qualche materia eílra-
nea ; e. gr. dtlle j.articelle nitrofe dell' aria 
ambiente i piuttofto che da una vera rareta-
2ione dell' acqua per cagion del freddo . V e 
di FREDDO, t G tLO. 

ICaitcfiani per verita, penendo per cofa 
certa , che non vi fia vacuo , negano qutl 
che chiamafi vtra condenfazicne^ e rartfa?io 
r e . Stcondo loro , quando un corpo oceupa 
pib di fpa/io , che prima , le íue partí fon 
difítíe ptr T intrufione d'una materia í o t t i -
le per entro ai fuoi pori ; e quando la lúa 
xnaíía di nuovo é ridotta in minore fpazio, 
cib nafce dail'efhufione , nd egreífo di que-
íla materia per l i medelimi pori ; in vtrtu 
di che, le parti dei corpo, benché non gia 
le parti della matciia, s'appreífano v i e p p i ü 
le une alie altre. 

Imperocché cííehdo , fecondo ch1 eglino 
penlano, T cílenfíone e la materia, 1' ifícf-
fa cofa ; un corpo non pub oteupare piu o 
meiio di fpazio , in altra guifa , che coll' 
acctfíione o colla dimiouiione di materia : 
csi conchiudoiio, che non vi é vacuo. Vtd i 
Essf NZ A , &c. 

Ora , che neile rarefazioni de' corpi craíTi, 
le loro partí diítendanfi per I 'acc^ífont dell' 
aria , ^ bene fpeífo maniftüo ; ma qutfio 
«on fegue dalla pien i z a del mondo , ma 
dalla natura fluida ed elaüica del!' aria ; o 
dalla fuá gravita c ptcíhone . V t d i M A T E 
R I A , V A C U O , &c. 

Che fi día cvndenfaziom fenza perdifa di 
materia , egli é evidente daíP efperimento 
di Galileo : Se un cannello , con una ma
dre vite s%datti in una palla cava di bron-
20 , o in un cilindro , cosí che vi fi pcífa 
applicarc una firinga , col mt77o d' un ma-
fíio, mettendo in alione la firinga , V aria 
«acciaíi per forza nella palla , e girando íl 
cannello, od i ' galletto , la deíta aria dentro 
v i fi ritiene^ a tal che, eíaminando i l vafe 
colla bilancia , i l í u o pefo trevaíi accrefeiu-
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to . Se C svolga i l cannello , l ' aria n ' efee 
fuora e ne fcoppia con violenza , avvallan-
dofi la palla eritornando a! fuo primo pefo . 
Vedi A R F A . — Da quefi' eíperienza fegue 
Io. Che l'aria pub affbltarfi , eílrignerfi ia 
minor volume di quello ch'ella oceupa ordi
nariamente, e perb é compreífibile . —C/V-
ca la quantita della fuá comprejjxone , vedi 
COMPRESSIONE . 

2o. Che, per lo riaequifio del fuo pefo , 
appunto tanta aria viene eípulía , quantane 
fu inietta, od mtrufa; e che fuppoflo c i b , 
1' aria compreífa ritorna alia fuá efpanfione 
primitiva , fe fia rimoífa la forza coropri-
mente; eche perbell'ha una foiza elafiiea. 
V t d i E L A S T I C I T A 1 . 

3o. Ch ' t g l i é un certo fegno di compref-
fione , fe , dopo avere aperto 1' orificio del 
vafo, qualche porzione dell' ana oíítrviíi a 
fcapparne fuori . 

4o. Che dopo ch' é creíciuta i l pefo de! 
vafe coll'miezione dell 'aria; la maífa aerea 
dcbbe avere un niius o sfotzo ve río all' in-
giíi , in linee perpendicolan all1 orizonte % 
e percib ell' é ponderóla , e prcme i fotto-
pofii corpi in linee perpendicolari all'orizon
te ; giufia lecondizioni della gravita. Vedi 
GP A V I T A 1 . 

L ' aria condenfata , ha eífetíi giufiamente 
oppnfii a quelli del!'aria rarefatta; gli ucei-
1¡ , &c. vi fi veggono in eífa pih vivaci e 
piu Wggieri che nell'aria comune , &.c. Vedi 
V A C U O , R A F F F A Z I O N E , &c. 

C O N D T G N I T A ' . Mérito d i C O N D I G N I -
TA' . Vedi M F R Í T O . 

C O N D I Z I O N A L E , o C O N D I Z I O N A T O , 
écib che non éaífoluto, ma a limitazioni e 
condi/ioni í ooget to . Vedi C O N D I Z I O N E . 

I Legati condizionati non fon dovuti , fin
ché le condizioni non fieno adempiíe. I l di-
ritto di conquifta non fuppone alcun confenf© 
condlzionale per la parte del popólo . 

ITeo'ogi Aimimani íoí l tngono, che tut-
ti i divini decreti, riguardo alia falvazione eá 
alia dannazione dell' unmo fono condizionali $ 
ed iCalvmiíl i vogliono, che fieno aífoluti . 
V t d i A R M I N T A N I , &c. 

Tn Lógica , le propofizionr eondiztonate ara-
rmttono tutte le fpezie di contradizioni, v.gr* 
fe la mia muía Tranfalpina volaííer la mis 
ínula Tranfalpina avrebbe a l i . 

Congiunzioní C O N D I Z Í O N A L I , in Grara-
matica , foso quelle che fervono a fare le 

pr®-
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propofizíoni condizionate. — Come, fe,puf-
ehc, datochi, guando non &c. 

propojizioni C O N D I Z I O N A T E , fonoquclie 
che tonltano tli due parti , conntík- aílie-

per iriezzo d' una particella coaüiziüna-
je , Vedi PROPOSIZIONE . 

Di quefte, la piima parte , in cui é la 
condiztone , é thiamata ? antecedente , e ia 
feconda, con¡eguente. Vedi A N I E C E D E N T E , 
g CONSEQJJENTE. 

C o s í , í e l ' an ima é fpirituale, ella é im-
ínortale; é una propoííziun condtzionale ^ i n 
c u i , je I1 anima é T antecedeote, t á e l l a 
¿ immortale) é i l confeguenie . 

Scienza de' C O N D I Z I O N A L I , cioe delle ve-
rita Condizionate, comprende quella cogm-
ziune che ha D i o dclle cofe , cun^derate , 
non iccondo U loro eíTcnza , ia lur natu
ra , o la loro reale t ñ l h m a ; ma íotto una 
certa íuppoíizione , che inchiude una condi-
zione da non adempirfi mai . 

COSÍ, quando üavidde dimandb a D i o , 
fe i l popo.'o di Ceiiam lo avrebbe confe-
gnato in mano del fuo ncmico ; Dio , che 
iapeva quello che doveva accadcre , dato 
che Davidde íoífe retíate a Ceiiam , gh diñe , 
che quel popólo 1' averebbe tradtto : lo che 
Dio íapeva per \afcienza de Condizionati. 

Alcuni Scoladicí negano che Dio abbia la 
cogntzions o feienza de' condizionati : i To -
mrdi tuitengono che la c'ienz i divina de' 
Cjndiztonati dipende da un decreto prede-
termnante : altri cib negano- I I P. Dáme
le o lkrva , che le verita le quali compongo-
no la cogmiAonz de condizionati tñ.tnáo mol-
to diverle da quelie che compongono la fcien-
2a d'intuizione , e quella d' intelügen-za ; 
una terza clatfe v i fi debbe aggiugnere , e 
la cogmzione o feienza Divina m tre partir-
í l , cioé intuitiva , intellettiva , e condiziona-
le . Vedi CoGNizroNE , e SCIENZA. 

C O N D I Z I O N R , nella Legge civile, é un 
articoio ü' un ttattaco o contratto, ovvero 
una ciaufoia, un peío, od un'obbligazione , 
fíipulata in un contratto ; od aggiunta in 
una donazione, in un Itgato, in un tefta-
niLtuo, &c. Vedi C L A U S O L A , &c. 

11 donatario non perde i l íuo donativo, 
fe é gravato da condizioni diíonetfe, o im-
poíí ibi i i . 1 Giureconfuiti diítinguono íre fpe-
"LiediCundizioni, fotto le quah fi pub fare 
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un •ato od una donazione ; la cafuale , 
che dipuide meramente dal cafo j la pote-

Jlat iva , tht £ . íí K tamente in noíiro po
te re, e ¡a condizionmi/ia, che é caíuale ia-
íieme e poteftaiiva. 

CONDIZIONE , fenza la guale , fine quet 
non , é termine ufato ndla filofoha , par
lando üi quaUhe aicidtntc, o circoflanza, 
che non é eüt«)7tale alia cofi , ma che 
pur é neceffana alia lúa prnduzinne . C o s í , 
la luce é una conditio fine qua non , cioé 
íenza la quaie íjon pub un.uomo vedere gli 
oggt t t i , benché abbia buoni occhi: e cosí , 
il fuoco, quantunque coníidtiato infeíKffa 
abbruci fenza il legno; puré ia fuá prcítn-
za é una condizione fenza la quale i l Itgno 
non pub rfleic abi^ruciato. 

CONDOR M I ENTES, fettarj, de'quali 
ve ne íono due (pede. I pnmi forfero in 
Germania , nt l 15. Secólo i il loro duce era 
nativo di To l tdo . Egiino teneva^o ie loro 
aífemblee vicino a Colonia; dove dicefi che 
abbiano adorata un'immdgine di Lucif-ro, 
e n' abbiano ricevute nípoíle ed oracnii ; ¡a 
leggtndá o favola aggiugne , che avendo un 
Ecclefiaitico recata a quelT ídolo 1' Eucari-
ftia, ei fi ruppe in roille pezzi ; i l che po-
fe fine ai culto. I I loro nome l1 hanno avu-
to dal giacerfi tutti ajfieme, uomini edonne, 
giovani e vecchi . 

L'altra fpe/ie di Condormientex , fu un ra
mo di Anabatifti nel 16 fecolo ; cosí chia-
mati , perche dormivano, diverfi d ¡T uno 
e dell'altro feíTo, nélla medefima c m.ra ; 
fotto fptzie di canta evangélica. 

C O N D O T T O , canale , o acquidoccío , 
per traiport^r acqua , od altra materia flui
da . Vedi T U B O , &c. 

Ne la térra vi fono diverfi condott't fotter-
ranti , per li quali paífano le acque , che 
forman le forgemi ; e per li q iali ancor paf-
fano 1 vapori, che form.no mttalli e mine-
ra l i . Vedi F O N T A N A , So • GENTE , M E T A L 
I O , &c. — Nella provincia del nuovo Mef-
fico dictfi vi fu un cond'tto íotterraneo , 
come una grotta , che íi ditunga fin óoo. 
miglia. 

I C O N D O T T I O Cannoni ¿mí/íaW/ per con-
dur acqua, ion fatti di piomb> , di pietra, 
di ferro gittato, di térra da vafaio, o di le-
gno. — Quclii di legno f no comunemea-
te o di quercia , o di ontano . Vedi L E -
G N A M E . 

Quelli di ferro fono gittati ntlle forna-
c i j la lunghezza de'loro j^ezzi é cuca due 

pie-
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piedi e meizo; diverfi d'effi fon raccozzati 
infierne, col mezzo di due v i t i ad ogni ertre-
m i t k , con del cuoio T o cappello vecchio tra 
efli , perché combacino meglio, eritengano 
í ' acqua. 

Quei di térra fon fatti dai vafi. —- Que-
fíi fono inferiti e adattati 1'uno nell 'altro, 
nn capo eífcndo lempre fatto piíi largo che 
1'altro. —1 Per unirli piu ílrcttamente , e 
impediré che non trapelino , fi coprono di 
pece, e íloppa . — L a loro iunghtzza é ordi
nariamente aun dipreíTo la fteíía, chequella 
de' cannoni, o condottí di ferro . 

I condotti fatti di legno fono forati e paf-
fati con grandi fucehiclli di ferro di mole 
tlifferente , che fi fuccedono J' uno 1' altro dai 
minon ai maggiori ; i primi fono aguzzi , 
gli altn forma ti a guifa di cucchiaio , cre-
fcendo nel diámetro da un'oncia fin a fei. 
Sonó accomodati o inferiti nelie eíhemita 
1'un dell'altro ; e fi vendono a ragione di 
tanti piedi. 

I condotti o cannoni di piombo fono di due 
fpezie; gli uni faldati, gli altri no: per la 
coílruzione di ciafcun de'quali vedi 1'arti-
colo P I O M B O . 

C O N D U C T O R , un inftrumentochirur-
gico , che eífendo fatto giugncre nella ve-
feica , ferve a puidare o condurre i l colrel-
l o , nella operazione del taglio della pietra. 
Vedi L I T H O T O M I A. . 

C O N D Y L O M A , nell 'Anatomía . Vedi 
C O N D Y L U S • 

C O N D Y L O M A , nella Medicina, é un tu-
rnore molle, e non dolorifico, della fpexie 
edematofa , che nafce fulla túnica interior 
delTano, e ne' mufeoli di quella parte , o 
nel eolio della mam'ce. 

* L a parola viene da KOVŜUXOÍ ; perche i l 
eondyloma ha per lo piü alcune grin-
ze , rugx , fimili alie giunture del 
corpo . 

I I Condyloma, col lungo durare , diven
ta carnofo, e germinando quafi da uno ífe-
í o , prende la donominazione di ficus. Ve-
«li F icus . 

I Condylomi fono bene fpeffo un efFetto 
de' mali venerei , e fe fi trafeuráno , qual-
che volta diventano tancerofi : la loro cura 
dipende dalle unzioni mercuriali , e dagli 
opportuni efearotici per confumarli; benché 
i'eftirpazione o per ligatura o perincifionc, 
íc 1' ammetie Ja natura della parte , fia la 
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cura la piu fpedita. —SpeíTríSmo é necefla-
ria la falivazione , «ffioc di facilitare la cura 
c compirla ¡nt ieramente. 

C O N D Y L U S , \\OAV\OÍ , nome che gli 
Ana tomía danno ad una piccola eminenza, 
o protuberan7a,rotonda , neM1 eftremita d'un 
oífo . Vedi Tav. Anat. ( Oücol. ) fig. 2. ht. n. 
Vedi anche Osso . 

Tale é quello della tmndibola mferiore , 
che ricevefi dentro la cavita dclf os petroíum . 
Vedi M A X I L L A . 

Quando quefi'eminenza é grande , ella é 
chiamata la teña deil 'oífo. Vedi T E S T A . 

C O N E S T A B I L E . Vedi C O N S T A B L E . 
C O N F A R R E A T T O , una ccrimonia ap-

preífo gli antichi Romani , ufata nel mari-
taggio di períone , i di cui figliuoli erano 
deílinati per V onor del Sacerdozio. Vedi M A 
T R I M O N I O . 

La confaneazione era la piu facra delle tre 
maniere di contrar matrimonio tra i Roma
n i ; e confiüeva, fecondo Servio} inquefto, 
che i l Pontifex maximus ed i l flamen dialis 
univano e maritavano 1'uorao e la donna, 
faccndoli mangiare déll'ifteffa paña o focác
ela di pane falato. 

Ulpiano dice, che confifteva nelFofFerire 
puro pane di grano; recitando nel medefimo 
terapo, una certa formóla , in prefenza di 
dieci teftimonj . Oioaigs d'Alicarnaffo ag-
giugne , che i i manto e !a moghe mangia-
vano dell' ifteflo pane di grano , e ne gitta-
vano parte su le v i t t ime. 

CONFECTOR , tra gli antichi Roma
n i , era un gladiatorc , preío con paga a com-
battere nelf anfiteatro contro le beftie ; e 
quindi puré detto bejiianus . Vedi G L A -
D I A T O R E . 

I ConfeSlorex erano cosí chiamati a con-
ficiendis bejiiis , dalio fpedire ed ammazza-
re le beñie. Vedi B E S T I A R I I . 

I Greci Ii chiamavano napafioxo;, q. d. 
ard i t i , temerarj, difperati, donde i Latini 
prefero le appeliazioni di parabdani , e pa-
rabolarii. Vedi PAR ABÓLA N i . 

C O N F E D E R A Z I O N E , un' alleanza o 
Jega tra diverfi Principi e Stati. Vedi LE
GA , e A L L E A N Z A . 

C O N F E D E R A Z I O N E , nella Legge , é quan
do due o piü perfone s'accordano a fare un 
torto o danno ad un'aitra, od a commet-
íere qualche atto ilieggitimo. 

La confederazione k punibile, quantunque 
non 



nbfi fieíi poflo niente in efccuzlone ; ma 
alior debbon concorrervi queíle tre circo-
flanze; i0- c^e el'a fiadichiarata per qual-
che íorta attua'e profecuzione : come col 
contrarre obbligazioni, o far promeífe v i -
cendevoli: 2 ° . Che ella fía una conjedera-
zhne maligna, come per una vendetta in-
giufla: 3°. Che fia faifa, cioé centro 1'in
nocente; e finalmente, che ella fia non da 
fcherzo, e che fia volontaria. 

C O N F E R M A Z I O N E , Tattodi ratifica-
r e , rendere un t i to lo , o una dimanda, una 
pretefa &c. piíi certe e incontraftabili. 

C O N F E R M A Z Í O N E , neila legge, é termi
ne particolarmente ufato per dinotare una 
convalidazione, ed omologazione d'un be-
ne o fondo di colui che n' é gia in poífef-
f o , ma per «n titolo non fiabile. 

C o s í , fe un Vefcovo d ,̂ la fuá Cancel
lería per patente, in vita del beneficato 
con tal patente, quefta non é conceífione 
vana od inuti le: puré non é flabile, e pub 
fvanire colla morte del Vefcovo, falvo che 
fe non foflfe colla Confermaziene de! Deca
no e del Capitolo rañbrzata e convali-
data. 

CONFERM A Z I O N E in Rettorica, é la ter-
za parte d' una orazione , in cui 1' oratore 
intraprende di provare, con le leggi, con 
le ragioni, colle autorita, ed altri argo-
menti , la verita dalle propofizioni avánza
te nelia fuá narrazione. Vedi O R A Z I O N E . 

La Confermazione é o diretta, o indiret' 
t á ; la prima conferma quello che l'orato-
xe ha da recare in raezzo con tutta for-
xa, per corroborare ¡a fuá caufa: la fecon-
da , propriamente chiamata Confermazione •> 
ributta i'argomentazione oppoüa dell' av-
verfario . Vedi CONFUTAZIONE . 

Le due parti infieme fono qualche vol-
ía poüe fotto i l capo o titolo di Conten-
t io. 

t La Confermazione é quafi 1' anima e la 
vita dell'orazione: in eífa fiaíTi i l piü for
te ed i l precipuo di tutta 1'argomentazio
ne. Onde Arifiotele, con molta proprieta, 
la chiama wirts, fides. 

C O N F E R M A Z I O N E , in Teologia, é un 
Sacramento, nel quale s'impongono le ma
n í ) e fi fa l 'unzione; per conferiré lo fpi-
ri to Santo. 

Gl i antichi lo chiamarono chrifma, ed 
untiio; eglinolo conferivano imraediate do-

Tomo I I I . 
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po i l Battefimo; e perb i Padri talor lo 
chiamano i l Sacramento che compifee i l 
Battcfim». Vedi C R E S I M A , e U N Z I O N E . 

Tra i Greci , e per tutto I 'Oriente, an
cora in oggi la Confermazione va infieme col 
Battefimo; ma la Chiefa Romana haun'al-
tra difciplina fopra di cib . 

Egli appare che la Confermazione é ña ta 
ognor conferita ordinariamente dal Vefcovo: 
S.Cipriano, ed i piu de'Padri, ne parlano 
in tai te rmini , che fe ne raccoglie che ella 
foífe rúfretta al Vefcovo folo y e M . F leur i , 
ed i piíí de'moderni, mettono per un carat-
tere diftintivo tra gli «fizj del Sacerdote, e 
quelli del Vefcovo, che il primo pub bat-
tezzare, ma i 'u l t imo folo pub ungere e 
confermare'j invirtudella lor fucceffione agli 
Appoftoli , a'quali originalmente apparten-
ne. Ma da alcuni paííl di S.Gregorio, &c . 
altri inferifeono che i Sacerdoti , nell' uopo 
od in qualche occafione aveano i l potere di 
confermare. Egli é certo, che tra i Greci 
i l Sacerdote che battezza, altresi conferma: 
la qual pratica, Luca Holfienio fa vedere, 
ch' é tanto antica fra effi , che oggidl é ge
neralmente da lor creduto che appartenga ií 
confermare al Prete propriamente e di dirit-
t o : benché alcuni non neghino che i Pretí 
hanno ricevuto tal potere dal Vefcovo. 

Quindi é , che alcuni Teologi Latlni con-
feffano, che quantunque i l Vefcovo fia lor-
dinario miniítro della Confermazione, puré 
i l Sacerdote in fuá aífenza, pub altresi con
ferirla , in qualita di miniftero eílraordinario . 

I I Concilio di Roano tenuto nel 1 0 7 2 , 
decreta, che la Confermazione fi conferifea 
a digiuno, per parte e del datore, e delri-
cevitore. 

CONFESSIONE, in un fenfo civi le , o 
légale, é una dichiarazione, o un ricono-
feimento di qualche verita, benché contro 
l'intereífe della parte che la fa: o cibfifac-
cia in una corte di giuftizia, o fuori. E l i ' é 
una maífima, che la Confeffione non mai íi 
divida; ma fempre facciafi intera . U n reo 
non é mai condannato su la lúa femplice 
Confejfione, fenza altre prove collaterali: 
né una Confejfione volontaria eftragiudizia-
le viene ammeffa per una prova. 

Niuno viene ammeífo ad aecufare fe flef-
fo ; fecondo quella regola légale , non audi' 
tur perire volens. 

GONFESSIONE, ta fenfo teológico, é la 
S di-
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dichiarazione che uno fa de'fuoí |»«ccaíl ad 
un Sacerdote , affine di ottencrne i5 afíblu-
zione. Vedi A S S O L U Z I O N E . 

Ella é parte del Sacramento della Pcniten-
2a. Vedi PENITENZA . 

Anticamente la Confejfione era pubblica , 
c genérale, alia faccia dellaChiefaj dopoi 
fu refa privata, ed auricolare. 

Le CGnfejjiom debbono eífer fepolte in un 
filenzio eterno, fotto pena deireílremo fup-
plicio peí Sacerdote che lerivela. Vedi Rr-
V E L A Z I O N E . 

Bellarmino , Valentía , ed alcuni alíri Con-
troverfifti, fi ñudiano di rintracciare ne' pri-
mi t i v i tempi la Confejfione auricolare. M . 
Fieury parla chiaramente della Cow/ejjiow ge
néra le , che volle fare S. Eligió di tutto i l 
tempo della fuá vita per metiere in ficuro 
la propia cofeienza , non ogni confeffione 
auricolare di cui íi danno efempj antichiflimi 
c di quedo modo. H i j i . Ecclef. T o m . v n i . 
lib .37. N0 . 38. 

Gl ' Indiani , fecondo la relazíone di Ta-
vernier, hanno una fyez'ie á i C o n f e J f i o n e e 
]'ifteíTo pub dirfi degli Ebrci : queíti ul t imi 
han delle formóle per coloro che non fono 
capaci di fare un dettaglio di tutt i i loro pec-
ca t i ; laa forma ordinaria é con ordine alfa
bét ico, ciafeuna lettera contenendo un pec-
cato capitale. Sonó foliti recitarla ne'gior-
m della fettimana Lunedi, eGiovedi, ene' 
giorni di digiuno, ed in altre occafioni; al
cuni ogni fera , ed ogni mattina. Quando 
uno d' efli trovafi vicino a morte , fa venire 
dieci perfone, piu o meno, una delle qua-
l i é un rabbino; ed alia lor prefenza egli re
cita la Cow/e/JkWf . Vedi León de Modena. 

CONFESSION di Fede , vuol diré una l i -
fía, od enumerazione e dichiarazione de'di-
verfi articoli di credenza, in una Chiefa . 
Vedi F E D E . 

La Confejftone Auguflana é quella de'Lu-
terani, preíentata a Cario V . nel 1530. Ve
di A U G U S T A N A . 

Nel Concilio di R i m i n i , i Vefcovi Cat-
tolici riprovarono le date in una. Confeffione 
di Fede, ed ofTervarono che la Chiefa non 
ha mai ufato di appor date ad eífe. 

CONFESSO. — Pro CONFESSO. Vedi 
y articolo PRO . 

CONFESSORE , un Criftiano che ha fat-
ta una folenne e rifoluta profeffione della fe
de , ed ha fopportati tormenti in fuá difefa. 

C O N 
UM mero Santo chiamafi Confejfov*, per 

ftinguerlo dal ruólo de'Santi dignificati, o 
fegnalati con titolo ü jíppojloli > di Martiri 
&c. Vedi S A N T O , M A R T I R E , & C . 

Nella Storia Ecclefiañica, noi troviamo 
fpeíTo la parola Confejfori ufata per martiri . 
ne'tempi poíleriori venne riftretta e limita-
ta & quelli , che dopo d'eífe re ftati tormen-
tatí dai t i ranni , furon lafciati vivere e mo
riré in pace . Finalmente fu anche ufata per 
dinotar quelli i quali dopo di avere vivuta 
una buona v i t a , raorivano con opinione di 
Santitk. 

Secondo San Cipriano , colui che fi of-
feriva ai tormenti , od anche al martirio, 
fenza effervi chiamato, non chiamavafi tw?-
fejjor, ma profeffor: e fe qualcuno per man-
canza di coraggio abbandonava i l fuo paer 
fe , e fi faceva efule volontaria per cagion 
della fede, egli era chiamato Extorris . 

CONFESSORE, é anco i l Sacerdote , che 
ha la facolta di udire i peccatori nel Sa
cramento della Penitenza, e di dar loro i ' 
aííbluzione. 

La Chiefa lo chiama in Latino Confef-
far ius , per diÜinguerlo da Confejfor, che é 
un nome confacrato a'Santi. 

I Confejfori ác Re di Francia, dal tem-
po di Enrico I V . fono ftati fempre Gefui-
t i : avanti di l u i , i Domenicani, ed i Fran-
cefeani erano a parte di queíl'ufizio . ICort-
fejfori della Cafa d 'Auí t r ia , fono puré fta
t i ordinariamente Domenicani e Francefca-
ni ; ma gli ul t imi Imperador! gli hanno 
tut t i prefi Gefuiti . 

C O N F E T T I , o Confetture , é una de-
nominazioae che fi dk a frutte , a fiori , 
ad erbe, a radici, ed a fughi, quando fon 
bolliti e preparaíi con zucchero, o me lé , 
peí difporli a confervaríi , o per renderli 
piü dolci , e piü foavi al gufto. 

Gl i aatichi fojamente confettavano con 
m e l é ; al prefente , i l zucchero é piü fpef-
fo adoperato. I confetti mezzo zuccherati , 
fono quelli che fi coprono folamente d'un 
poco di zucchero, per lafeiarvi piíi del na
tural gufto del frutto. 

I Confetti fi riducono ad otto fpezie, cioé 
a confetti liquidi , a cotognati , a gelatine o 
frutti rapprefi, a pajie, & confetti fecchi i a 
conferve , canditi , e fpiumiglie, o zuccherini. 

I Confetti liquidi fono quell i , i cui frut
t i , o in te r i , o a pezzi, oinferaenze , od 

a maz-
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a mazíett i e grappoli , vengono confettaíi 
in un firuppo ñuido trafparente , che pren
de i l fo® co^orc ^a quello dei frutti bolli-
t i v i . V i ̂  11011 Poco arte nel ben pre-
pararli ; fe fon troppo poco zuccherati , 
dan Ja volta ; e fe troppo , fi candifcono . 
I piu ftimati de'confetti l iquidi , fon le pru-
ne , principalmente quelle chiamate mira-
bolani , i berberí od uve fpine , gli albi-
cocchi, i cotogni, le cerafe, i fiori d'aran-
cio , i piccoli cedri verdi di Madera , la 
caffia verde dei Levante, ¡1 gengiovo, i l ga-
rofano &c. 

I I Cotognato , o Marmellata h una fpezie 
di pafta mezzo liquida , fatta della polpa de' 
f r u t t i , o fiori che hanno qualche confiften-
za ; come albicocchi, pomi, prune, coto
gni , e gengiovo . La Marmellata di gen
giovo vien portata dall'Indie per via d 'Ol -
landa : EH'é ílimata buona per ravvivare 
i l natural calore ne 'vecchí . Vedi M A R M E L 
L A T A . 

heGelatine, o frutti rapprefi, fono i fu-
ghi di diverfi frutti , ne' quali fi é difciolto 
del zucchero , ed i l tutto , colla bollitura, 
ridotto ad una qualche confiñ^nza , cosí 
che, raffreddati, raífomigliano ad una fpe
zie di glutine o colla fottil trafparente . 
Le Cdatine fono fatte di varié forte di frut
t i , fpezialmente di uve fpine, di pomi , e 
di cotogni; vi fono deil'altregelatinc, fat
te di carne , di pefce &c. ma non fi pof-
fono confervare , eífendo foggetíe a corrom-
perfi . 

Le Pafie fono una fpezie di marmellate , 
addenfate colla bollitura, ad un grado, cfye 
prendano qualche forma, quando fi gittano 
in piccoli flampi , e fi feccano nel forno . 
Le piíi in ufo fono queüe de'cotogni, degli 
albicocchi, e de'fiori d'arancio: quelle de' 
piftacchi fono molto ftimate; quelle di gen
giovo vengon pórtate dall' Indie. 

I confetti fecchi, fono quelli , i cui frut
t i , dopodiaver bollito nel firuppo, cavanfi 
fuori di nuovo , fi colano , e fi mettono a 
feccare in un forno. Quefti fi fanno di tan-
te fpezie di f r u t t i , che farebbe difficile di-
chiararle tutte : i piü confiderabili fono le 
fcorze di cedro ediaranzio, le prune, i p e r i , 
le cerafe, gli albicocchi &c. 

Le Conferve fono una fpezie di confetti con 
zuechero, e con pafte o polpe di fiori o f ru t t i , 
&C, le piíi ufuali fono quelle di betónica , 
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t í , 

t i , 

di malva, di rosmarino; dell'erbe capiliari; 
de'fiori d'arancio, di viole, di g e l f o m i n i d i 
pirtacchi, di cedri, edirofe. 

Notif i , chegli Speziali, fotto i l t i to lodí 
Conferve comprendono ogni (pt t i tá íÜojf fe t* 

e fecchi e l iquidi ; fia di fiori, fia di frut-
o d i f e m i , o di radici, o di fcorze, o di 

foglie , prepárate con zucchero o me lé , da 
confervare, &c. Vedi C O N S E R V A . 

I Canditi fono ordinariamente frutti i n -
t i e r i , canditi per tutto con zucchero, dopo 
d'efíere ftati bolliti nel firuppo; che l i rende 
fimili a picciole rocche, o crifialli ; di varié 
figure, di varj colori , fecondo i frutti che 
vi fon chiufi dentro. Iraigliori Canditi por-
tanfi dall ' I talia. Vedi C A N D I T O . 

1 Zuccherini) o confetture fecche, fi fan
no di piccoli f ru t t i , o íemi , di pezzetti d i 
fcorza, o di radici odorifere ed aromatiche, 
&c . incrofiate, e coperte d' un zucchero af-
faiduro, e ordinariamente aífai biaoco. D i 
quefii ve ne fon varié fpezie, diflinte con varj 
nomi : alcuni fatti di more di rovo , altri 
di berberí, di ferai di melone, di piftacchi, 
di avellane , di cannella , detti cannelliní , di 
coriandoli, d i an ic i , &c. 

C O N F E Z I O N E , nella Farmacia, é una 
fpezie di rimedio comporto, della confirten-
za d'un molle elettuario . Vedi E L E T T U A -
RIO . 

V i fono quattro Elettuarj , che portano 
i l nome di Confezioni ; tre delle qual i , nel 
linguaggio de'medid , fono conoborative ^ ed 
una purgante. 

Le Confezioni corroborative fono quelle di 
al kermes , di giacinto , e 1' anacardina : la 
purgante é la confezione hameeh . La Confezio' 
ne di alkermes ha i l fuo norae dall'ingre
diente principale; che é i l Kermes, la gra
na o l'immaginaria femenza di fcarlato. Ve
di KERMES , &c. Gl i altri ingredienti fono 
perle, mufchio, cannella, ambragrigia,fu
go di melé appie, ed acqua rofa. El l 'é no-
verata tra i migliori cardiaci, e fi ufabene 
fpeííb ne' cafi di palpitazione del cuore , o 
delle fincopi; qualche volta nel vaiuolo, e 
nelle rofolie. 

La Confezione di giacinto, o giacintina ha 
le fleiTe virtudi a un dipreííb, chequella di 
alkermes ; ma in oltre, ella fi ufa per artrin-
gente. Ella ¿comporta diquafi tre volte pi£i 
di droghe ; delle quali é la bafe la paira 
preziofa chiamata giacinto : le altre princi-

S 2 pali 
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pali fono i l corallo roíTo , i l bolo armonía-
co, la térra fígillata , la mirra , i fantali i 
corno di cervo abbruciato , carafora, zaffi-
r o , fmeraldo, topacio, e la maggior parte 
degl' ingredienti della Confezione alkermes . 
Vedi G r A c r N T O . 

La Confezione anacardina , oggi disufaía in 
Inghilterra, é compofta principalmente di 
anacaráj , donde 1' é venuto i l nome . Le 
aitre droghe fono pepe lungo , pepe ñero , 
molte fpezie di mirabolani, i l caüoreo &c. 
ella fi ufa per purgare i l fangue , ed é op-
portuna nelle malattiefredde. 

La Confezione hamech prende ií íuo norae 
da queüa del fuo inveníore , medico Arabo. 
I fuo i ingredienti fono i l polipodio, i mira
bolani, i ' agá r i co , lafena, i tamarindi, le 
Tofe roíTe , la manna, la coloquintida , &c. 
Applicafi come un drañico per purgare i piu 
crafli umori e le vifeiditá ; Ella é ancora di 
qualche riputazione ed ufo nelle vertigini e 
ne' cancheri. 

C O N F L A G R A Z I O N E , é un incendio 
genérale di u n a C i í t a , o d'altro luogo con-
íiderabile . Nel qual fenfo , Nerone dicefi 
avere procurato che foífero aecufati i Criñia-
íii della conflagrazione di Roma, la quale fu 
fatta per ordine fuo. 

Ma quefia voce viene piu ordinariamente 
riflretta a quel gran periodo, ocataílrofe del 
¡noílro mondo , in cui la faccia della natura 

carabiera per un diluvio di fuoco , íicco-
me un terapo lofuperquellod'acqua. Vedi 
DILUVIO. . 

Gl i antichi Pitíagonci , Platonici , Epicu-
fei j eStoici , pare che abbiano avuta qual
che nozione di un tale incendio ; quantun-
que fía difficile concepire d'onde T aveífero 
dirivata , quando nh dai Libri fanti ; falvo-
chc forfe dai Fenizj, i quai puré i ' ebbero da-
gli Ebrei . 

Séneca dice efprefFamente, tempus advene-
tit qm Jtdera fideribus. incurrent, & cmni fla
grante materia uno igne, quidquid nunc ex dif-
pofito Juce í , ardebit . Quefta genérale diffo-
iuzione, la chiamano g l i Stoici , ivuirupcomí, 
ttcpyrofis. Si fa menzione ancora della Confla-

fraziene ne'libri delle Sibille, diSofocle, d' 
lyftafpe y d' Ovidio , di Lucano , &:c. 

í l Dottor Burnet j dietro al P. Tachard 
a k r i , riferifee che i Siamefí credono che 

la ierra alia fine fara da calore abbruflolita; 
k montagne. fi liquefaranno j tutta la fuper-
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fizie della térra appianeraffi, e si dai fuoco 
verra confumata . Ed i Braraini di Siam non 
folo tengono che i l mondo fara diftrutto dai 
fuoco ; ma ancora , che una nuova térra 
fara fatta dalle ceneri della vecchia. Varj 
fono i fentimenti degli Autori fopra laCo«-
flagrazione , circa la caufa donde ha a pro-
venire, e circa gli effetti ch'ella ha da pro-
durre . I Teologi per ordinario ne rendono 
ragione raetafifícamente; e vogliono ch' el
la prenda Torigin fuá da un rairacolo , co
me prendera i l fuoco dai cielo. I Filofofi fo-
ftengono ch' ella fara prodotta da caufe na
tural! , e che fuccedera e fi compirk giufta 
le leggi della Meccanica. Alcuni giudicano 
che un' eruzione del fuoco céntrale baíli per 
i ' effetto ; ed aggiungono che queft' eruzio
ne di fuoco fi potra fare in varié guife ; o 
per la fuá intenfione accrefeiuta: loche av^ 
verra o per eífere riñretto e fofpinto in mi
nore fpazio, a cagion del freddo fuperfizia-
le che interneraffi , o per aumento dell' in-
ílammabilita del pábulo , ond' cífo fuoco é 
nutrito : oppur quefl' eruzione faraffi per la 
refiflenza indeboliía della ierra che l ' impr i -
giona ; lo che pub adivenire , o per la di-
minuzione della fuá materia , coníumate le 
fue parti centrali; o per la coefione indebo
liía delle parti coüituenti della maífa a cagion 
dell' ecceífo o del difetto d' umidit^. 

A l t r i cercano la caufa della Confiagrazio-
ne nelT atmosfera, e fuppongono, che alcu-
ne delle meteore iv i genérate in quantitadi 
infolite, ed efpíofe con infolita vemenza, pesr 
loconcorfodi varié clrcoílanze, ponno tal co
fa effettuare , fenza girne piu lungi a rintrae-
ciar la eagione. 

GliAftrologi dicono ch'ella fuccedera, a 
caufa della congiunzione di tutti i piancti 
nel fegno di Cancro; ficcome i ! diluvio, di
cono, fu caufato dalla lor congiunzione nel 
Capricorno ¥ 

Finalmente altri rkorrono ad una mac-
china ancor piu efficace , ed infiammante r 
e conchiudono che i l mondo ha da foggia-
cere alia fuá Conflagrazione, per lo avvici-
naraeníod 'una Cometa , nel fuo ritorno dai 
Solé . Coteíli corpi erranti pare per verita, 
che alcun poco ci rainaccino, eífendo capa-
c i , si per i l loro moto trasverfo per mezzo 
alia feraita della térra, si per la vaftiía del
la lor .mole , e per lo fuoco intenfo , onde 
eglino s' ináammano nel lor recefíb dai fe-

sis-
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rlelio, fonocapaci, dico, di produrre fingo-
lari carnbiaraenti e rivoluzioni nel fiííema del-
lecofe. Vedi C O M E T A . 

M . Wirton ha fatto vedere, che le Come
te fono in eftremo adattate a produrre i fe-
nomeni del diluvio; & é andatoinnanzi mol-
to bene provando, che la Cometa del ió68 fu 
appunto quella íieífa , che cagionb i l gran
de evento ; come quella che trovoííi allora 
nel fuo approffiraamento verfo i l Solé , e la 
cui atmosfera fi era erapiutá de' vapori ac-
quoíi , raccoiti in quelle regioni oltre ogm 
creder fredde , nelle quali ella avea vagato 
nel fuo afelio. Vedi D I L U V I O . 

Quella ftefíaCometa, allorché era nel fuo 
perielio, ha calcolato il Neuton, che fi fof-
fe rifcaldata per la vicinanza del Solé , fin 
ad un grado 2000 volte piti intenfo , che 
non l ' é i l ferro rovente : egli moftra pari-
menti , che appena avrebbe potuto di nuo-
vo raffreddarfi in 50000 anni . Vedi C A 
LORE . 

Quella medefima Cometa , oflervb 1'Hál
lelo agli 11 di Novembre, che non era piü 
di un femidiametro della térra , lontanadal
la fe mi ta della té r ra : cosí che fe la térra fof-
fe ílata allora in quella parte della fuá órbi ta , 
fe ne farebbe potuto temeré qualche eítetío 
ílraordinano ; fe poi aveífe ció fatto per via 
del fuoco, odell'acqua, forfe ad alcuni re-
fía qualche dubbio; a noí neíTuno; effendo 
poco meno che incapibile , che la Cometa 
aveífe recatoalcungrado veemente di calore, 
da quelle fredde regioni , dalle quali fen 
viene, qualunque calore ch' ella aveífe cola 
portato. 

C O N F L U E N T E , nella medicina, é un 
epíteto che fi da a quella fpezie di valuólo , in 
cui le púdole s'adunano, e s'affollano 1'une 
o el 1' si tre 

C O N F L U E N Z A , Conflujfo , é i l luogo 
dove fi congiungono due fiumi. Vedi F I U M E . 

C O N F I G U R A Z I O N E , T eílerior fuper-
fizie, che limita i corpi, e da loro una partí-
colarfigura. Vedi F I G U R A . 

CÍO che fa la fpecifica differenza tra i cor
p i , é la á'wcxhConfigurazione , e la diverfa 
fituazione delle loro parti . Vedi CORPO . Una 
cortaod una lunga villa dipende dalla differen-
teConfigurazione dd criílallino. Vedi C R I S 
T A L L I N O , V I S T A , & C . 

CONFIGURAZIONE de pianeti, nell' adro-
logia , h una certa didanza , o fituazione 

C O N 141 
de i pianeti nel Zodiaco, per cui fi fuppone che 
fi ajutino o fi oppongano 1' un V altro. Vedi 
ASPETTO . 

C O N F O R M A Z I O N E , é la particolar te-
dura e confidenza delle parti d1 un corpo, e la 
loro difpofizione a fare un tutto. 

N o i diciamo, che luce di differenti colorí 
é riflettuta da' corpi fecondo la loro differente 
conformazione ; con tro i l parer de' Cartefia-
n i , i quali vogliono, che la luce riñeífa di-
venti di diverfi colori , fecondo la differen
te conformazione de' corpi che la riflettono . 
Vedi L U C E , e C O L O R E . La conformazione 
de' membri di un embrione, non é perfetta 
abbaílanza , per póteme far diífezione , o 
notomia. 

C O N F O R M A Z I O N E , nella Medicina, figní-
fica od efprime quella forma o codruzione 
del corpo umano, la quale é pecuíiare a cia-
fcun individuo. 

Quindi , u m mala conformatio vuol addita-
re qualche difetto nei primi rudimenti; per 
la quale un uomo viene al mondo o incur-
vato , o con alcune delle vifeere o cavitadi 
indebitamente fórmate , o proporzionate , 
&c. Alcuni fon foggetti ad afime incurabili, 
per una troppo piccola capacita del torace , 
e fimili viziofe Conforntazioni. 

C O N F O R M I T A' , nelle fcuole, é l a c o n -
gruenza , o la relazione di concinnita, tra 
una cofa ed un' altra : come tra la mifu-
ra , e la cofa mifurata; i ' oggetto , e l ' i n -
tendimento , la cofa , e la concezione ; la 
cofa, e la divlílon di eífa, &c. Vedi CON-
G R U E N Z A . 

CONFORMITA* Occaftonale . Vedi OCCA-
SIONALE . 

C O N F R I C A Z I O N E . Vedi F R E G A T U R A , 
C O N F R O N T A Z I O N E , 1' atto di reca-

redueperfone alia prefenza Tuna dell 'altra, 
per difeoprire la verita di qualche fatto, che 
eglino riferifeono diverfamente. 

La parola é principalmente adoprata nelle 
materie criminali , dove fi cow/ro^wo i tedi-
monj cogli aecufati; gli aecufati l 'uno con F 
altro, od i tediraonj P uno con V altro. 

CONFUSA mzione. Vedi P Articolo N o -
ZIONE . 

GONFUSIONE , in un fenfo genérale , 
é oppoda aH'orí/mí y nella perturbazione del 
quale, la confuftone confide: e-gr- quando le 
cofe prime io natura non precedono ; o le 
poderiori non feguono &c. Vedi ORDINE » 
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I n un fenfo logko , la confuftone é oppofta 
alia diflinzione operfpicuith j e pub interve-
nire o nelle parole, come quando fono mal 
coftruite, o mal applicate ; o nelle idee , 
come quando un' idea di qualche cofa pre-
fenta infiem con fe fleífa qualche altra cofa 
che non appartiene propriamente ad efla . 
Vedi I D E A , e N O Z I O N E . 

I n un fenfo fifico, la confufione é una forta 
d'unioneodi miftura per vía di mera conti-
guitk. Ta leéquel la tra fluidi di natura con
traria, come i'olio e Taceío , &c. VediUNio-
NE e M I S T I O N E . 

C O N F U T A Z I O N E , ¡n Retorica &c. é 
una parte di un'oraiione , in cui 1'oratore 
appoggia e folce i fuoi argomenti, e corro
bora la fuá caufa , con ributtare e diftrug-
gcre | l i argomenti oppoñi dall'avverfario. 
Vedi O R A Z I O N E . 

L a Confuíazione é un ramo della Conferma-
zione * La confermazione e la Confutazione 
fono talor chiamate Contentio, Vedi CON-
F O R M A Z I O N E . 

CONGE* nella Legge Francefe, é una 
licenza, o permiffione, accordata dalSupe-
riore ad un inferiere , la quale gli da una 
difpenfa da qualche dovere odufizio, a cui 
cgü era obbiigato . Vedi L I C E N Z A , D I 
SPENSA &c . 

* L a vece £• Trance/e : Menaglo la de' 
ríva dal Latino commiatus, nfata per 
commeatus, feorameare, chefpejfoveg-
giamo negli antichi Scrittori: gV Jtaliani 
dicono congedo. 

Una donna non pub obbligarfi fenza l&li-
ceazaj/ans te cong¿ de] marito: un moñaco non 
pub ufeire dal convento, fenza la licenza le 
congé deTuoi fuperiori ¿ 

GONCE' del ire é la permiffione del Re a 
un decano eCapitolo, in tempo di vacan-
n , d*eleggere i l Vefcovo. Vedi C A P I T O L O , 
C A N Ó N I C O ^ C C O L L A Z I O N E . 

Gwyn oíferva, che il Re d' Inghilterra, co
me patrono fovrano di tut t i i Vefcovati ed 
altri Benefiz; , avea anticamente la libera 
difpoílzione ed elezione dclle dignita eccle-
íiañrche y inveftendo prima per baculum & 
annulum \ e por per lettere patenti : ma 
che , in decorfo di tempo , egü trasferl T 
elezione ad a l t r i , fotto certe forme econdi-
zioni r come, che ad ogni vacanza , primad' 
eleggere , dimandino al Re conge delire , 
cioé la licenza di procederé all' elezione; e 
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dopo T elezione implorino i l fuo regio af-
fenfo , &c . egli aggiugne , che i l Re Gio-
vanni fu i l primo che cib accordb; i l che 
fu poi confermato dallo ftat. fflsflm. e di 
nuovo negli articuli cleri . Vedi I N V E S T I -
T U R A . 

C O N G E L A Z I O N E , é 1' atto di fííTare la 
fluiditad'un liquido , col freddo , oconl 'ap-
plicazione di corpi freddi : nel che difFerifcc 
dalla Coagulazione, che é prodotta da altre ca-
gioni . Vedi FREDDO, e C E L A R E . 

11 falnitro congela V acqua in tempo di flate. 
Vedi G H I A C C I O . 

I metalli ed i minerali diconfi eííer fughi 
congelati nelle vene della térra , dal lor mi-
fchiarfi fcambievolmente , o con altri corpi 
eterogenei , o per la confumazione ed eva-
porazione delle loro piü tenui parti . Vedi 
M E T A L L O . I l criftallo di rocca fi tiene co-
munemente che non fia altro che acqua con
gélala nelle montagne . Vedi C R I S T A L L O . 
I .morfi degli afpidi diventan raortali, per T 
improvvifa congelazione che cagionano nel fan-
guc , la quale ferma la fuá circolazione . 
V e d i V E L E N O , SANGUE, &c . 

C O N G E R I E , parola latina , talor ufata 
per eollezione o raccolta, o per un cumulo 
di diverfe particelle, o corpi, uniti in una 
maífa , o in un aggregato . 

C O N G E S T I O N E , in Medicina , é una 
maffa , o raccolta di umori , accumulati, e 
indurad in qualche parte del corpo, ed ivt 
formants un tumore preternaturale . Vedi 
T U M O R E . 

La congejlione fi fa a poco a poco ; nel che 
ella édiverfa dalla defíuííione, che épih im
provvifa. Vedi DifíuJJione. 

C O N G I A R I O * , congiarium, tra i Me-
daglifti , un dono rapprefentato fovra un 
metallo. 

* L a parola viene dal Latino congius; a 
motivo che i primi regali fatti al popó
lo di Roma confifiettero in vino ed olio * 
che gli fi wifuravana per congj . Vedi 
CONGIO . 

I l Congiario fu propriamente un regalo 
fatto dagl'Imperadori al popólo di Roma. 
Quelli fatíí aiSoldati non eran'chiamati Co«-
giarjy ma donativi. Vedi D O N A T I V O . 

La leggenda su le medaglie rapprefentan-
ti i Congiarjy é C o N G i A R i u M , o L I B E R A -
L I T A S . 

Tiberio diede unCongiario di 300. pezzi 
di 
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di moneta a ciafcunCittadino; Caügola due 
volte dleáe trecento feflerzj per tetta . Ne-
rone, i cui congiar) fono i primi ohe tro-
viamofapprefentatt sule medaglie, ne diede 
quattrocento. Vedi SESTERZIO . 

C O N G I O , CONGIUS , una raifura Ro
mana antica per [cofe liquide, che contencva 
fei fertarj; eguale a fette pinte Inglefi mifura 
di vino. Vedi M I S U R A . 

I I congius é ñato anch'ufato in Inghilterra , 
come appáre da una carta del Re Edmundo 
nel 946. 

C O N G I U G A T O D iámetro , o a j j e , nel-
leConiche, é una linea retta, chebiíTecao 
taglia in due i l diámetro trafveríb . Uedi D Í A -
M E T R O , CÓNICA, fezione} e d A s s E . 

C O N G I U G A T O ^ ^ J di un'ellifle, é ilpiíi 
corto diámetro, oaífe, che biííeca i 'aíTepiu 
Jungo o trasverfo. T a l é F F , T u v . Coniche, 
fig. i r . Vedi ELLISSE . 

Egii é dimoílrato, i 0 . Che inunae l l i í í e , 
l'affe congiuga:o é una media proporzionale 
tra 1' aííe trafveríb ed i l parámetro • 2o. I I 
quadrato deil'aíTe congiugato, é a quellodel 
trafverfo, come i l quadrato dclla femi-ordi-
nata é al rettangolo de'fegmenti delTaífe, 
3o.Che utia linea retta tirata dal foco ali ' 
eüremita deU'aíTe ferai congiugato, é eguale al 
fe mi-aííe trafverfo . 

Quindi , gli affi congiugati eífendo dati , 
fi determina fácilmente i l fuoco. Vedi Fo
c o . E|di qua puré fácilmente é defent íai ' 
elUíTc. 

C O N G I U G A T O Ajfe in una hyperbola , é 
una media proporzionale tra i ' aífe trafverfo 
ed i l parámetro . Vedi IPERBOLA . 

Egü é cosí detto, perché V&FLQcongiugato 
di un'eliiíTe ha la medefirna ragione ; im-
perocché in una iperbola i l quadrato dell'af* 
fe congiugato , é al quadrato del trafverfo , 
come ij parámetro ali ' aífe trafverfo . Vedi 
P A R Á M E T R O . 

C O N G I U G A Z I O N E , ¡n Grammatica, 
é una diflnbuzione ordinata deile diverfe 
partí , o inflefíioni de'Verbi ne'lor diveríi 
modi e tempi, per diílinguerli gli unidagli 
a i t r i . 

_ I Latini hanno quittroCongiugazioni f di-
flinte colle terminazioni de' loro infini t i , 
are, ere^ ere^ i r é ; ed i piü de'Gramraatici 
Francefi riducono le congiugazioni ácl loro l in-
guaggio al medefimo numero: terminat i in 
e r x r e , i r , ed oir, 
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Neir inglefe , dove i verbi appena hanno 

alcune natural! infleffioni, ma dirivano tut-
te le lor variazioai da particelle aggiunte , 
da pronomi, &c. mal fi pub diré che vi íieno 
congmgazioni rigorofaraente delte . Vedi M O 
D O , T E M P O , &.c. 

G O N G I U G A Z I O N E , nell 'Anatomia, viene 
intela d'un paio di nervi i ovvero additar íi 
vuele con efla, due nervi , che fpuntano o 
nafeono aílietne, e fervono per la fteífaope-
razione, feníazione, o per 1'ifteífo moto ; 
non eífendovi quafi ñervo alcuno che fia fen-
xa ü fuo compagno . Vedi Ñ E R V O . 

Imedici antichi conobbero folamente fet
te paja, o fette congiugazloni á \ n z t v \ \ i mo-
derm ne hanno feoperte trenta di nuovo . Ve
di 1'ArticoloPAio. 

C O N G I U N T O , s'applica nella Mufica 
antica, nelloüeífo fenfo, che confonante ^ a 
due o piü fuoni uditi nel medefimo tempo. Ve
di G O N S O N A N Z A . 

Gradi C O N G I U N T I , due note che imme
diatamente fi feguono Tuna l 'altra, neli'or-
dine della fcaia ; come , z re , Vedi 
G R A D O . 

Tetracordi C O N G Í U N T I , fono due tetra-
cordi, ne'quali la medefirna corda é la piii 
alta dell 'uno, e la piü baífa delPaltro. Vedi 
C O R D A . 

C O N G I U N Z I O N E , nell'afironomia, é 
1'incontro di due ñel le , o pianeti , nel me
defimo punto óptico de'cieli; cioé nel mede
fimo grado del Zodiaco . Vedi P I A N E T A , 
F A S E , &c. 

Se i due corpi s'incontrano nel medefimo 
grado di longitudine e latitudine , una l i 
nea retía tirata dall' occhio per ¡o centro d* 
uno d'eííi , paífa per quello deil'altro ; ela con-
giunzione fi dice eífer vera. 

Se i l piü baífo afeonde i l fuperiore , la 
ycongiunzione dicefi eflere corporale ; e fe la 
medefima linea retta , continuata indietro 
dai due centri per Tocchio, paífa ancora per 
lo centro della té r ra , la congiunzione fi dice 
eífere céntrale. 

Se la linea paífaa largoo difeofio dal cen
tro della térra la congiunzione fi dice eífer 
partile. 

Se i corpi non s' incontrano precifamente 
nel medefimo grado, ma con qualche lati
tudine e fvario; la congiunzione fi dice ef-
fere apparente. C o s í , quando una linca ret
ta, fuppofia eífer tirata per Ii centri di due 

pia-
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pianeti, non paíía per lo centro della t t r r a ; 
ma per l'occhio delío fpettatore: íi dice ch' 
ella. fía. una congiunzione apparente . Vedi A P -
P A R E N T E . 

Le Ccngiunzioni dividonfi parimente in 
grandi , e majfvme. 

Le congiunzioni grandi fono quelle che fo-
lo accadono iu diüanze notabili di tempo 1' 
unedali'altre; come quella di Saturno e di Gio-
ve , che accade ogni venti anni. 

l^z Congiunzioni majjlme fono quelle che 
accadono in tempi rimotiffimi ; come la 
Congiunzione dei tre pianeti fuperiori, Mar
t e , Giove, eSaturno, che folamente ritor-
ina una volta in cinquecent'anni . Ma que-
üa divifione ha poco luogo neli'aftronomia; 
cífendo fondata su la nozione de'particolari 
inf luff i , &c. de'corpi celefli in tali o tali 
afpetti. Vedi INFLUSSO. 

Alcuni AOrologhi foñengono, che i l D i 
luvio é provenuto da una Congiunzione di 
tu t t i i pianeti nel Capricorno ; e chelacon-
firagrazione fara caufata dalla lor congiun
zione nel Cancro : donde pretendono di predi-
re i l fine del mondo. 

La Congiunzione é i l primo, od i l princi-
pale di tutti gli afpetti; e quello donde gli 
altri afpetti cominciano ; ficcome roppofizio-
ne é rultimo , dov'eglin terminano . Vedi As-
PETTO , ed OPPOSIZIONE . 

La Luna é in congiunzione col Solé ogni 
rocíe. Vedi L U N A , e MESE . -- Le fue con
giunzioni ed oppofizioni fonodette con nome 
genérale fyzygie. Vedi SYZYGIA . 

Gli EccliíTi del Solé non fuccedon mai , fe 
non quando vi é una congiunzione del Solé 
e della Luna nei nodi deli 'eclittica. Vedi 
ECCLISSE . 

C O N G I U N Z I O N E , nella Grammatica , é 
una particella ch' efprime relazione o dipen-
clenza tra le parole e le írafi \ cosí chiama-
ta , perché ferve ad un i ré , o connettere le 
par t i , od i membri di un difcorfo. Vedi PAR
T I C E L L A , SENTENZA, &c. 

^L,a congiunzione é la feíla delle parti vol-
garí del difcorfo. Vedi F A V E L L A , P A R L A 
R E , &c. L e congiunzioni rendono i l difcorfo 
piu facile, piü equabile , e fluente ; e fer-
vono a utiliffimi finí nello ftile argomenta-
t i v o , e narrativo; ma debbono fempre omet-
terfi , quand' uno parla con emozione , fer-
vendo elleno foltanto a indebolire e inerva
re i l difcorfo veemente . Boileau oíferva , 
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che niuna cofa da maggior calore e vita a 

un difcorfo , che lo fchifar le copul^tive e 
le congiunzioni: una paffione, aggiugne eg l í , 
intricata con inutil i particelle , perde tutto 
i l fuoco e la gagliardia ch' ella acquifterebbe 
nel fuo progreíío. 

Le congiunzioni fono di varié fpezie . Le 
copulative o congiuntiue fono quelle ch' efpri-
mono una relazione d'unione , o di compa-
razione tralecofe: come <&•> tantum, tan-
tumquantum, quemadmodum^ tantundem^ quip* 
pe , non modo, fed etiam , 

Le C O N G I U N Z I O N I awerfat ive , fon quel
le ch'efprimono una reílrizione , o contra-
rieta. Come fed , tamen, etiamft, adeo non. 

Le C O N G I U N Z I O N I caufali, quelle lequa-
l i moürano , che rechiam la ragione d'una 
cofa . Come nam, quia, quippe, eo magir, 
quo, quatenus. 

C O N G I U N Z I O N I ccnclu/lve, quelle che dioo-
taño una confeguenza dedotta. Come, qua-
propter) atqui, ideoque , i taut, Scc. 

C O N G I U N Z I O N I Condizionali , quelle che 
includono condizione . Come ^ fi •> fi minus, 
ea lege « í , dummodo^ Jivero . Vedi C O N D I -
Z I O N E , e C O N D I Z I O N A L E . 

C O N G I U N Z I O N I Continuative , quelle ch' 
efprimono fucceífione, o continuazione del 
difcorfo . Come , reipfa , etiam , quid-
quid fit. 

C O N G I U N Z I O N I difgiuntive , quelle ch' 
efprimono relazione di feparazione o d iv i 
fione. Come nec , f ive , ve l . Vedi D I S G I U N -
T I V A . 

C O N G I U N Z I O N I dubi tat ive¡quel le ch'efpri
mono qualche dubbio , o una fofpenfion di 
opinione . Comeutrutn, necne, Ji Scc. 

C O N G I U N Z I O N I eccettive fono , niji fi , 
nifi &c. 

C O N G L O B A T E Glandule, nell' Anato
mía , fono quelle ghiandele , la foflanza del
le quali non é divifa, ma falda, intiera, e 
continuata 5 e la lor fuperfizie eguale, o lifcia , 
ed uniforme . Vedi GLÁNDULA . 

Sonó cosí dette , per oppofizione alie 
glandule conglomérate . Vedi C O N G L O M É 
R A T E . 

Le glandule conglóbate hanno, ciafeuna di 
efíe , un'arteria che lor porta i l fangue , 
una vena che lo riporta, dopo che s'e fíl
trate 1' opportuno fugo , e diverfi dutti 
eferetorj. 

Alcune di eífe hanno unacavita nelmez-
zo . 
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10 con áe'vafi l iníatici , che fi fearicano in 
un'ferbaíoio, o canale cotnune. V e d i L i N -
F A T I C I . 

CONGLOMER A T E G¡ándale , fono quel-
le che ¿i diverfe picciole fon comporte; op-
pur f0!10 corP' glandulofi , uniti affieme , 
(ottQ la medefima membrana comune. Vedi 
G L Á N D U L A . 

T a l i fono le glandule faüvali, leglandule 
lacrimali, i l páncreas ckc. quaii vedi fotto i 
lor proprj art icoli . 

he glandule conglomérate, oltre Je loro arte-
r íe , vene, enervi , fono anco ciafcuna for-
nite d' un vafe efcretorio , diramato per la 
loro propria foüanza; col di cui mezzo fca-
ricano i liquori che hanno fiitrati, ne' loro 
ferbatoj. 

C O N G L U T I N A Z I O N E , l ' a t t o d i am-
marginare , o attaccare due offi aíTieme , 
con i ' intervenzione di qualche terzo , le 
cui partí íieno untuofe e tenaci , e della na
tura del glutine i donde la parola é formara . 
Vedi C O L L A . 

Nell 'economía anímale , le partí del cor-
po íi dicono eíTere conglutínate per mezzo 
della loro naturale umidita ; colT ajuto anco
ra delle fafciature , come in diverfi cafi di 
chirurgia, o coü'appreíkmento di particelle 
vifcide. Nel qual ultimo fenfo, la congluti-
nazione é poco difieren te dail' accrszione, o 
murizione. Vedi N U T R I Z I O N E . 

C O N G R E G A Z I O N E , é un'aíTemblea di 
diverfi Ecclcfiaüici, cosí u n i t i , che coftitui-
fcono un corpo . Vedi ASSEMBLEA , &c. 

I I termine é principalmente adoprato per 
dinotare le alTemblee de'Cardinali, deíl"ma
te dal Papa , e diÜribuite in diverfe camere , 
per accudire a certe funzioni e giurisdizioni, 
alia maniera de 'noüri Ufíz j , e delle noflre 
C o r t i . Vedi C A R D I N A L E . 

La prima é la Congregazione del Santo 
Ufizio , o dell' Inquifizione ; la feconda , 
quelia della giurisdizione fopra i Veícovi e 
regolari; la terza , quella de' Concilj ; que-
fía ha la facolta d'interpretare i l concilio di 
T ren tó : laquarta, dei coftumi, delle ceri-
monie, delle precedenze, delle Canonizza-
zioni , chiaraata la. Congregazione dé 'r i t i : la 
quinta , della fabbrica di San Pietro , che 
prende informazione di tutte le caufe, che 
riguardano la pieta e la canta, parte di cui 
é dovuta alia Chíefa di S. Pietro : la feña, 
quella delle acque, de ' f iumi, delle ílrade J 

Tomo 111. 
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lafettima, delle fontane : l 'ot tava, dell ' rn-
dice , ch'efamina i i i b r i da ftamparfi , oda 
correggerfi : la nona quella del governo di 
tutto lo Stato della Chíefa : la decima de 
bono reg'tmine ; delle quali ultime due, i l car-
dinal-Nipote é i l capo : T undécima quel
la della Moneta ; la duodécima quella de' 
Vefcovi, dove fon efaminati quelli che deb-
bono promoverfi a'Vefcovati in I tal ia : que-
íla fi tiene davanti al Papa: la decimaterza 
quella delle materie Confiftoriali , i l capo 
della quale é i l Cardinal-Decano . V i é puré 
una Congregazione delle Límofine, che ha cu
ra di cib che concerne la fuíTiftenza di Ro
ma , e dello Stato della Chiefa. 

CONGREGAZIONE fí prende anco percont-
pagnia o focieta di religiofi , cavata da que-
ño o da quelT Ordine', e che forma quafi 
un ordine inferiore , od una faddívifione 
dell'Ordine íleífo . Vedi ORDINE , e M O N A 
S T E R I O . 

Tal i fono le Congregazioni dell' Oratorio , 
e quelle di Cluni &c. appreífo i Bcnedet-
t i n i . Vedi O R A T O R I O , C L U N I ' , BENEDET-
T I N I &c. 

La parola é parímente ufata per le af-
femblee di perfone pie, a maniera di Con-
fraternite; frequenti tra i G e f u i t i ; in onore 
della Vers íne , &c. Vedi F R A T E R N A . 

C O N G R E G A Z I O N E della Penitenza. Vedi 
P E N I T E N Z A . 

C O N G R E G A Z I O N E della Santa Trinith . 
Vedi T R I N I T A \ 

CONGREGAZIONE deir Immacolata Come-
zione. Vedi I M M A C O L A T A . 

C O N G R E G A Z I O N E , nella Fiíica , é un ter
mine adoprato dal Dottor Grew per dinota
re i l menomo ed i l piü baífo grado di m i -
ílione ; o quello, in cui le parti del mifto 
non coníiano Tuna dell'altra, né s'attengo-
no Tune alie altre; ma folfitoccano in un 
punto. Vedi M Í S T I O N E . 

Queñ' Autore dichiara eííere fuá opinione , 
che le particelle di tutt i i fluidi folamente 
fi toccano in quefta maniera ; ovvero ehe 
la loro coefione non fi riduce a p i u , che 
a congregazione. Vedi F L U I D O , C C O E -
SIONE . 

CONGRESSO, Congreffus, fi ufa per af-
femblea di commifiarj , di deputati, d ' in-
viati &c. da diverfe cor t i , che fi adunano 
infierne per deliberare circa materie che r i 
guardano i l loro común bene. 

T I I 
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HCongreffo a l l ' A i a , che íl tenne per tut* 

to i l corfo della guerra terminato nel 1Ó97. 
col Trattato di Riswich, era compofto degl' 
ínviati di tut t i i Principi ch'erano nella Con-
federazione contro la Francia . 

CONGRESSO, s'ufa ancora in fenfoofceno, 
per uníaggio , od un efame, fatto per ordi-
ne d'un giudice laico o fpirituale, alia pre-
fenza dichirurghi e di mammane , affine di 
conoícere fe un uomo fia impotente o x\h \ per 
poi diflolvere i l matrimonio acagion d ' im
potenza. Vedi I M P O T E N Z A . 

N é la Civ i le , né la legge Canónica fan-
HO alcuna menzione di quefto efame della 
vir i l i ta per congreffo : egH ebbe la fuá ori
gine in Francia , dall' ardire di un giovina-
ítro , che in apeno e palefe giudizio , ef-
fendo da fuá moglie duramente infeguito 
ed accufato d' impotenza , dimandb i l con
greffo . I I giudice , forprefo della novita 
della dimanda , credette che non gli fi do-
vea negare , come fendo quella la piu f i 
en ra prova , che i l cafo ammetteífe . Col 
tempo e' diventb un articolo nella Giuris-
prudenza Francefe , e fu autorizzato con 
decreti e fentenze . Ebbe vigore, e fu in 
pratica per lo fpazio di 120 anni , ma fu 
poi annullato con decreto del Parlamento 
nel 1677 , come ricorfo precario ed incer-
to j aícuni avendo mancato fotto 1' efperi-
mento per mera modeftia e vergogna , che 
srovafi fare lo fteífo eíFetto che 1'attuale i m 
potenza . 

C O N G R U I T A 1 , O C O N G R U E N Z A , neüe 
Scuole , é una convenienza o relazione di 
fimiglianza e d'accordo tra alcunecofe, per 
cui giungiamo alia notizia diquello chedila 
fi pub afpettare, 

I I fiftema di congruita nelle raaterie del
la Grazia confifte in quefto ; che Dio , i l 
quale conofee perfettamente la natura del
la grazia, e le difpoíizioni della volont^ in 
tutte le circoflanze, nelle quali pub un uo
mo trovarfi , da grazie , con le quali , in 
virtu deila loro congruita col volere dell' 
uomo , confiderato in quelle circoñanze , 
cgli fara fempre infallihilmente , benché non 
neceíTariamente , qucllo che Dio vorrebbe 
ch'e' faceífc: perocché la volonta, nel l in -
guaggio de' CongruiJH, fceglie c fa fempre in-
fallibilmente, benché volontariamente, cib 
che appare eflere i l megüo . 

C O N G R U I T A * , nella Geometria, fi appli-
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c a á figure, a linee &c . ch'efattamente cer-
rifpondonfi e combacianíl , quando fon poíle 
Tuna íopra Taltra , come aventi gli fteííl 
termini , o l i m i t L Qiielle cofe, tra le qua
l i vi é congruita , fono egual», e í imili . Vedi 
F Q U A L I T A ' , C S I M I L E . 

Éuclide, e col fuo eferapio, 4 pih degli al-
t r i Georaetri, dimoílrano tutti i loro elemen-
t i dal foio principio di congruith : M . Leib-
n i tz , e dopo luí i l Volf io , foftituifeono la 
nozione di fimilitudine in luogo di quella di 
tongmenza . Vedi S I R I I L I T U D I N E . 

C O N G R U I T A ' , in largo fenfo , fi ufa per 
efprimere Fattitudine che alcuni corpi hanno 
ad unh-fi o incorporarfi a cagione di qual-
che fimilitudine o adattamento e concinnita 
delle ¡or figure : ficceme incongruitei dinota 
la fproporzionatezza e inettitudine delle lor 
fuperfizie, per unirfi affieme. 

C o s í , T argentovivo fi unirá col l 'oro, e 
con moiti altri metaHi, ma feorrera giít e 
fcappera dal legno , dalla pietra , dal vetro, 
&.c. e l'acqua che inumidifee i ! fale, e l o d i -
fcioglie, fdrucciolera e ícorreia intatta dal 
fevo feaza attaccarvifi ; come anco da una 
fuperfizie polverofa, e dalle piu me degh uc-
celli acquatici. 

Due gocce d'acqua , o di mercurio , in 
contatto, immediate íi uniranno e fi faran-
no un© e fol corpo ; ma 1' olio di t á r t a ro , 
verfato fopra i'argento v ivo , e fopra quefto 
lo fpirito di vino e Tolio di trementina , e 
I'aria fopra i l tu t to , reñeranno nel medeíi-
mo vafe fenza alcuna forta d'unione, o mi -
ñu ra dell 'un con l ' a l t ro . 

E la cagion di cib fi é , che le figure di 
alcuni corpi non ammettono altri corpi in 
tanta lor vicinanza che bafti , perché fieno 
dentro le loro sfere d1 attrazione ; ond'eche 
non poífono unir f i , e coharere; ma dove la 
loro attitudine di figura le lafeia avvicinaríl 
cotanto , che fentano V une i l poter attrat-
tivo dell' altre, allora fi firingono e fi tengono 
afíleme . Vedi C O E S Í O N E . 

CONTARE . Vedi B A T T E R E Moneta , e 
1' articolo C O N I O , 

C O N I C A , quella parte della pih alta 
Geometria, o deiia geometria delle Curve , 
che confidera i l Cono , e le diverfe linee 
curve, che nafeono dalle fue fezioni. Vedi 
G E O M E T R Í A , vedi puré CONO , e Sézkm 
C Ó N I C A . 

C Ó N I C A Seztone , é una linea curva che 
na-
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nafce 0 generafi dalla fezione d' un cono per 
vía d' un piano. Vedi C O N O , e SE-

21 Le feztom coniche fono tre y c ioé , V elUf-
fe i 1' hypwbola, e la parábola ; oltre i l «V-
eoía i cd i l mangóla , che quantunquc na-
fcana dal fegamento di un cono , non fo
no ordinariamente confíderati come feiioni 
di quefta fatta * * Vedi C i R c o L o , e 
T R I A N G O L O . 

* Che i l trtangolo ¡ l a una Sezlone Có
nica ^ egualmente che le altre quattro , 
moftrafi da Apollonio tn Con, L i . p. 5. 
Quanta a l encola , egl¿ nafce o dalla 
Sezione £ un cono per un piano paralle-
lo alie bafe , o dalla fubcontraria fezio
ne del cono fcaleno. V i d , Apoll. Con. Lib» 
L prop.5, 

Abbenché ly equazíoní , la geneíí , e pa» 
recchie altre proprietadi , colle Icr ragioni 9 
dimenfioni &c . di ciafeuna delle íezioni 
soniche s íieno fpofte feparatamente fotto i 
loro refpettivi articoli in quefta noíír* Ope
ra j ELLISSE , IPERBOLA , e PARÁBOLA 
nulladimeno , per rendere piü completa la 
dottrina della Cónica , che é una parte si 
confiderabile della piu alta Geometr ía , e di 
un ufo cosí frequente nella Nuova Aíirono-
mia t nel moto de* progettili, &c. porrt mo' 
qui i l tutto in un nuovo turne , e rechere-
mo qul tutto affieme , mercé d' una com-
pendiofa deferizione } e fotto di una fola 
vifta.. 

La interfezione comune adunque , di utr. 
piano con una fuperfizie cónica , oíTerviam 
che é chía mata fez ion cónica e qucíla fe
zione é varia , eá acquiña di v'erfo nomc , fe-
condo ledifFerenti inclmazionl del piano fe-
gante. Imperocché 

Primieramente : fe un cono fía dovunquer 
ecoraunque fi voglia , tagliato da un piano,, 
per io vértice ; e di bel nuovo da un altro-
piano parallelo al primo piano 5. allor , la 
fezione , fatta nella fuperfizie di eífo , é 
chiamata un' Iperbola y i l di cu i piano ef-
fendo prodotto o prolungato fin ad íncon-
trare la fuperfizie oppoíta, formera un' al-
tra fezione , che parimentí é chiamata un5" 
iperbola.' ed ambedue deífe , congiuntaraen-
te , fono chíamate fezioni oppofle. 

Secondariamente : fe per lo vértice d' uti 
cono y paííí un piano fuori della di lui fu
perfizie j cioé che ne la feghi , la toe-
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chi í ed i l cono di nuovo fia tagliato" da un 
altro piano parallelo aí primo ; la fezione 
fatta nella fuperfizie di e í f o é chiamata un* 
elliffe 

l o terzo luogo : fe un piano tocchí la fu
perfizie d'un cono, ed ilcono fia tagliato da 
un piano, la fezione é una parábola r 

Ma in luogo di confiderare quefte curve 
come nate dalla fezione del cono fieífo; piu 
facili a concepirfi fono e la lor deferizione, 
e la lor natura , e le lor proprietadi, qual-
or fi confidenno come delinéate fopra un 
piano : per la qual ragione, dietro alia feor-
ta di Cartefio, e di molti fra i piü recen t i 
Serit tori , cr atterremo piuttoÜoal método d i 
efporle come fegue: 

Genefi, o Coflruzíone Je// 'Eíüííe . — Per 
concepire la produzione e la natura di un' 
elliíTe, H ed I , ( ííg. 1 3 . ) fieno due p u n t í , 
chiodi, o piccoli cavicchi, intorno ai qua-
H pongafi un filo B H I , quindi mettend© 
i l vofiro dito al filo, e tenendolo fempre i n 
una egual ttnfione y movete intorno intorno 
i l dito dal punto B , finché ritorniate al mede-
fimo punto B di nuovo . 

Da quefia ^rivoluzione del punto B , é de-
feritta la línea curva chiamata 1' elltjfe ¿ 
che é difieren te dalla dehneazione d'un cir
co i o r fulo in queíto 5 che un circo1 o ha ío-
lamente un centro , ma Vtlliffe due : benché 
fe 1 puntí H ed I convemliero in uno , la 
curvar eilittica diventerebbe perfettaraente cir
co la re , 

Ma di quanto piu grande é la diffanza tra 
queíít punti , reliando fempre la ílelTa lun-
ghezza del filo ; di tanto é piu lungi rtrJieffa 
queíta figura dalla circolare , Dr manieia che 
giutla la drverfa proporzione della diítanza 
H I al filo B H I , o alia linca D K , che é 
eguale ai medefimo fila , fi deícnveranno d i -
ve rft fpecie d' e i l i ^ i , 

Ma fe la ¡unghezza del filo fia accrefeiu-
ta o diminuirá , nella íteífa pcoporzione che 
é accreftiuta o dimínuita la di fianza de' punti 
H cd I , vi faranno infatti deferirte diverfe 
elliflí , ma tutte della medefíma fpecieí don
de appar che l^eiliíO non folamenie fono in
finite nella magnitudine y ma nella fpeck an
cora ; e prendono o van via vía da un circolo 
fino ad una linea retta r imperocché ficcome 
quando i punti H ed I concorrono in uno, 
1' ellifii díventa un circolo ; cosí quando» 
fono rimoíTi l1 un dall' altro mezza m Iu«" 

T 2, &hez-
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ghezza del filo , diventa una linea retta ) 
ambi i lati adunandofi, o concorrendo in 
uno. 

Donde pur é raanifefto , che ogni fpezie 
¿' eliiífe non é men differente da qualunque 
altra di quel che gli eílremi di eííe fien dif-
ferenti per una parte da un circolo, e per T 
Taltra da una linea retta. Manifefto é altre-
si da queíla deüneazione , che fe da un pun
to prefo a placeré nella periferia eliittica , 
come i l puuto B , voi tirerete due linee ai 
due punti centrali; quede due linee B H , e 
B I , prefe infierne, faranno eguali al maíñ-
mo diámetro D K ; ed in confeguenza, che 
la fomma di eííe é fempre data . 

Nell'elliíTe D E K R (f ig. 1 4 . ) i l punto 
C é detto i l centro, i punti H ed I ifochi, 
D K i l maggtor affe, o V affe trasverfo, o '1 
diámetro principale, o latus transverfum ; e 
F R V affe minore : tutte le linee rette paf-
fanti per lo centro C fono Diametr i ; e tut
te le linee rette termínate alia periferia , e 
divife in due parti eguali da ogni d iámet ro , 
fono chiamate ordinate. Quella parte d'ogni 
diámetro , che é intercetta tra i l fuo vérti
ce, e l'ordinata, come M/ie, é detta la fuá 
abfciffa . Una linea tirata dal vértice del diá
metro , parallelo alie fue ordinate, c o r n e é , 
é una tangente all'eíliífe in quel vértice . 
U n diámetro parallelo alie ordinate d' un al-
1ro diámetro , nomafi diámetro con)ug;ito\ e 
l'ordinata all'aíTe raaggiore, che paíía per 
F u n o o r altro de'fochi, come M A (fig.13.) 
é chiamata il principale latus reíium , od i l 
parámetro dell' aíTe maggiore. Vedi C E N T R O , 
F o c o , ASSE , D I Á M E T R O , O R D I N A T A , 
P A R Á M E T R O , tkc. 

Froprietadi ddl' ElliflTe. 10. Le ordinate 
d'ogni diámetro fon dimoñrate eífere paral-
iele 1' una all' altra . 

2o. Le ordinate de' diametri o aíFi fono 
perpendicolari agí i aíTi medefimi ; ma le 
ordinate del rimanente de' diametri , fono 
obüque ai loro diametri 5 e nell' elliffi di 
diverfe fpezie , fon tanto piíi oblique , ad 
Cguai diflanza dal i 'a ífe , di quanto la pro-
porzion delTaíTe maggiore al minore é piti 
grande i ma nell'eíliífe raedefima , di tan
to fono piü oblique , di quanto piu- rimod 
dagU affi fono i diameírf. 

3 ° . V i fono fojamente due affi congiu-
gati j che fon eguali l 'un all'altro ; cioé 
quel l i , i yertici de' quali fono ad eguali di-
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fianze dai vertici degli affi: cosí , i l diáme
tro V T ( f ig . 14 . ) é congiugato , ed egua-
le a quell'altro G M ; dove V F é eguale a 
M F , ed V D eguale a M K . 

4o. L'angolo ottufo V C M di cotefli due 
diametri, che fon congiugati ed eguali , é 
maggiore, e 1'angolo acuto A C G é mino
re che ogni altro angolo contenuto fot-
to i l refto de' diametri che fon congiugati 
i ' un all ' altro . 

50. Se le linee ^ P ed ^ B fono femior-
dinate a qualunque diámetro , come M G , 
i l quadrato delia femi-ordjnata (A P é alqua-
drato della femi-ordinatay B , come é i l ret-
tangolo M a X w G , al rettangolo M v Y . v G ; 
cioé , ^P^^s-al rettangolo comprefo fotto 
le due part i , nelle quali i l diámetro é divi-
fo per l'ordinata K P , come ^ B ^ é al ret
tangolo fotto le parti del diámetro fattedall" 
ordinata A B . 

6o. I I parámetro, o latus re£lum di qua
lunque diámetro , é una terza proporziona-
le a quel diámetro ed al fuo conjúgate»: va
le a d i ré , ( i n fig. 13 . ) fe i l diámetro D K 
é al fuo diámetro congiugato E F , como-
E F é ad Y : allor Y é i l parámetro o la
tus reñum del diámetro DK : donde A M , 
ordinata alTaffe per lo foco-, é , come fo-
pra, eguale al principale parámetro , ed c 
una terza proporzianale all'aífe maggiore ed 
al minore . 

70. I l quadrato d'ogni ferai-ordinata , co
me M I , é minore che i l rettangolo fatto 

,di qualfivoglia abfciífa , come I K tirata nel 
latus reftum' del fuo proprio diámetro , o 
minore che I K x Y . E neila, fig. 14. P 
é minore che i l rettangolo íatto deH'abfcit-
fa A 4 ^ , ed il latus redura di M G : dai 
qual difetto , o eXA.B-vl̂ r queíla fezione ha 
i l fuo nome. 

• 8 ° . Se da un qualanque punto-, come B , 
nella fig. 13. voi tírate le hnee rette B H , 
e R I ai foci, la fomma di eiTe fara eguale 
all' affe maggiore, ficcome fu moílratodi for 
pra : e fe 1'angolo I B H , comprefo daquel-
le linee , fia biííecato dalla linea retta bo'^ 
la linea a é pcrpendicolare alia tangents 
V B nel punto B ; cioé, alia curva nel pua-
to di. contatto. 

9o. La diüanza- d'un eorpo revoluto a> 
portato in giro in una ellifife, attorno il fo-
eo A , dal medefimo foco, é la maggiore di 
tutte nel punto K j . minore di tutte nel pura-
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fo D ; e media ne' punti E ed F ; e cote-
fla mezzana diftanza H F é eguale a mez-
20 ] ' aííe maggiore D C , o C K ; ficco-
xne é manifetto dalla produzione dell' El-
lifle. 

i(50. La futtenfa evanefcente dell'angolo 
di contatto, parallela alia diftanza dalfoco, 
ad un egual perpendicolare intervallo da co-
teíla diíianza, íempre reíla data ed invaria-
bile nella medefima ellifife, anzi e nella me-

• deíima parábola, ed iperbola ancora . Cosí 
fe ¿2 Z é fempre data , g d altresi reñera 
fempre data in una diíianza infinitamente 
picciola. 

IIO. L'area deirelliííe é all 'área del cir-
colo fcritto in íorno , come T afife minore é 
al maggiore; e cosí fono unte ie partí cor-
rifpondenti quai fi vogliano, fra fe ñeffe , 
come M I K , m l K : e le ordinate all* aífe 
maggiore, come M I , fono divife dalla pe
riferia elüttica ognor colla mcdefima propor-
zione, cosí che M I é ad w I fempre nella 
medefirna proporzione ; vale a d i ré , quella 
dell'aííe minore al maggiore. E nella iíiefla 
guifa dobbiam difcorrere del circoloinfcriíto 
in una elliííe . 

12° , T u t t i i parallelogramrai defcritti in-
torno ai diaraetri congiugati dell' elUífe , 
e comprendenti re l l i f l e , fono eguali. Co
sí , i l parallelogrammo a @ y ̂  , fig. 14. 
é eguale all' altro í £ u 5 : e cosí é da per 
í u t t o . 

13o. Se una linea retta che fempre pafía 
per uno de'fochi, fia moíl'a cos í , che Tarea 
ellittica defcritta da efTa , fia proporziona-
le al tempo ; il moto angolare d' una linea 
retta tirata dali' altro foco alia prima l i 
nea , fara quafi equabile : cosí , nella fi
gura 13. fe i l moto angolare della linea 
H B fía cosí temperato, che venendo fecon-
do la reciproca proporzione della diíianza 
acceleraío o ritardato , defcriva 1' área 
D H B , proporzionale al tempo ; i l moto 
angolare K I B intorno al!'akro foco I , 
fara quafi proporzionale al tempo , e con-
fegueotemente fenza notabile accelerazione 
o ritardo, e a un di pr^íTo equabile ; do-
ve, cioé , relliíTe non diffcriíce guari da un 
circolo. 

Genefi della Parábola . Sra D I un' infi
nita linea retía , ed I L un'altra perpendi
colare ad effa \ (fig. 1 5 . ) allor , prenden do 
Bella linea D I , un punto, F , fia la linea 
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F í bifíecata nel punto T ; e vi fi prendano 
due fili uniti affiemc nel punto T , uno 
T I , 1'altro T F : ed un cavicchio atte-
nentefi alie fila nel punto T fia mofíb a 
dritta ed a finiílra , in tal maniera , 
che quando i l cavicchio é in qualunque al-
tra pofizione, come in P, i l filo T í , che 
quivi diventa P L , fia fempre perpendico
lare ad I L ; ovvero ( ch 'é la íleífa cofa) pa-
rallelo a D I , ma eguale al filo T F ; che 
in queílo cafo diventa P F , che fempre paf-
fa per i l punto F . 

La curva cosí generata dal piuolo , infi
nitamente prodotta ed allungata per ambo i 
verfi , é una parábola: i n c u i , ^ P i T x R o , 
é chiamata la periferia \ I D V affe ^ o prin~ 
cipal diámetro , F i l foco ; i l punto T i lpriri' 
cipal vértice. 

Un ' ordinata aU'affe per lo foco, é egua
le al principal latus reclum: tutte le linee 
rettc n i , o d R Z , parallele all' aífe fono dia
raetri , raentre dividono le linee / / ; , e K T , 
che fon parallele alie tangenti ne'loro ver
t i d , in due parti eguali ; e fon chiamate 
diametri appartenenti ai vertici ne'quali el-
leno terminano, come T 

Proprietadi della Var&hoh. 10. Ogni diá
metro, o linea retta parallela all' afle, bif-
fcca tutte le linee dentro la figura , che fo
no parallele alia tangente del punto vertí-
cale: le quai linee biffecate fon chiamate 
ordinate. 

2o. Le ordinate dell'aííe gli fono perpen-
dicolari; ma ie ordinate del reílo de'diame
t r i , fono oblique av loro diametri; e di tan
to piü oblique, di quanto ti vértice del diá
metro é pm lungi rimoto dal vértice priaci-
palé della parábola . 

3o. 11 latus re£lum , o parámetro a ognt 
diámetro , é una terza geométrica propor
zionale ad ogni abfciffa ed alia fuá femi-or-
dinata ; cioe , fe i l latus ce&uin del diáme
tro iriy o que! del vértice / , é ^ ; ailor co
me l'abfciífa i q é alia femiordinaía q k , 
cosí é quella fubordinata q k ad 7 . 

4o. I I principale latus re&um, o queiío 
che appartiene all 'aííe , é eguale alia ordi-
nata h i che paífa per lo foco; e Cuadrupla 
di F T , la menoma diíianza del foco á ú 
vértice principale „ 

5o. I I latus re¿lura appartetiente a qua
lunque vértice o d iámet ro , é parimeoítiqua-
üruplo della difianza di coteílo vértice dal 
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í o c o : cos í i l latus r e é l u m del v é r t i c e f é 
quadruplo d ' F x ^ e si da per tu t to , 

6 ° . L a d i ñ a o z a d' un v é r t i c e a dv un pun
to in qualfivoglia p a r á b o l a ^ dal foco , é e-
guale al ia menoma dinanza del medefimo 
dal la l inca L L che é perpendicolare all' af-
fe;, ed é d i ñ a n t e dal v é r t i c e principale > 
u n quarto del principale latus r e é l u m ^ 

7o. 71 quadrato d'og^ni femiordinata; co
me q k , é e g u a í e ad un rettan^olo fatto del 
latus reciura , del medefimo v é r t i c e come 

ed rabfciíTa del d i á m e t r o del vér t i 
ce ^ E dalFegual i ta deila vctpufioxn-) o com-
parazione nella figura r tra i l rettangolo ed 
i l quadrato della femiordinata , fenza alcun 
ecceíTo Q d i í fe t to j é derivato i l nome della. 
fezione^ 

8o. Poichc dunque illatus re¿íum i n q u a -
lunque diámetro é dato?, le abfciííe fono co
me i quadrati 5 o nella ragion dupiicatadel-
le femiordinate - C o s í , T F é a T G come 
i F q é a g G q r e si parimenti é i q z. i r r 
come i l quadrato di é a! quadrato d i r / : 
e cosí da per tuteo.. Di qui puré r quando 
r a b r c i í í a del!'afle é eguale al principal la 
tus r e í íum, o quadruplice della diftanzadal 
vértice ella, fark eguale alia fuá. femi-or-
dinata ^ 

9o. L'angolocomprefo da qualfivogüa tan
gente, ed una linea dal foco , é eguale ad 
un angolo compreíodalia medefima tangen
te e da un diámetro, o daU' aíTe. Cosí , 
gli angelí I ¿ F> e p i n fono eguali t donde s 
per aecennarlo di pa f fagg io tu t t i i raggi di 
luce che cadono su la parte concava della fu-
perfizie prodotta dalla convoluzione della 
parábola intorno deH'aíTe faranno riflettult 
da una figura concava paraboloide al foco F , 
ed iv i genereraííl un veementiírimo incen
dio t dalla qual proprieta, i l punta F ha i l 
nome di f o c u i e d hallo pur comunicato a. 
tutti . I- punti íimili neiriperbola e neli'ellif-
fe . Vedi F o c o o. 

10o.. U n a parábola, del parí cheun ' iper^ 
bola , non inchiude uno fpazio , m a pro-
íendeíí i n infinitum * 

I I O . Una curva parabólica tende fempre 
piu,. iw infinitum % al parallelifmo co" fuoi 
diametri; ma non v i pub mai arrivare. 

12o. Se due parabole fien deferirte , col 
medefima aífe e vér t ice; le ordinate all' af-
fe comune faranno refecate dalla parábola 
m una data proporzione ; e le aree com-

C O N 
prefe daí medefimo aí íe , e ordinata ^ e íe 
curve rifpettive, faranno nella medefima da
ta proporzione Tuna aU'altra. 

13o. Ogni fpazio parabólico comprefo tra 
la curva e Tordinata, é al parallelogrammo 
fátto della medefima bafe ed altitudine, i n 
una proporzione fubfesquialtera y cioé come 
2. ^ a 3 j e aU'eíterno fpazio in una propor
zione duplicata , o come 2 2 a 1 : cosí q i T 
é 9. q i l , come 2 é a 3 j ed a r I T come 
3 é a 1 . Da donde fi rende facile quadrare 
Ja parábola. Vedi QQADRATLTRA. 

146. La diílanza tra i l vértice dell' afle, 
ed il punto, dove una tangente 1'interfeca ^ 
come I , é eguale all5 abfeifla dell' affe che 
appartiene all'ordinata applicata dal punto 
di contattot cosí T I é eguale a T F ; c al
io íleíTo modo da per tu t to . 

i50 .Tut te le parabole fono fimili, o del
la medefima fpezie ^ come lo fon tut t i i cir-
colr.. 

i<50. Se un diámetro íí continuí per ío 
punto di concorfo di due tangenti ; quefto 
diámetro biífechera la linea che unifee i con-
ta t t i : la qual proprietk della parábola fipub* 
fimilmente intenderedelF e l l i í f e e d e l i ' i p e r -
bola o. 

Genefi deW l^txho\A . Supponete un bailo» 
ne od una riga di fufficiente lunghezza, co
me I B , (fig. I Ó . ) fieno I ed H due punti 
centrali , cornfpondenti ai fochi di un' ellif» 
f e , neT quai fien attaccati de^chiodi ; quin* 
d i , legata all'eftremitli del baftone , una cor
da o un filo iungo i l doppio del bafVone, T 
altra fuá eftremita fia perforara , e sí fiffata 
ful chiodo, o ftile I ; . e T altro capo del fi
lo fi fermi con un gruppo , fu Taltro chio
do H : lo che fa t to , ponendo i l voftro dito 
ful punto B , dove i l filo ed i l baílone fono, 
legati afifieme, fate difeender tanto i l voílro 
dito , fin che abbiate appiicatOi con eflb , e 
unito tutto i l filo al baftone , o riga; eífen-
dofi frattanto aggirato i l baftone, come bí-
fogna di neceflita , attorno del centro I . Co
sí , col punto B , vértice dell'Angolo H B I , 
voi averetedeferitto una línea curva X B D , , 
che é parte di un'iperbola; 1'infera confian
do di quella curva che rifultera dalla cur
va X B D , che le ha aggiunta la curva Y D , 
prodotto della riga , e dell" operazione, in> 
quanto ér voltata all 'altro lato.. 

I n ol t re , trasferendo i l buco , od i l no
do del filo al chiodo I t ed attaccando T 

eüre-
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«Üremita della riga al chiodo H , voi de
ferí verete un1 alera iperbola , verticalmente 
oppofta alia prima , a cui puré íara íicnile 
ed tguaic . M a fe fenza mutar mente «el
la riga e ne' chiodi, folamente a ppl i che re
te un filo piu lungo ; averete un' iperbola 
di fpe/ie d>fF-rente dalla prima : e fe tut-
tavia ailungherete i l filo, averete ancoral-
íre forte d' iperbole ; finché alia fine , fa-
cendo i l filo doppio delia lunghezza della 
riga , averete Tiperbola cambiata in una 
Jiora retta-o 

Ma fe altererete la diílanza de' chiodi , 
colla íteífa proporzione con cui cambíate la 
diífereoza tra la iunghczza del filo e quella 
della riga ; in queifo cafo , averete delle 
iper.bole fegnate, che faran tutee della me-
defima fpezie , « a a vera nn o le loro parti 
fimiiari diverfe nella magnitudine. 

Per ul t imo, fe la Junghezza della riga e 
del filo fia ugualmente accrefeiuta , la lor 
differen/a íVattanto , e 1' intervailo de' chio
di reliando gU fteífi ; non gia defcriveraífi 
una iperbola difFcrente, o quanto alia ípe-
zie o quanto alia magnitudine, né altra co
fa che una parte maggiore della medefima 
iperbola. 

Decfi confeffare tuttavolta , che mol te 
proprieta delf iperbola meglio fi conofeono 
da un' alera maniera di generare la fuá fi
gura y ed é la feguente : Sieno L L , ed 
M M , ( f i g . 1 7 . ) linee rette infinite, inter-
fecantifi T una 1'altra , ad un qualfivoglia 
angelo, nel punto C : Da un punto , qual 
tu vuoi , come D , o e , fi t ir ino D c D d 
parallele alie prime linee ; ovvero e c , e d ; 
che , coíle linee prima t irate, fanno i pa-
rallelogrammi D <: C D , ovvero e c C J . 
Ora , concepite due lati del paralielogram-
mo , come D c © ¿ ¿ , ovvero c c e moverfi 
c o s í , per que lio e per quel verfo, che fem-
pre tengano i l medefimo parallelifmo; eche 
nel medefimo tempo le aree fempre re 11 i no 
eguah \ vale a diré , che D c , ed <? c refti-
JIO fempre parallele a M M ; z V> d o e d 
fempre parallele a L L ; e che Tarea d'ogni 
paralleíogrammo fia eguale ciafeuna all 'al
tra , un lato venendo accrefeiuto con la 
fíeífa proporzione , che Talero v i en dimi-
nuito: per cotal mezzo i l punto D , o e , 
deícrivera una linea curva dentro T angolo 
comprefo dalle prime linee -; che é quella 
ftefía che la deferitta di fopra. Cosí né piu 
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«é meno nelT angolo verticalmente oppoílo 
fara deferitta una fimile ed eguale iperbo
la ; fe i l paralleíogrammo C c K J , eguale al 
primo , fia fuppofto moverfi , nella fieíTa 
•maniera come poc'anzi : le quali iperbole 
fono, come giaabbiam deteo , chiamate/<?-
•%iont oppojie , o iperbole oppofle . 

I n ciafeuna figura , ¿ K é T afje trasvé?' 
JQ , o i l diámetro trafverfo deW iperbola o del
le oppofte fezioni ~j i l punto C- i i centro ;; H 
ed I i fochi. NelT ultima figura, tutee le l i 
nee che paffano per i l centro C , come / / ; , 
fono dimnetri : ma fe fi deferiveranno iper
bole negli angoli feguenti, come L C M , 
M C L , cotefte feziom chiamerannofi fezio-
ni feguenti'. e fe la diflanza del vértice pri
mario di cote (le iperbole da! común centro 
C , come C/J, C 7 , é eguale alia femitan-
gente K ^ o K &> , nel vértice primario d i 
quefte, cotefte fexioni fono chiamate fezio-
ni coniugate: e íutte le figure infierne i l fi-
fiema ipcrbolica. 

I n olere, i h T ordinata all1 aífe per lo fo
co , é eguale al principale latos re6\um; od 
al parámetro deiT aífe ; e i l diámetro i n -
detenrunaeo che é parallelo alie ordmate d* 
ogni dceerminato d iámet ro , chiamafi i i fuo 
'diámetro conjugato , 

Proprieta delP Iperbola . 1°, Qualunque 
diámetro , o linea retta che paífa per i l cen
t ro , biífeca tutée le fue ordinaee; cioé tut-
te le linee rette termínate da ambedue le 
partí della periferia iperbolica. 

2o. Le ordmate dell' aífe gli fono perpen-
dicolari; ma le ordinate del refto de'diame-
t r i fono oblique ai loro diametri: e tanto p i ^ 
oblique nelle fpezie diverfe , a diftanze egua-
l i dalTaííe , quanto piu la diíferenza degli 
angoli includenti le iperbole é maggiore: e 
nella medefima iperbola, di tanto piu obli
que, di quanto i diametri fono piu lungi 
dalT aífe r i m o t i . 

3o. Se linee quai fi vogliano, come H b 
e Q / ' , faranno femi-ordinate a qualfivoglia 
d i á m e t r o , come K D ; i l quadrato della fe-
mi-ordinata é al quadrato della femí-
ordinata QS come i l rettangolo K H D H 
é al rettangolo K Q D Q : e cosí i l quadrato 
é n é al quadrato ^ K , come i l rettangolo 
i b h b , é al rettangolo i a h a : ed alio fleífo 
modo per t u t t o . 

4o. I I latus reftum j o parámetro di ogni 
d iámetro , é una terza geométrica pro por-



152 C O N 
zionale al d iámet ro , ed al conjugato di ef-
í b , ( od alia fuá tangente, che é eguale ad 
eí íb: ) c ioé , fe i l latus reé\um d'ogni diá
metro, c o m e D K , é j / j ailor , come i l diá
metro D K é al íuo conjugato/J^, od alluo 
eguále « v ; cosí é cotefío conjugato 7 , o 
coteíla tangente a d ^ . E íiccome Tor-
dinata all' aíTe per i l foco é i ! principale la-
íus re£lum, cosí ell 'é piü che doppia deila 
minore diftanza del foco dal verdee. 

5o. I I quadrato d'una femiordinata, co
me Q r , é maggiore che un rettangolo fat-
to deü'abfdíTa D Q , tirata nel latus reftura 
del fuo proprio diámetro, come/: ed in fi-
m i l guifa , i l quadrato della íemi-ordinata 
h n , é maggiore che i l rettangolo deli' ab-
fciíía i b , nel latus re£lum nel diámetro/6 / . 
Dalla qual ú^pfíoKti •> o dal qual ecceífo, ha 
quefta fezione i l fuo nome. 

6o. Se da un punto dell' iperbola, come 
B ( f ig . 16. ) fi tirino linee rette ad ambedue 
i fochi , come B H , B I , la differenza di 
queñe linee faraf eguale aü'aífe D K ; co
me apparira fácilmente dalla delincazione 
fleíTa. 

7o. Se l'angolo H B I , comprefo da l i 
nee tirate ai fochi , fia biííecato dalla linea 
retta E B , coteíla linea retta fara una tan
gente ail'iperbola nel punto B . 

8o. Le linee rette L L c d M M , (fíg. 17. ) 
che inchiudono le iperbole , fono afintote 
dell'iperbole ; c ioé , fono t a l i , che ad eíTe 
da árabe le par t i , la curva vieppiü s'avvi-
cina fempre, ma non pub toccarle ocoinei-
dervi. 

9o. Le fpezie delle iperbole fon varíe , 
giufta la diverfa magnitudine dell' angolo 
L C M , comprefo tra le afintote: ma queít' 
angolo rimanendo TifteíTo; la fpecie dell' 
iperbola rimane immutata: puré fecondo le 
diverfe magnitudini de' paralleiogrammi , 
dai quai V iperbole fono deferitte , nafeono 
iperbole di diverfe magnitudini; fe l'ango
lo contenuto dalle afintote , é una linea 
retta , 1'iperbola é chiamata equilátera , o 
rettangolare ; ed i l latus reftum di tut t i i 
diametri fara ( come in un circolo) eguale 
ai diametri. 

Finalmente fe fian deferitte delle iperbo
le del medefimo alTe in diverfi angoli delle 
afintote , le linee rette , pependicolari all' 
aífe verran fecate in una data proporzione 
da tutte eífej e gi l fpazj pariraente inchiufi 

C O N 
tra le linee rette, o le ordinate, Taflepro-
Jungato e le curve, faranno nella raedeüma 
data proporzione. 

Io. Se le diftanze dal centro dell'iperbo
la , fieno prefe in una proporzione geomé
trica in una delle afintote , cosí che C I , 
C U , C i l l , C I V , C V , C V I , fieno in 
una continuata proporzione geométrica ; e 
fe da quefti punti fi tirino parallele all 'al-
tra afintote le linee, I I , I I 2 , I I Í 3 , I V 4 , 
V 3 , V I 6 , gli fpazj I 2 , I I 3 , I I I 4 , I V 5 , 
V 6 , faranno eguaii ira eífi. E confeguente-
mente , fe cotefia afintota C M fia fuppoña 
effer divifa, fecondo la proporzione de' nu
men eccedenti V un l ' altro in una ferie na-
turale , coteñi fpazj faranno proporzionali 
ai logaritmi di tutt i que' numeri. 

Proprieta comuni di tutte le Sezioni C o u i -
C H E . Da tutto i l detto fi pub raccogliere, 
i 0 . Che le fezioni Coniche fono in fe ñeffe 
un fiftema di curve regoiari , cnllegate, o 
afíini Tune alie altre ; e che una é cambia-
ta neli'altra perpetuamente , quando ell' é 
accrefeiuta o diminuita, in infinitum. 

C o s í , i l circolo, la di cui curvatura, fe 
ogni poco s'aumenti o fi fcemi, paí fa inun ' 
elliífe', e r e l l i í T e , i l fuo centro ritirandofi 
infinitamente , e la curvatura per quedo 
mezzo diminuendofi , é cambiata in una pa
rábola \ cd ogni poco che la curvatura della 
parábola fi rauti , ne nafce la prima delle 
iperbole i le fpezie delle quali , che fono 
innumerabili , forgeranno tutte ordinata-
mente mercé d' una diminuzione gradúa
le della curvatura; finché la curvatura fva-
nindo affatto , V ultima iperbola finifee in 
una linea retta perpendicolare all 'afle. Da 
donde é manifeño , che ogni curvatura re-
golare , fimile a quella d'un circolo, dal 
circolo íleífo fino ad una linea retta, é una 
curvatura cónica, ed é diftinta col fuo pe
culiar nome, fecondo i diverfi gradi di co
teíla curvatura. Vedi CURVA. . 

2o. Che i l latus redum d'un circolo, é 
doppio alia diftanza dal vértice : che tu t t i 
i ¡ati retti del l 'e l l i f l i , fono in tutte lepro-
porzioni a cotefta diftanza tra i l doppio e 
i l quadruplo, fecondo le loro differenti fpe
zie: che i l latus rcéUim della parábola é 
appuntino i l quadruplo di quella diftanza ; 
e finalmente che i lati retti delle iperbole 
fono in tutte le proporzioni al di la del 
quadruplo, giufta le loro varic fpezie. 

3o-
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^o. Che tutti i diametri nel eircolo e 

neirelliffe) s'interfecano Tuno l 'altro nel 
centro cklla figura dentro la fezione: che 
neila parábola fono tutt i paralkli fraloro, 
ed all'aííe ; tna che nell'iperbola s'interfe
cano l ' u " í ' a l t r o , ma cib fuori della fezio-
ne nel centro comune delle fezioni oppofte, 

4, Che ia curvatura , rifpetto al foco , 
in tatte queñe figure , é accrefciuta o di-
minuita proporzionalmente. 

C O N I F E R E , termine appücato a quegli 
alberi, f ru t ic i , oerbe, che portano un frut-
to fquammofo , d' una foftanza legnofa , e 
d1 una figura che s'accoña a quellad'un co
no; in cu i v i fono molti íemi , e quancio 
fon maturi , le diverfe celle o partizioni del 
frutto s' aprono , e ne sbucano o caggion 
fuora i femi. D i quefla fpezie fono gli abe-
t i , i l pino, i l faggio, e í imi l i . VediPiAN-
ta , e ALBERO . 

C O N I G L I E R A . Vedi W A R E N E . 
C O N I O , Matrice , neila fabbrica della 

moneta, delle raedaglie, e de'getti di roe-
tallo per comare, é un pezzo diacciaioben 
tempéra lo , quattro o cinque pollici profon^ 
do, quadrato nel fondo , e rotondo in ci
ma; su cui s'intagÜano di rilievo con pun-
zoni ed altri i ü rument i , le diveife figure, 
fegni, &c . che fi hanno da feolpire su le 
monete, &c . Vedi M A T R I C E . 

Quanto alia maniera $ intagliar CONJ , 
Vedi I N T A G L I A R E in rame. 

C O N I O , piü generalmente fi prende per 
un pezzo di metallo convertito in mone
t a , raercé TimpreíTione di certi fegni o fi
gure. Vedi M O N E T A . 

I I Conio fi pub definiré , per una fpezie 
di moneta, battuta col martelio, o a mu-
l i no . Vedi BATTER moneta. 

Percib, i l Conio é difFerente dalla mone
ta , come la fpezie da! genere. Moneta, é 
qualunque materia, fia metallo, o ¡egno , 
o cuoio , o vetro , o corno, o carta, o frut-
t a , o conchiglie , o noci , che corrono co
me un mezzo comune di commercio . Ve
di C O M M E R C I O . 

I Conj o moneta coniata, fono un ramo 
particolare di monete, cib di quelle che fi 
fan di metallo, d'oro, d'argento, o di ra
me, e bateute fecondo un certo proceíío o 
m é t o d o , chiamato, coniatura o coniare. 

OíTervafi da no i , fotto l'articolo M O N E -
T A , che 1'época precifa dell1 invenzione del-

Tomo I1L 
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la moneta non é nota ; ell' é troppo antí-
ca, per l i noftri annali ; e fe argomentaf-
fimo dalla neceífua e dall'ovvialitk della 
cofa, diremmo c h ' e l l ' é ftata quafi coeva 
col mondo. 

Se fieno d'eguale antichita i conj, fi pub 
aflai dubitare ; maffimamente che la maggior 
parte degli antichi ferittori , fan menzione 
efpreífa e frequente di monete di cuoio 
di monete di carta, di monete di legno &c. 
Alcuni per verita, ad onta di cib, fono di 
parere , che le prime monete fofierodi me
tallo : le ragioni che ne adducono, fon la 
fermezza, la nettezxa , la durevolezza de* 
metalli ; i l che tuttavolta piuttofto fa con-
chiudere , che le monete arebbon dovuto ef-
fere di metallo, ma non che lo fieno fiatc 
in fat t i . 

I I vero fi é , che i capí fieííi delle cofe 
furono le prime monete, cioé furon corren-
t i Tuno per 1'altro, per via di cambio : e 
la difficolt^ di tagliareo dividere certe mer-
ci , e r impoífibilita di fado fenza grave 
perdita , fu cib che prima induffe gli uo-
mini a valerfi dell'efpediente d'un médium 
genérale. Vedi C A M B I O . 

Quefto bensl dir pofliamo in favore dei 
conj o delle monete , che neli' uopo accen-
nato era naturale che gli uomini prima r i -
correífero ai metalli , come quafi alie fole 
cofe, la bonta, e per cosí diré 1'integrita 
delle quali , non viene diminuita colla d i -
vifione; oltre gli avantaggi di fopra efpref-
fi, ed i l cómodo di liquefarli, e ridurli d i 
nuovo in una mafia di qualunque mole o 
pefo. 

Probabllmente dunque , quefia proprieta 
de'metalli avvezzb prima gli uomini , che 
trafficavano a í i k m e , a computarli in luogo 
di quantitadi dtlle akre mercanzie ne' loro 
cambj; ed alia fine a foftituirli totalmente 
in lor luogo,* e si comincibla moneta: fic-
come Taltralor proprieta di confervarequa
lunque fegno , od impronta per un lungo 
tempo, l i confermb nel diritto ufo; ed ec-
co la prima origine de' Conj . Vedi M E T A L L O «' 

Ne 'pr imi tempi, ogni perfona tagliava i l 
fuo metallo in pezzi di moli e forme diffe-
rent i , fecondo la quantita che era da daré 
per queflo o perqueila mercanzia, o fecon
do la dimanda del venditore, e la quantitai 
ftipolata tra eííi: a tal fine andavano al mér
calo, carichi di metallo, a mifura della com-

V pera 
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pera da farfi , e rounití dcgli opporttmi flru» 
menti per farlo in pezzi o part i , e dibüan-
cie, per ifpacciarlo parimente, fecundo che 
Tuopo richiedea. 

Per gradi fi venne a conofeere ch' era piíi 
cómodo i'aver bell'e pronti i pezzi taghati 
c pefati : c pero che faceva mcítieri di dif-
ferenti peíí , fecondo i l valore delie diverfe 
derratc, tut t i quelli del medefimo pefo co-
iriinciarono a diÜinguerfi colla medefitma mar
ca, o figura : cosí i Conj o le raonete fu-
ron portati un paffo piu avanti . Vedi PESO. 

A lungo andaré, cominciando i l crefeen-
te commercio deíla moneta ad cíferc fturba-
to dalle frodi , si nei pefi, come nella ma
teria , v i s' interpofe la pubblica autorita ; 
c quindi nacquero le prime ílampe o ienpron-
tc della moneta; v i fuccedettero poi i no-
mi de' monetaj; e per ultimo 1' immagine 
del principe, la data , l'infcrizione o leg-
genda, ed altre precauzioni per impediré i ' 
alterazioni delie fpezie; e si vennefi a daré 
i l comptmento ai Conj . Vedi C O M M E R C I O , 

Su queílo piede e su quefta bafereggeog-
gidl la moneta : ell 'é divifa in reale od ef-
fettiva •, ed in irnmaginaría , o moneta di 
contó . 

I Conj moderni) o le fpezie f o n w í n n Et*-
ropa, Af i a , Africa, ed America. Tut te le 
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fpeiie o monetc correnti ne' quattro a-ngolí del 
mondo, in oggi , fono fatte di raetalli, o 
fon conchiglie, e frutti . I m c u l ü fono 1' 
oro , i'argento , i l rame, lo í lagno, ed i l 
piombo; a che íi pub aggiugnere un miño 
con certa proponione di argento e rame , 
chiamato ¿///o» , o lega. Vedi B I L L Ó N , & c . 

In Europa non é in ufo altra moneta , che 
d oro, d'argento, e lega . In qualchc par
te dell'Indie Orientali fi adopraí lagno, lat
ía e piombo: e quanto alie conchig'ie o nic-
c h i , ed ai f r u t t i , eglino fervono di mone
ta picciola appreífo diverfe Na i ion i nell' 
A f i a , ueir Africa, c nelP America . 

CONJ Ingleft. I n Inghi i íerra , le fpezie o 
monete correnti d' oro, fono la Guinea, la 
mezza guinea, i l Jacobus , i l Laureato, P ' 
Angelo, e la Rofe-noblc: le quattro ultime 
s'incontrano ©ggidl rare volte, eífendo fía
te quafi tutte convertite in guiñee , princi
palmente fotto i l regno di Cario I I . e di 
Giacomo I I . Vedi O R O . 

I Con) c? argento fono la Corona , la mez
za corona, i l Scellino, ed i l Sixpence, o fei 
fo ld i . Vedi A R G E N T O . I Con) di rame fo
no i l mezzo foldo Halfpenn) , e i lFar th ing , 
o fardino , la quarta parte d? un foldo d'In~ 
ghlltena. Vedi R A M E . 

Farthing. 

48 

120 

240 

960 

1008 

Valuta e propor^jom de CONJ Ingleft. 

Halfpenny 

24 

60 

i z o 

400 

504 

I i Jacobus 
I I Carolus T 
o Laureato _3 

Scellino 

5 

20 

21 

2L 
23 

!VTezza-Corona 

Corona 

8 

10 

4 f 

Lira di coa. 

Guinea o pezzo 

Nella Scozia, pegli articoli dell 'unione, 
determinafi che tutte le monete Coniate íi 
riducano alie Inglefi , e gli ñcífi computi fi 
oíTervino per tutto i l regno . Sia allora gl i 

Scozzefi avevano avute le Joro l í r e , i loro 
fcellini, e foldi, come in Inghilterra ; ma 
la loro lira non era che di ven t i foldi I n 
glefi , ed i l r e í b a proporzionej percib i l 

Joro 
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loro marco era i ¿ ~ f. Se022. corrente in Tn-
shilterra a i 3 j ti- ü loro nobie ( maneta d' 
oro di fei reeliioi, 8 foldi ) a proporzione. 

Oltre queín , aveano i l loro Peenre ( Tol
do ) Turnorea, ed i l rnezzo foldo , halfpen-
fe, i* 'oro Per)IIy) di quel á*Ioghilter-
ya; oltre la vile c balfa moneta degli Achi-
íon i , dei Babis, c Placks . l i Bodíe del 
íbido, T deir Achifon, ~ uei Babi , ed | 
¿cl piack. 

CONJ Franceji. L'un:ca món i t a coniata 
d'oro , oggidl correóte in Francia, é i l Lui-
gi d 'oro, con le fue divif ioni , che fono ~ 
e ~ ; ed i luoi multip i , che fono il doppio 
L u i g i , i l Luigi da quattro, o quadruplo . 
Vedi L U I G I . Sin al*anuo 1700, ebbero i 
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Gigli d 'o ro , e gíi Scudi, o corone i ojgor 
piü non vi fono. 

I Conj d'argento fono gli Scudi, le Co
rone, o i Luigi bianchi , con 1c loro di-
minuzioni , cioé ~ , e i e pezze di die-
ei foldi , c di fei * Vedi SOLDÓ , e CO
RONA . 

I Con) di lega (Billón ) fono di due fpe-
zie , c a c.na chiarnata fols \ a'cani di 15 
denari, a't.i di t i » A queíti aggiugne íl 
poíTuno i denari c irrenti nd Lioncfe, nella 
Proven/a, ncl Delfinaío, e in aítre parti . 
Finalmente il Comoái ramc , é i l Liard , agúa
le a tre denari , ed é ordinariamente ehia-
mato ñ Double. 

Valuta e Propovzione dé* CONJ Franceft. 

Dinaro, eguaíc a 
2 l Double 

d>un Fardin. ílerl. 

12 

240 

720 

120 

360 

Liard 

40 1 00 

^ol P a r i s , é cguale a 

Li ra , di Con, 

3 jscudo, o Corona 

o : o ; o : i 

o : o : 1 © : •§ 

o : 2 : 7 : 

11 Luigi $ ovo, o la doppla Francefe^ fu prima battuto peí valore di 10 Ike | 
dipoi alzatQ fin a 30 . ¿ípprejfa di noi e valutato l é f. fierl. 

CONJ Spagnuoli. Nella Spagna, e ne'pac-
l i , o Stati da lei dipendenti , íl CoWod'oro 
¿ la Doppia j al di fopra delía quale v' é la 
da due doppie, ed il pt izo di quattro dop-
pie ; e di fotto vr é k ixie77a doppia : a ebe 
debbefi aggiugnere i CaÜigliani d 'oro . Ve
di D O P P Í A . 

La moneta , o i Conj d' argento , fono la 
Piaftra od il pezio d 'otto r i a l i , e le fuedi-
minuzioni \ come puré i l Rial fempliee > 
colla fuá diminuzione. Vedi RE A L E . 

I Conj di rame fono gli Ochavos, o 0£ía-
vos, che fon di due forte, gli uni eguali a 
quattro Maravedís , e ordinariamente chia-
mati quana-y gli ahridoppj di q^uefliechia-

m%%\ double quarta: finalmente i maravedís . 
Vedi M AR A VEDIS . 

Debbefi otTervare , che nella Spagoa vi ha 
la moneta nuova , elavecchia. La vecchia , 
corrente in Siviglia, Cadice , nell 'Andalu-
fia, e in alcuni altri luoghi , vale 25 per 
Cento piü della nuova che corre in Madrid , 
a B.lboa, a S. Sebaftiano, &c . cioé 100 l i -
re moneta vecchia , eguagliano 125 lire del
la nuova. Quefta differenza £\ debbe al loro 
Re Cario I I . che nel 1688 , per impediré 
refportazione del dinaro neípaefi forañierí 
P alzo 25 per cento; i l che tuttavolta non 
ebbe l'efFetto fe non in parte, diverfe pro-
vincie íuítavia rinenendo Pandeo valore-

Va*' 



G O N C O N 

Valuta e Proporcione d i CONJ Spagnuoli. 

I I Maravedis vecchio, quafi eguale a mezzo fardino ñerí. 

44 

512 

2048 

Quarta 

2 

HE 
68 

272 

Odavo, o dsuble quarta 

1L 
136 

Reale, argento vecchio, egual a 

8 Pczzc da o t to , © Piaftra 

32 l 4 iDoppia 

o ; o : 

0 : 4 : 5 

o : i j : 6 

CONJ Portoghefi. Quei á*oro fono i l M i l - I loro Gw/ d'argento fono la Crorada, la 
feray, o S . Sttfano, e la Moeda d 'oro , o Patacca , o pezza da orto; cdil V in t em, di 
quel che noi chiamiamo , i l moidore ; che cui ne han due forte, Fuña d' argento, í* 
propriamente é la loro Doppia : fopra di altra di lega. 
quefta vi fono doppio moedas, o da due dop- I I Res é di rame , che ferve loro nei 
pie, e ledacinque. Vedi M O I D O R E , Dos- conti , come i l maravedis ferve alli Spa-
BLONE, &C. gnuoli. 

Res, o Rez, eguale a ~ d'un fardino flerl. 

20 

400 

IODO 

2000 

4OQO 

1 COCO 

Vintem 

20 

2 ^ 

100 

200 

^oo 

Cruzada 

j a r 

_5 
10 

25 

M i moeda, o mezzadoppia, eguaíea 

2 

_ 1 
10 

o : 13 : 6 

Moeda d'oro , o doppia 1 : 7 : 0 

2 j Donpin moeda , o doppia da due 2 : 14 : o 

6 lOucato d'oro fino ^ ^15 - o 

CONJ Ollanckfi. Quei d'argento f>no Co- zíone. Lo Stiver, o fcelüno ordinario , é di 
r o ñ e , o D o l l a r i , Ducatoni, F ionni , e shel- lega; i l Duyt , ed i l foldo , o Penny dr 
i i n i , ognun de'quaiCow; ha la fuá dimlnur rame. 

Penny 

6 

12 

72 

236 

708 

Duyt 

4 

8 

160 

480 

Gros 

- 2 

12 

40 

120 

Stuyvcr, o- fcellino común© 

6 

20 

60 

Scalino, o fcellin groíTb 

10 

Fiorino, o gilder 

ÍOollaro , o ducatone o 

7 

o 

o 

COKI Fiammght . Quei droro fono gP Quei d'argento fono 1 Filippi , i Rixdol-
Jmpenali, 1 Rules o Phi l ippi , gli Alber t i , l a r i , i Pa t agón^ gH Scalini . e Cuiden: e 
« le C o r o n e . quei di rame , Patardi. 



C O N £ S 7 
Patard, o foldo 

Penny 
8 

16 

288 

270 

2104 

Groat 

2 

6 

90 

Stiver femplice, eguale a 

20 

5o 

•^cellino 

3 

7 T 

Guldea 

Rixdollaro, dollaro, patag. 

2|- | Imperiale 

/. 

o 

o 

o 

o 

o 

o : 1^ 

2 : Q 

4 : 6 

11 

N o t i f i , che i l Rixdollar , / / dollar , ^ z7 patagón , /owo ^ «« díprejjh su la 
flejfa mi fura o valuta che la corona , o la pezza da otto. 

CONJ Tedefchi. Quei^d'oro fono ilduca- oltre i rixdollari e le ízelotte, che tut t i fo
t o , o unghtro, ch ' é di varic fpezie ; gli no di quefto metallo. 
Oboli del Reno, ed i fíorini: di queft'ulti- Quei di ratne, fono i C r e u z , o K r e u t z e r , 
ma forte ve ne fono parimenti d' argento 5 ed i l Fenin. 

Fenin, eguale a - j d'un fardino üerl. 

Creux, o Kreutzcr 8 

192 

i ? ! 
4^2 

24 

T 3 T 

480 

1068 

_14 

60 

109 

^ 3 

Dollar 

—; OboluS 

Tzelotte 

HE 
l l -o 

Guldcn, o fiorino 

Rixdol , o fiorino 1 í _ 
I o 

2 ^ í i f o I Ducato, ounghero 

/. s. 

o : 2 

o : 3 

o : 4 

o : 7 

o 

C O N J , o montitConiate ít allane, Tn Tía-
l i a , i diverfi Stati hanno diverfe monete cor-
renti » benché ve ne fien alcune di comuní 
a tutt i .• come ía doppia d'oro, e i l ducato 
ne e fiorino d'argento, che cfTendo di varj 
pefi , di vana finezza, e valuta, vedi íotto 
I ' articolo DOPPIA , D U C A T O N E , & C , 

I Con} peculari a Roma, fono i Giu.j d* 
argento , i Pignareili di lega \ ed i Baiocchi 
roer/zi baiocchi , e quattrini di R « m e . Vene-
zia ha i fuoi zecchini d' oro; le fue Giufline, o 
ducatoni e Scudi d'argento. Napoli i fuoi 
Carlvni . Mourgues ha i fuoi Monachi, o 
corone , ed i fuoi Luigi di íei foldi. Genoa 
i fuoi Crociati . Savoia e Piemonte , i fuoi 
Gigli ; tutto argento. Queíf ultimo Stato 
ha parimenti le fue Papirole , e Cavalle di 
lega. 

s. d. Sterl. 

Giulio , eguale a o : 6 

Baiocco 1-5 del "T 
>g iu l i o= J 0 

Pignatello \ \ 0 
del giuíio = y.o : o 

I . 

} 8̂ - fanmuna 
coiona f ian-
cefe 

Giuílina ~ 
Derhgue ^ \ 
la Giuíiiaa 

Car ' íno 
Monaco rr: 
Zccchmo rz: 
C r o c i a t o ^ 

:C | . fo ldo i 

di 4 d 'u ' i foMo, 
fardi-o quafi \ di 

no iterl. 
4 : 9 

0 : 6 
4 : 4 
9:2 
4-'4 
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í e l C O N 
1 Con) Sv'izzen , fono IcRatzC) 

2e, di lega . La ratza, eguaglia 
un Ibido üer). La biaza di Berna 
]'il ' ieiio piede che la ratza . 

I C O N ; Poiacchi. Oltre i Rixdollari iv i bat-
tati , cKe fon cornuni cogli altri paefi ; i 
Poiacchi batíono Rupie, Abras, e Groats. 

c le Bla-
di 

quafi su 

Ruppia 

Greca 

d> SterL 

« I 
O Í ed4 

CONJ Dane / i , foivo gli Horfe > i Marclubs > 
« b Scbctdal d*argento. 

i . d. Síerl, 
Horfe i : i i 
JMarclubs i : 6 
Sehefdai, duemarehí jol t ibs 3 : 3 

Coysj Svedefi. Quct d'argento fono le C r i 
mine , i CoraHni j ed i Cavalieri • Quei di 
lajue y i l Ruíl i^ue, , TAlieavre , Mareo e 
ronera , 

s* 
Crií l ina 1 
Caro! i no 1 
M a r k o 
Rouilique-y del mark Q 
Alleuvre - del rouftique o 

¿ .SterL 

5 f 

o i d i f e f 

La moneta Svedeíe t propriamente cosí 
á e t t a ^ é una fpezic di rame , aííai dolee e 
Enalleabile , tagüaío ín piccoli pezzi qua-
drati , o laminette , della groífczrza in cir-
ca di tre corone Tnglefi, e che peíano em-
que lire e mezza 5 Bampati ne'quattro an-
goli colle armi Svez/eO ; e correnti nella 
Svezia per un nxdollar, o pezza da otto .. 

CONJ Mofcoviti. V i fono due fpezie d i 
Copecs neli'Mofcovia , Tuno d' oro , l ' al-
tro d'argento \ 1'ultimo é chiamato anche 
Denaing, o Peo ce ̂  

I I loro Copec, o Kapekc 
d' ofo vale > 
flerl. raa corre ne1 ter-
ritorj del Czar per 

Copec d^argento , o de
naing di forma ovale, 
val 
iñerl. ma corre per un 
goco di piíu 

> 
> 
1 
\ 

"V 

C O N 

Polusk - del copee 
Moüorskc J del copec 

2T-
O-í-

CONJ Tunhefehi . La fola moneta d' oto» 
battuta ne' terriiorj del Gran Signore, é i l 
Sultanmo , chiamato anche Zecthino , 
ScenfF. 

Le loro piceoíe monete fono vi Parh , 
parafi, detto anche Pant , e Meid¿in , e 
A fpro, ambedue d' as g't á ÍO i 

o 

Sultanlno o secchlno ~\ 
x. ¿LSterl. 

cguale al ducato o' 
oro 

Para parat , o parafi 
Scakl d'Aleppo eSa^n- T 

derona J~ 
Aípro 

¿ioariamente , a esgione 
í a ; aon piu. di ~ T 

o : o*-; ma or-
della lega baí^ 

CONJ del le Cofie di B a r Baria . Le mo
flete coni&te correnti, nella Barbaria, fono 
Rubie , Medianil, Ziami , e Metecali; tut-
te d'oro : i 'ultima é battuta a Marocco , Is 
altre a Fez, in Alger i , e T u n i f i ; oltre k 
quaii han le Do«blas> d'argento , e le Bur-
b-as di rame . T u n i f i , le íue Nafare d* ar
gento, le fue Blanchille pur d'argento, e é 
i Feloers di rame * 

A l t r i Conj Africani , fono íl Merigal 
oro, che cotre in Sofala , e nel Regno di 
Monomotapa: ed i l Pardo d'argento , che 
corre in M o ü m b i c a . 

Rubia, eguale a 35 af-
p r i , o 

Menian , 50 afpri, o 
Zlana , zian , o dian 5-due 

menian i , o 

d. S&erl. 

: 9 

7 

5 

M e í e c a l , fpezie di ducato di divepfa fínez'-
za , confequentemente di diverfo valore^ 
donde naícono difficolta e imbrogli nel com-
mercio La differenza provient, per non ef-
fervi Zecca determinara e fola , né conia-
tori regolari in Marocco, ma ogni Ebreo,, 
ed ogni Orefice battono ducati al fuo modo» 
particolare in bottega aperea^ 



C O N 
/. ti, Sterl. 

DOU'DIC, «guale aSoafpri 4 - 6 t 
Burba T2 á' arPro 5 O 0 : ? ^ 

feio.urs fdeila blanquilla , o o : o e T Í 
jVíengal, fale circa 18 : o 
Pardo , 1 : 3 

C0NJ5 o monete ceñíate Verfiane. Elleno 
foco o d'argento o di rame ; egli non ve 
n ha d' oro : celia prima ípezie fono T Abaf-
í i , i l Mamoutl i , i l Shahi, e i l B i a i : dclla 
fe con da i l Kabesqui, e msizo Kabefqui ; 
per verita i l Te la , o Cherafis é oro; ma é 
piü toüo rnedaglia che moneta , benché ab' 
bia qualche coríb nci cotnmercio. 

Abafíi, eguale a 
Mamodi., abaífi 
Shalj ~ mamodi 

s. d. Síerl. 
1 = 4 T 
o : 8 Í 
o : 4 and -I 

BiíH , alcune relazioni fan valere queda 
moneta circa un foldo e mtzzo; maaltrclo 
danno per un termine di contó , che Cgni-
ca 10 dinari , o parte d'un Toman . 
Vedi T O M A N , 

Casbequi, o cabefqui, eguaglia r i d 'un 
penny o foldo Sterl. 

I I tela , o cherafis , d' ordinario fi batte 
quando un nuevo Re viene al T r o n o , c ful 
principio d' ogni anno nuevo i l fuo peío e 
valore é vario, 

CONJ Cineft. Per lo reame delia China , 
e di Tonquin propriamente non v i ha mo
nete ceñíate ; in luogo d'cfle, taglian que' 
popoii i l lor oro e i l loro argento in piccoli 
pez?i di diíferenti pefi , quei d' oro chiaman-
íi dagli Oiandefí , per la lor figura ehe fo-
miglia ad un battello, Golchuts: quei d' ar
gento chiamanfi XÍÍJIÍW da 'nat ivi ; e T a e l s á ^ 
Portoghefi. La loro moneta piccoia é di ra
me; dieci di quelle monete fauno i l loro 
fcellino, e dieci di quefli la loro corona, o 

Oltre q u e ñ e , hanno una piccoia moneta 
di piombo , racfcolato con la fchíuraa del 
rame; forata nel raezzo, per infilzarne pa-
recchie, e agevolare la numerazione: que-
ña fpezie é chiamaca Caxa, Cas, e Pitis ; 
e la cordicella che d' ordinario ne tkr t ¿ 0 0 , 
é chiamata Santa. 

Sonó quefte plachette cosí rompevoli > che 

C O N 15^ 
non cadeno mai íenza ícoppíare in rr.olti 
pezzi; e le ÍJ lalciano turra ta notteinac-
qua falla, s1 a í t accanocos l ímt tamai rePuna , 
aU'ahra, che non íi poííono ftparare. Ve 
ne fono di due fpezie, le grandi, e le pic-
cole. 

I I Gol thu t , é un pezzo di verga, che a 
3 1. 3 s. per oncia, comunementt «fcende a 
101 1. 5 s. flerl. 

Gl i altri golchut pefano folamente la me
ta; i l loro valore a propor/ one. 

I l Tae l , oleara, eguagiu 6 s. 8 d. fterl. 
La moneta di rame r F ^ - dei tael , o 

un pochetto piu che ~ d'un fardino. 
La Caxa - j del fardino ñtr l . 300000 di ef-

fe eguagliano quafi 56 i i r t O'iiandefi . 
La Caxa piu grande -—3- d'una piaí í ra , 

0 pezza de o t to . 
C O N J , o monete con late del Giappcne . 

1 Giapponeíi battono i loro Coupanti d'oro 
e d'argento ; e deile monete di rame con 
de' buchi nel mezzo, come quelie deila Chi 
na ; feicento di quefte fan o o i l tael. L'altre 
loro monete, o quafi monete, fono verghe, 
che tagliano come iChincí i di differenú pe
fi, principalmente tre ;.le piu grandi hanno 
i l peío di fei r ía l i , cioé48 tael , i l taelequi-
vaiendo a 75 Styveri Ollandefi. Le íteonde 
eguagliano ó tael e mezzo; e la terza ~ d' 
un riale , o un-tael . 

Oltre quefte, hanno una piccoia moneta 
d'argento, in forma di cecirotondi, di pe
ío indeterrainato, e che d'crdir>ano fi peía 
per maifi; i l pagamento comune facendofi 
per dieci maift^ che eqi^yalgono a un taeL 

Coupan t doro, che 
pefa un'oncia fei 
dramme : la fuá 
figura é lunga 
ovale; il piu 'un-
go diámetro feu
do circa quatrro 
pol l ic i ; ed il piu 
corto un poilice. 1 

A l t r i Coupapti d' ~\ 
oro; QV n 1 ¿tU 
primo, afeando 
no a circa 

Coupant d1 argén 
to , corren te a J" 

Moneta di r a m e . 

^ Sterl. 

• 

o : 4 : 6 

r i d' un fardíoo 
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CONJ , o monete coniate di Siam . Ne ' 

dominj di Siam fi battono monete d' oro 
cinque o fei grani piü pefanti che la mez-
za doppia di Spagna ; ma elleno fono piíi 
tofto pezzi di rarita e curiofita, che d'ufo 
nel commercio. 

La loro moneta d' argento é i l T i c a l , o 
Baat; le cui diminu/ioni fono ¡1 Mayon , o 
Seling, i l Foang, e Sompayc. Queíii pez-
i i fon turti d' un conio í írano: nella forma 
fomighano a noci , o mandorle un poco 
fchiacciate nell 'eí lremitadi; ed alcune fono 
fe fie o fpartite come i ferri de' cavalli. 

Sopra due de' latí v i fono alcune lettere 
Siameft. La loro moneta di rame, chiama-
ta Bia , é rotonda e grulla: al di fotto di 
que fia vi é i l cauris. 

s. d. Sterl. 
Moneta d' oro di Siam 7 : 0 
Tay l ó ; i i - ' 
Mayam, o mafs f-g del 

tayl 
Foang, — del mayam o : 2^ 
Sompayc ^ del Foang o i 17 ed | ^ 
Moneta di rame, ofardi- \ 6 
no di Siam J* 0 : 0 " 

} o = 5 Í ed 

CONJ delle Cojie e delF Ifole deir Indie . I 
principali, ed i piu generalmente correnti, 
fono i Pagodos, i Rupis , i L a r i n i , i Fanos , 
ed i Coupans ; ciafcun de' quali íi batte e 
d' oro e d' argento. 

Oltre queíie monete coniate generali, v i 
fono le particolari i a Goa , e S. Tomraafo, 
tT oro. Lungo i l golfo Perfíco , interno a 
Mecca, e per 1' Arabia, i l Larin . Lungo le 
coííe di Malabar, e a Goa, i l Pardao eXe-
raphin d'argento. A Baníara , i Fardofi; a 
Malabar, i l Tara ; a Siam i l T a y l , colla fuá 
diminuzione, i l Mayam, i l foang o i l fora-
payc, ed i l mezzo foang: tu t t i d'argento. 

A Surat, Agrá , e nei reílo dell' Indo-
fían, i Pecha o peíía, e Dudus, tutti di ra
me. I Bafarucos, e Chedas, di í h g n o . 

Pagodo , d' oro, 
denorainato dal
la fuá impron
ta , ch'é un Ido
lo Indiano 

/• s. d. Sterl. 

C O N 
l . 

Pagodo , d'argén- ^ 
t o , i l fuo valo
re é molto va 
rio ; i piu picco-
l i , 8 tangas , ed 
i l tanga 90 ba
farucos i tgua-
glia 

Rupia, d'oro 

f. d, Sterl. 

> o : 8 o 

T I : 6 
Rupia, d' argento , la fna finezza e valore 

variano : ve ne fono tre ípezie correnti \ 
cioé leRupie Siceas, le rupie di Surat, 
e quelle di Madras 

Rupie Siceas, val-
gono a Bengala 

di Surat 
• di Madras 

} 
s. d. Sterl. 

11 

3 

N o t i f i , che cib íi ha da intendere delle 
rupie nuove; imperocché delle vecchie, di 
cadauna fpezie, ¡a valuta é minore: quel
le di Madras, v.gr. non eguagliano che i r . 
11. d. flerl. quelle di Surat 
ceas 2 x. 4 

1 s. e le Si-

ÍÍ. Sterl. 
I I Larin , in for

ma d' un filo 
rotondo , o d' 
un cil indro, e-
guale alia can
oa d' una pen-
na, ed un poco 
fchiacciato ado-
gni eítremita , 
per ricevere 1' 
imprefílone. di 
alcuni caraíteri 
Perfiani o A ra
bie! 

Fanos , o Fanón , 
. d 'oro, é di di-

verfe finezze , 
peíi , e valori 
i l piü grande va- I 

I I piü piccolo o 
Fanos d' argento o . 
Coupant, Vedi CONJ del Giappone. 
S. Tommafo ^ : o 
Xeraphin 2 : 1 
Fardos 2 : 8 -

Ta 

I4-



C O N 
/. d. Suri 

T a r e o ¡ ©f 
Tica l . Vedi CoNjdi Siam. 
Pecha, o pefla, o : o f 
V o ü d o u , ~ di fanos, o T o * 

un poco meao che f * » 
JBararuco, o Budgerook , "> 

•i- di fardino. r 
Chedaéd idue rpe2¡e ,una 4 ^ 3 

ottogona corrente a 0 * 
L ' alíra rotonda o 

G O N 

M e 

i 6 i 
*. d. Sterl 

o-f 

CONJ del Mogo!. Ne'dominj del Gran 
M o g o l , v i fono leRupie, ieMamoudas, e 
Pechas; le prime e d 'oro, e d'argento ; la 
feconda di oro folo, e la terza di rame. -

Ve ne fono deli'altre monete coniatc , 
che fi battono dai Principi fuoi tributar], e 
dalle potenze confínanti, che appena corro-
no fuori de'lor rifpettivi territorj: in parti-
colare un piccolo Conio d'argento, battuto 
dal Redi Matoucha, i cui territorj fono fi-
tuati al Nord d ' A g r á , che ha i l valor deüa 
pecha del Mogo l , ma che pefa altrettanto. 
I ! Raía , o Príncipe di Parta jajamoula , al 
Nord di Patua, parimenti batte alcunepic-
cole monete, sí d'argento come di rame , 
di poco valore. I I Rala, d'Ogden , che co
manda tra Brampour, Serouge , e Amada-
bath , batte un piccol Conio d'argento, e-
guale a fei foldi íierl. ed un altro di rame, 
che vale un mezzo foldo. URediCheda e 
Pera, batte una moneta di ñagno chiamata 
eheda . 

I I Re d'Achem, piccoli pezzi leggieri d' 
ero , che valgono circa quindici foldi fterl. 
e de' pezzi di latta, ottanta de'qaali egua-
gliano i l foldo Inglefe, correnti nclle Ifole 
di Sumatra, I l Conio d'oro del Re di Ma-
caífar e Célebes, é prefo dagli Oiandefi per 
un fiorino. I I Re diCamboya batte foltan-
to pezze o monete d'argento o di rame: i l 
fuo oro, di cui abbonda , vien negoziato a 
pefo. I I Re di Java e Bantam , oella me-
deíima l í e l a , e quelli delle Ifole Molucche 
battono folamente Conj di rame: permet-
tono i l corfo di monete forertiere d'argento 
ne' lor territorj , ma noo ne coniano ai-
cuna . 

Tomo I I I . 

>0 
o 

1E 

5 l 

04* 

1 

Roupía . Vedi CONJ 
Cojk &c. deinadisi . 

Mamouda, o. mamotha, i l 
fuo valore non é fiíío : \ 
nel regno di Mazarate , i l f 
gran mamouda é eguale a J 

I I piccolo , é mezzo i l grande 
Pecha. Vedi COK} dell'Ifo

le &c. d*W India . 
Moneta d'argento di Matou

cha 
Moneta d' argento del R e 

d' Ogden 
• Moneta di rame delloíleffo 

Cheda . Vedi CONJ del? Ifo
le &c. ¿e / / ' Ind ia . 

Moneta d' oro del R e di A-
chem 

Moneta di ferro bianco o 
lata dello fteffo 

Moneta d' oro del Re di Ma-
caíTar, prefa dagli Ollan-
defi per un guilder, 

A l numero di monete Cómate correnti t 
le quali hanno nomidif l int i onde fpecificar-
l e , fe ne ponno aggiugnere piíi altre , si 
dell' Europa come dell' Afia , denomínate fo
lamente e conofeiute per i l loro valore: ta-
l i fono quelle femplicementechiamatepfzzff 5 
colla giunta del loro prezzo ; come nella 
Spagna, la pezza da otto r i a l i , in Inghi l -
terra i l pezzo di z i fcellini , o la guinea; 
in Francia la piece da 4 franes , piece de dix 
fols'-, piece de quatve fols &c. de 30 ,15 , 
4, 8cc. denitrs. Vedi PEZZA, e PIECE. 

Conchiglic & nicchi , correnti per monete, a 
per CONJ . Quefte fervono in moiti luoghi per 
monete; e portanfi dalle Maldive; i l loro 
nome nell'Indie é quello á'icovrieí: fulle ce
ñe dell'Africa mutano i l loro nome in quel
lo di bouges. 

Nell'America prendono un terzo nome» 
cioé di porcellane. Queñe ultime per verita 
non vengono dalle Maldive; trovandofi nell' 
Indie Occidentali delle conchiglie molto íi-
roih a quelle dell' Oricntali . 

Nel Regno di Congo v' é un1 altra fpe-
2,ie di nicchi , detti zjmbi ; benché alcuni 
vogüano che fieno la íleífa cofa che i c ^ w . 

Courie, coris , o bouges , fono conchi
glie bianche , che corrono particolarmente 
negli Siati del Gran Mogol 3 elleno fi ca* 

X vanq 
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•ano di fotto térra dagl' Ifolani delle M a l -
dive; feíTantaeinque íi computano cquiva-
lenti al Pone ,{ che é un picciolo Conio di 
rame , del valor di rnezzo foldo ñerl. lo 
che riduce ogni Couris a r - j - d' un foldo 
fterh 

L e porcellane fono a un diprefíb su 1' iftef-
fo piedc o valore che i Couris . Vedi POR-
C E I X A N A . 

Zímbi , c conio corrente fopra tutto nei 
regni d' Angola , e del Congo . Due mila 
zimbi fanno quello che i Negri chiamano 
un maciuto; che non é moneta reale , di tal 
non eífendovene in quefla parte d 'Africa; 
ma un termine di computo: cosí: due col-
telli Fiarainghi , gli Üimano unmaeute; un 
hacino di rame, di due lire di pefo , e do-
dici pollici di diámetro , tre macuti ; uno 
ícoppiet to, dieci, &c. 

Frutt i correntt per monete ^ O C O N J . V i fo
no tre fpezie di frutti ufati per Cora/; due 
neir America , particolarmente appreífo i 

C O N 
Meíficani , che fono i l Cacao e i l M a i z ; i ' 
altra neile Indie Orientali , doé le Mandor-
l e ; cola pórtate da Lar , e che nafcono ne' 
deferti dell' Arabia. 

Quindici noci di cacao fono üimate equí-
valenti ad un riale Spagnuolo, o fette fol-
di fter!. Vedi CACAO . 

I I maiz, o grano d'India ha ceííato d' 
cífere moneta coraune dopo la fcoperta 
dell'America fatta dagli Europeí . 

Le mandorle fono principalmente úfate , 
dove non corrono i couris , Secondo che 
l'annata é piu o meno favorevole per que-
fto frutto, i l valor di tal moneta é piíi alto 
o piu baífo: in un anno comune, quaran-
ta mandorle fi fanno tguali a un pefcha , o 
mezzo foldo ítcrl. ficché ogni mandorla é 
¿-^ di fardmo. 

CONJ ant'tchi fono quelli , ch' ebbero 
principalmente corfo appreífo i Greci , gli 
Ebrei , ed i Romani . 

V i CONJ Ebraki , i valor* G h proporzloni fono come fegue, 

Gerach — — —«m. . . 
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e proporcione de* CoNj nntkht Greei. 
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Secando la no(1r« propor-"!/. s. d .St i tL Nota , D i quefti , la drachma, i l didra 
chraon, &c . erano d'argento; gli altri per zione dell'oro al!'argento j i r o o : ^ 
la piíi parte di ottone. Le a'tre partí come V e r a n o parimenti loftater-v 
tridrachmon, trioboius & c . erano qualche cyzicenus , che fi cambiava C . o : i 8 ; í 
voita coniate. per 28 drachrae attiche, o £ 

Nota p u r é , che la drachma qui fi íuppo- Stater philippicus , c ñater 
ne col piu degli autori, eguale al denarius: alexandrinus , del raedefimo 
benché v i fia ragion di credere che la dra- valore 
chma foffe alcun che piu peíante . Vedi 
DRACHMA, e DENARIUS. 

I I Como, o la maneta Greca d' 
oro era lo ftater aureus , che pe
ía va dne drachme attiche, o 
la meta dello ílater argenteus; Voi 16 '.i-^. 
e che cambiavafr coraunemen-
íe per 25 drachrae attiche d' 
argento; nella noüra znoneta» 

/. $. ¿¿.Sterl. t iche, o 

Stater daricus, fecondo Gio " l 
fcffo, valeva 50 drachme at y - l i t z ' . ^ 

Stater crsefcius, deiriflcfíb 
valore» 

X 2 Wak* 



C O N C O N 

Valuta e Proporcione dé* CONJ RomanL 

T e r u n c i u s 

Semilibella 

10 

20 

40 

Libella 
As 

20 

5 

10 

> 

Q.uinarius "V 
Vidoriatus J* 

2 Denarius 

TJoti , di quefti i l denarius, i l vitloriaíus} 
SI feftertius, e qualche volta Tas , erano d* 
argento, i | refto di otfone. Vedi A s , &c. 

Furono anche talor coniati di ottone , o 
Bromo, i l í r iens , i l fextans ) T uncia s la 
íextula , e i l dupondius. 

La monata conlata d' oro f iP /. á, SterL 
appo í R o m a n i , Vaureuf 
pefava generalmente i l doppio 
¿e ldena r iu s ; i lcui^alore,fe- ^-1 :4:3-
condo la prima proporzione | 
<3i coaiatura , mentovata da I 
P l in io , £u í J 

Secondo la p r o p o r z i o n e , ' ^ . ^ . 
«Le corre in oggi tra noi 

Seeondo i f proporzione de-"! 
cupla t mentovata da L i v i o , p 
£ da Giülio Polluce 

Seeondo la» proporzione*^ 
mentovata da Tácito e che in-
valfe di poi» fecondo laq.ua-
le P aureusí í eambiava per 25 
denari, i l fuo valore 

o : 12 t 

o : i d : i - I 

COENIO * in íTgoificazione d i o Bkt-
r<r. Vedi CITNEO . 

C O N I U N C T I V A , túnica , adnata , ©• 
aliuginea^ nelí' Anatomia, é la membrana 
la piíi efteriore del!'occhio ; cosí det ía , per
ché inshiude tutte V a l í re ; o perché lega © 
jcgge 1'oechio nella fuá órbita . VediADNA-
S a , ed OCCHIO . 

EU* ^ molto lifcia ) qaandr é fana, di co
lor bianco> come alabaflro, onde per ordina
rio chíamafi i l blanco d d £ occhio* 

s. d. qrí. Sterl 
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DIcefi ch' eirabbia Torigin fuá dal peri-
cranio , e che ella non fia altro che una con» 
tinuazione od eñenfione di t i fo . Vedi PE-
RICR ANIO . 

Non inveñe i l globo dell' occfiro intero 5 
ma termina nell' orlo delía fclerotica . Vedi 
SCLEROTICA. 

E! coperta di un milTione di fottiliíííme 
vene ed arterie, che mai nan appaiono , fe 
non quando i l moto del fangue é piíi rápido 
del folfto, come nelle oftalmie y e quando 
i vafi fono piü pveni che airordinario , come 
nell' ubbriachezza. 

C O N J U R A T I W ñ t ú s ; vedi 1' Artico lo 
FRATRES . 

CONNESSIONE , o connexio , una reís* 
zlone, per cui una cofa s' attiene ad un1 air 
t ra , o ne dipende , 

Le propofizioni- d' Euclide hanno tal oorp* 
nejfione tra eííe, che ['ultima non pub fuíTf 
ílere fenza la prima. I Filoíoñ fono imba-
razzari nelío fpiegar la maniera- deUz connef' 
fione tra 1'anima ed i l corpo ; tra le cagio-
ni e gR effetti, &c» Vedi A N I M A . , CAI> 
s&y &c» L í u n o i n súfan c .1 ; •-.••«.. 

C o N N E s s i O N E y o contimuta nel Drama > 
soníiíle nell' unione delJediverfe fcene.. V e 
d¡ CONTINÜUM-

Quando le fcene d'un atto ñ fuccedon©> 
Tuna airalrra immediatamente, e fono ¿o-
sl aecozzate ed unií-e, che mai la fcena o i l 
featro non reñí- vuoto, dicefi che é ílataof» 
fervata la conneffione * Vedi TRAGEDI A ,&Cc»-

C O N N I V E N T E S valvu-U nell* anato
mia fono eerte grinze, o corrugazioni neir 
interior raembrana^ dei, due gran di inícíll-
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t i l , \\ jcjunum , e 1'ileum . Vedi Itf-
T E S T I N I • 

£jleno fono fórmate come le rughe dello ílo-
maco, cioé ín quanto che l'interiot membrana 
¿piú grande che 1' efleriorc. VediSTOMACO. 

Qucfte picghe, o corrugazioni , fecondo 
che penfano alcuni Anatomici , fanno in qual-
che contó 1'ufizio di vaivole; diftendendo i 
meati, e per confeguenza impedendo i l mo
to de' !or contenuti : per lo qual mezxo le 
kttee hanno piu tempo d' imbeverfi del chilo. 
Vedi LATTEA , CHILO, DIGESTIONE, &C. 

CONNOISSEUR , termine Francefe , 
ufato nella Lingua Inglefe da poco in qua 
e dinota letterairaente una perfona ben ver-
fata in una cofa; dal verbo connoitre, cono-
fcere, intcndere . — Quindi nel linguaggb I n 
glefe fi prende il Connoiffeur per un cri t ico, 
o per una perfona che é giudice perfetto, o 
gran raaeftro ; particolarmente nelie m a fe
rie di (cultura, e di pittura. 

C O N O , nella Geometría , é un corpo fo-
l ido , che ha un ciccolo per bale, e termi
na in cima in un punto > o vértice , Vedi 
Tav. CONICHE, fíg. 2. Vedi pure^SOLIDO, 
CURTICONO, e TRONCATO . 

I I cono generafi dal moto d' una linea 
retta, K L , attorno d'un punto immobile 
K , chiaraato i l {uo vértice, lungo la circon-
ferenza d'un piano, chiamata la fuá bafe , 
M N : o poffiam concepirlo generato dalla 
rivoluziooe del triangolo K L M , attorno 
dflla linea retta K, L , che e chiamata l'^í/e 
del cano , e K M che é i l fuo lato. Vedi 
ASSE, &.C. 

Se l'aíTe é perpendicolare alia bafe, dlcefi 
un cono retto; e fe é inclinato , od obbli-
quo, un cono [caleño . I coni fcaleni fon di 
bel nuovo divifi in ottui' angolati, e in acuS 
angolati. 

Euclide definifcc il cono per una figura fo-
lida , la eui bale J IU) circolo , come C D , 
íig. 3. cd é proiof . i íhl l ' intera rivoluzione 
del piano d'r.n t/tangoio rettangolo C A B , 
intorno aila gamba (era/) perpendicolare 
A B , fe chuela gamba, o aflfe, é maggiore 
che C E , mezza la bafe , i l folido prodot-
to é xxxx tono acu i angelo : fe minore, un co-

Hit anp/J 
golo> 
no otidit angola ¡ e íe eguale, un cono rettan-

Ma la definizione di Euclide fi eflenáe 
¿o.canto al cono retto, eioé al cono i l cui af-
m t ad angoli rgtti alia bafe i e non ai eam 

C O N r¿rs 
obliqui , raffe de'quali non é ad angoli ret-
t i alia bafe. 

Per avere una piíi genérale e comprenfi-
va deferizione del cono^ la quale ¡nchiuda i 
conij retto e obbliquo, fupponete con pun
to immobile A (fig. 4.) fuori del piano del 
circolo B D E C ; e fupponete , che una l i 
nea retía A E , tirata per coteüo punto, e 
prolongara indefinitamente da ambi i verfi , 
fía raoífa attorno della circonferenza del cir
colo ; le duc fuperfizie che nafceranno da 
queíto moto, fono ciafeuna chiamate fuper
fizie cónica i raa prefe congiuntamente , fo
no chiamate fuperfizie venicalmente cppofle^ 
e foltanto fuperfizie oppofie . Vedi OPPO-
STO. 

I I punto immobile A , comune ad ara-
be le fuperfizie, é chiamata i l vértice \ i l 
circolo B D E C la bafe\ la linea retta A C , 
tirata per lo vértice A e C , i l centro della 
bafe; e fe fia indefinitamente prolungata , 
V affe ; ed i l folido comprefo fotto la fu
perfizie cónica e ¡a bafe , é un cono. 

Proprieta del CONO. — IO. V área o fu
perfizie <£ ogni cono retto , efelufane la f u á 
bafe, $ eguale ad un triangolo la cui bafe h 
la periferia , e /' altezza i l lato del cono . Ve
di TRIANGOLO . 

Ovvero , la fuperfizie curva d' un coni 
retto , é all' área della fuá bafe circolare , 
come A C (fig. 3.) lunghezza dell'ipotenu-
fa del triangolo rettangolo che lo defenve, 
a C B , bafe del medefimo triangolo : vale: 
a d i ré , come l'obliqua akezza del cono al 
ftm¡diámetro della bafe . 

Quindi , la fuperfizie d' un <:o?3o retto é 
eguale al fettore d' un arcólo deferitto ful 
lato del cono) come un raggio , il cui arco 
é eguale alia periferia del cono ; ed ha pee 
cib la fteífa proporzione alia íua periferia t 
che ha i l diámetro della bafe al lato del co-
no. Vedi CIRCOLO . 

D i qui ottentamo un método di deferivere 
una rete, o gabbia , che appuntino copra un 
ceno. — C o s í ; col diámetro della bafe A B 5 
( T a v . Coniche y fíg. ó. ) deferivete un circo
l o , e prolungate i l diámetro in C , finché 
A G fia eguale al lato del cono. A 2 A G 
ed A B determinati con numeri , e gradí 
3<5o, tróvate una quarta proporzionale ; e 
col raggio C A , ful centro C , deferivete 
un arco D E eguale al numero di gradi tro-
vato j i l fettore C D E col circolo A B ? 

fa& 
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fa:a una m e o una gabbia per íl eom 
r e í t o . 

Se , poi , i l lato d* un cono íroncaío fe-
pareraífi o nmoveraffi da A in F , ed urt 
arco G H fia dcfcritto col raggio C F ; tro
vando una quarta proporzionale a 360o , aí 
numero de'gradi dell'arco G H , ed a F C ; 
edi la determinando i l diámetro del circolo 
I F r noi avereraouna rete, o.d uncoperchio 
per i l cono troncare , 

Imperocché C D B A E é una rete per lo 
ecuo intero j C G F I H per lo cono mozza-
to ; e percio , D B E H I G per i i com 
troncato» 

2.° CONI , e ptramidi > aventt le medefi-
bajt ed ahltudlni , fono eguait gil uní 

aglt a k r i í Vedi PIRÁMIDE. 
Qra^ egli é moftrato ^ che ogni prisma 

triangolare ÍJ pub dividere in tre piramidi 
cguaU i e pet5 che una pirámide triangolare 
é un terza d' un prisma y che fta su ¡a mede-
íima bafer ed ha la medeGraa altezza. 

Quindi , poiché ogni corpo moltangolo fi 
pub riíoivere in corpi triangolari t, ed ogni 
pirámide é una terza parte di un prisma 
avente la medeíima bafe ed altitudine; poi-
ché un cono pub efTere ftimato una pirámide 
infínitangola, ed un cilindro un prisma in-
finitangolo; un cono é la terza parte d 'un 
cilindro , che ha la mcdcíinfia bafe ed al
titudine 

D i qua ottemamo un método di m 'tfuraré l a 
fuperfizie, e la folidita dt un cono e di un ci
lindro .. Cosí , quanto alia folidita :• t róvate 
Ja folidita di un prisma, o di xxn cilindro,, 
aventi la íieíía bafe che \\ eono o la pirámi
de.. Vedi PRISMA e CILINDRO.. — Tróva
la la quale,. divídetela per 3 : i l quoziente 
fara la folidita d'un cono y o d' una pirámi
de . C o s í , "ü.gr, fe la folidita d'un cilindro" 
fara 605592960-, fa folidua del t ow trove-
íaíTi 201864320. 

Quanto alie fuperfizie ¿ quella di im cono* 
retto íi ha moltiplicando la femiperiferia 
della bafe nei lato^ ed aggiuagendo i l pro-
dotto alia bafe 

Supponete » ex. gr.. vi diámetro- de! cono> 
N M ^ ( fig. 2. } 56 , la fuá periferia fara. 
17584*', e la bafe 246170"' . Supponete 1' 
altitudine é tW sííe K L , 246//' ; poiché 
I M !sfe.|NM = 28% e K M 2 = L K L 2 ' 4 - L M 2 
= r 60 516 4 - 784 ~ 6 Í 3 0 0 , K M ~ 2474"'/., 
Confe^uenitmente y la fuperficie del cono f, 
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efclufa la fuá bafe, é 4 ° 3 1 0 ' 2 8 ' 1 6 ' " ; ed i l 
tuí to affieme 455645760. 

Quanto alia mifura della fuperfizie, e dell a 
folidna d'un cono troncato, A B C D , ( fíg, 7. ) 
Data la fuá altezza G H , e dati i diaraetri 
dclle fue bafi A B e C D , trovinfi le lor cir
cón ferenze . 

A l quadrato delTaltezza C H , aggiugni i 
quadrati della femidifferenza dei raggi A H » 
c daír aggregato eftraggi la radice quadrata, 
che dará i l lato A C : la femifomma delle 
periferie, moítiplicate per quedo j a t o , da la 
fuperfizie del cono troncato 

Per trovare la f u á folidita : Come la dif-
ferenza del femidiametro A H é alT altitudi
ne del cono t r o n c a t o C H , cosié i l maggior 
femidiametro A F , ali' altitudine dell' inte-
rocowoFE. Trovatoqueflo, íbttraggi Tal t i 
tudine del cono troncato GF , che lafcera quel
la átlcono levato v iaE G . 

Trova la folidita del cono CED , ed AEB ; 
fottraggtl' altra daqueíía ; i l rimanente fara 
la folidíta del cono troncato A C D B * 

Quanto alie fezioni del CONO , vedi CÓ
NICA Sezione. — Quanto alia ragione de 
CONI e de' Cilindri y vedi CILINDRO . —> 
Quanto ct centri di gravité e dr ofcillazions 
d u n CONO, vedi CENTRO. 

CoNr delle fpezie piü alte, fon» quelli le 
cu i bafi fon cireoli delle fpezie piu alte ; e 
fon generati con- fupporre una linea retta 
filfa in un punto, in al to, benche concepi
ta capace d'eííere efiefa piuomeno, fecon-
do i l bifogno; e moíTa o portata intorno á ' 
un circolo. Vedi CIRCOLO.. 

CONO di raggi , nell1 óptica , ínchiudc 
tu t t i i diverG raggi che cadonodaogni pun
to d'un radiante> su la fuperfizie d̂  un ve-
tro.. Vedi RACGIO.. 

C O N O I D E , nella Geometría , utr corpa 
folidOy raíTomiglianre ad un cono, in que-
fio, che in vece d'un circolo perfetto per 
fuá bafe,, egli ha uns elliffe , o qualche al-
tra curva che v i fi avviciua. Vedi CONO ., 

11 Conoide é prodotto dalT intera circon-
voluzione d' una fezione cónica aítorno del' 
fuo aífe; e fecondo la denominazione della 
íezione , da cui é generato, egli é denomi-
i¡ato diveríamente | v.. gr. fe i l foiido fia 
prodotto dal moto d' ^n» parábola egli é 
ch¡amato conoide- paraBolicot fe da quelio d* 
unTiperbola ,. un conoide iperbolico , edutico-
noide ellittíco y od urr sferoidequand'e pro-

dot* 
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¿otto dalla ronxione d'un'eiHíTe , intornod1 
uno -de' ^1°' tfflfi • Vedi IPERBOLICO , PARA-

I I famofo folido della mínor ref i f tam , 
hanno dimoñrato i l Neuton , Fatio, ed i l 
jVIarchefe deH'Hopital, efifere un conoide. Ve-
¿i SOLIDO, CRESISTENZA. 

CONOIDES, OCONARIUM, é un nome 
dato dagü anatomici ad una ghiandola tro-
vata nel terzo ventricolo del ccrveíio , fo-
migüante ad una pina; donde M , des Car
ies la chiamb glándula pinealis; e v i poíc la 
fede delP anima razionale , Vedi PINEALE 
Glándula , 

C O N S A N G U I N I T A ' , relazione di pa
rentela, tra períone de! medefimo fangue, o 
ufeite dalla medefima radice. 

I I matrimonio é proibito dalla Chicfa fin 
al quarto grado di Cow ^ í í / W r ^ , inclufive; 
ma per la legge di nítttrra , Ja conlanguioita 
non é óbice al matrimonio , fuprché nella l i 
nea directa. Vedi G R A D O . 

La Confanguinita termina nel feíto o fet-
timo grado , eccetto che nelia fucceiíujne 
alia Cori.na; nel qual cafo la conjanguinitcí 
continuaíi air infinito, 

I Giureconfulti cbiamano fratreí conjan-
guinei •> quei che fono nati del medefimo pa
dre; e jratres uterini quelli che iono íoltanto 
figliuoli della rtelia madre. Vedi FRATELLO. 

Secondo T opinione comune, i confangui-
nei non potevano querelarfi d'un teftamen-
to inofficiofo, cioé d'effere diseredati fen-
za caufa , eccetto che ín cafo della turpí-
tudine della perfone, coftituita erede in lo
ro vece. Ma Van Water fi iludía di raoüra-
re i l contrario; ed argomenia per foftenere 
che i Confanguinei potean mover lite e que-
rela de inofficiofo tejlamento^ eziandio quan-
do i l teltamenro non era fatto]in favore ¿Tuna 
perfona incapace, 

CONSCRIPTOS , un termine popolare 
nella Storia Romana, ufato parlando de'Se-
nator i , ch' erano chiamati paires conferipti 
a cagione che i loro nomi erano feritti nel 
r u ó l o , o catalogo del Senato. Vedi SENA-
TOR, e PATRES . 

L i v i o , lib. i . cap. i . dice , che quando 
Bruto empi i luoghi de' Senatori rimoffi da 
Tarquinio, con altri eletti fuor dell'ordine 
equeftre, coteíU nuovi Senatori cbber 1'ap-
pellazione di patres conferipti fenza alcuna 
diftinzione. 

CON ! 5̂  
_ C O N S E C R A Z ' O N E , l 'atto di conver

tiré , o feparare una cofa profana o comu
ne, ad un fine od ufo p ió ; con certe ceri-
monie, preghiere, benedizioni , & G . appro-
priate a tal uopo. 

La Confecrazione ¿ íl rovefeio del facrile-
gio e della profanazione , che confiíle i t i 
pervertiré una cofa me (Ta a parte e deítinata 
per un pío fine, aduno feopo profano e po
polare . Vedi SACRILEGIO, 

I I Vefcovo confacra una Chiefa , od un 
cálice ; i l Papa confacra medaglie , agnus 
De i , &c. e concede Indu'genze a quelli che 
l i portano addoífo con divozione. 

La confecrazione o dedicazione d' una Chie
fa , é una cenmonia epifeopale, che coníi-
fie in un gran numero di benedizioni, con 
aíperfioui, ed unzioni del crisma, &c. su 
le muraglie , si di dentro come di fuori . 
Vedi CHIESA, 

l i coüume di confecrare perfone , templi , 
a l tar i , veí i imenti , uteníi l i , &c. é antichiffi-
m o ; e tutte le ccnmunie ne fono preícrit-
te fin iotto la Legge vecchia. SottolaLeg» 
ge nuova , quando quede coníecrazioni fi 
nfenícono agli u o m m í , e fono adempite per 
ordine di GesaCri i lo , propnamente allora 
íi chiamano ordinazioni ; eccettuate quelíe 
che fi compiono lopra de' Vefcovi , e ntlla 
creazione de 'Re, che ancor ntengono il no
me di confecrazione. VediVEscovO, e RE ; 
vedi anche ORDINAZIONE. Quelle chefola-
mence confidono in una cerimonia inftitui-
ta dalla Chiefa , fono pih propriamente chia-
mate b e n e d i z i o n i . c á i BENEDIZIONE. 

Quando nguardano Chiefe , a l tan, vafi , 
&c. fono in ngore chiamate dedicazioni. V c i 
di DEDICAZIONE . 

CONSECRAZIONE , in fenfo particolarí fi 
prende per la benedizione degli elementi nelT 
Eucariftia. Vedi EUCARISTÍA. 

Ella fi definiíce, per una converfione del 
pane e del vino nel corpo e nel fangue rea-
le di Gesu Crifio : e con un tale feopo e fenti-
mento, i l facerdote folleva 1'Odia imme-
diate dopo la confecrazione, acciocché i l 
popólo l 'ador i . Vedi ELEVAZÍONE. 

V i é una grande controverfia tra le Chie
fe Latina, e Greca , circa le parole della 
Confecrazione: 1' opinione comune de' Cat-
tolici Romani , conforme a San Tommafo 
ed alie fcuole , é che la confecrazione 
he e del vino confidein quede parole, ^«c-
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fio e i l mío corpo, quefio % ti mío fangue. I 
Greci , al contrario , a tmbuiícono i l cara-
biamento degli elementi ad una certa pre-
ghiera, ch'effi chiamano V Invocazione dello 
Spirito Santo) recítala dopo )e parole guejlo^ 
¿ i l mió corpo, guejh e i l mió fungue, che i 
Greci tengooo per folamente neceflfarie nel 
¿zcoxíoteWaconfecmzione, in quanto conten-
gono la ftoria dell' inüituzione ; non come pa
role che (ble contribuifcano al cambiamento . 

C O N S E C R A Z I O N E , tra i Medaglifti, é la 
cerimonia deirapoteofi d'un Imperatore; o 
la fuá traslazione nel cielo , ed i l fuo rice-
vimentofra g l i D e i ; i l proceííb della quale, 
vedi fotto la parola A P O T E O S I . 

Su le medaglie , la confecrazione é cosí 
rapprefentata ; da una parte v ' é la teña 
deli'Imperatore , coronata d'alloro, qualche 
volta velata , e l'infcrizione gli da i l titolo 
di divus : ful rovefcio v' é un tempio, un 
buflum, un altare, od un'aquila che fpicca 
íl fuo voló verfo de'cieli , o dall'altare, o 
da un cippo talora fi vede i'Imperadore 
nell 'aria, portato su dall'aquila .• l ' infcr i -
zione ha fempre CONSECRATIO. 

Quefti fono i confueti fimbolipuré ful 
rovefcio di quella d 'Antonino , v 'clacolon-
na Antonina . Nell ' apoteofi delle Impera-
t r i c i , in vece di un'aquila v ' é un pavone. 

Quanto agli onori refi a queíli Principi 
dopo la morte , venivano efpreffi e dichia-
rati con le parole Confecratio , Pater , D i 
vus , t D e u s . Qualche volta attorno del tem-
pio o dell'altare íi trova fcolpito , memoria 
fel ix, o memoria ceterna : per le Principeífe , 
mermtaSí e fyderibus recepta', e allato della 
teQa, dea, o Qna . 

C O N S E C T A R I U M , una propofuione , 
che fegue, o ch 'é dedotta da qualche pre
cedente definizione , da lemmi, daaíTiomi, 
da concluüoni . Alcuni amano piuttofto di 
chiamarla confeguenza'y^á .ú ív i corollario, SLC. 
Vedi CONSEQUENTE . 

C O N S E C U T I V A M E N T E , CONSECU-
TIVE, nella Fiiofofía delle fcuole, s'adopra 
in oppofizione a antecedentemente, e qualche 
volta a effettivamente, o cau/almeme . 

Cos í , dicono gli Scolaflici , la corruzio-
ne di una cofa é la generaziene d 'un 'al tra , 
non effettivamente, ma confecutivamentc: cioé, 
poiché la materia non pub eífere fenza for
ma, é neceífario che la generazione d'una 
cofa íuífcgua alia eorruzione di un'alera. 
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CONSEGNA di effetti , o heni, é met-

terli nelle mani, o tras^erirli nelle raani di 
un altro. Cosí diciamo che i beni fono íla-
t i confegnati ad un fattore , quando gli fono 
ftati mandati acciocché li venda , & c . o quan
do un fattore rimanda effetti al luo pnnei-
pale, diciamo che gli fono ftati confegnati. 
Vedi FATTORE . 

C O N S E G N A Z I O N E , h lo fteífochede-
pofitare qualche fomma di danaro , oppur 
carte , fcritture, o robbe , in mam ficurej 
o per ordine di qualche Magiftrato, o per
ché fien rimeííe alie perfone, alie quali fo
no flate aggiudicate ; o volontariamente per
che le ricevano coloro a' quali dette cofe 
appartengono , o paííino in que' luoghi, per 
dove fon deftinate. 

CONSENSO di par t i , nell' economía aní
male ; é un certo accordo , una certa íim-
patia, per mezzo di cui , quando una par
te é immediatamente affetta , un'altra in di-
fíanza di quella, diviene afFetta nello íleíío 
modo. Vedi SIMPATÍA . 

Quefto mutuo accordo, o confenfo, fenza 
dubbio é cagionato dal commercio de' i10'^ 
v i , e dalla loro artifiziofa e mirabile d^'.^. 
buzione e ramificazione per tutto i l corpo. 
Vedi ÑERVO. 

L'effetto é cosí fenfibile, che viene ezian-
dio fotto la cognizione e fperienza de' me
did.• cosí , la pietra nella vefeica, vellican-
do ivi le fibre, le tendera dolenti , e le t i -
rera in cosí íatti fpasmi , che ne verranno 
affette le tuniche degl' inteflini in fomiglian-
te guifa , per l ' intermediazione delle fila 
nervofe ; ed ivi cagioneraffi una cólica ; qual
che volta eziandio i l dolor della pietra, o 
la detta vellicazione s' eílende fino alio fto-
maco, e cagiona vomiti gagliardi.- i l rime-
dio , percib, in tali cafí , ha da riguardare 
la parte originalmente affetta, per rimóte e 
per gravi che íieno le confeguenze ed i fin-
íomi in altri luoghi. 

La quinta congiugazione de'nervi , dira-
mata alie parti dell'occhio, dell' orecchía , 
a quelle della bocea, delle guancie-, de'pre-
cordj, ed alie parti aggiacenti , &c. credefl 
da' naturaliííi eífere l ' i í lrumento di quello 
ílraordinario confenfo tra coteje parti . D i 
qui k , che una cofa faporita, veduta , o 
fiutata , eccita l'appetito, ed afFetta le ghian-
dole e le parti della bocea; che una cofa 
vergognofa o turpe, veduta o udita, afFet

ta 
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ta le guancie di roííbre; al contrario, fe la 
cofa piace , affetta i precordj, ed eccita i 
mufcoli deüa bocea e della faccía al rifo ; 
fe fia grave e moleña , aíFetta le glandule 
¿gpij occhi, cosí che cagiona lagrime ; ed 
•^ufcol i della faccia , difponendoli'a mo-
yérCí hí atto di clamore, e di Ünda. 

I l Dr. W i l l i s , citato da Derrb^m, aferi-
ve ü piacer delbacio, ed i fuoi twétt'i nciP 
eccitar amere, ed anche lafcnsa, a quefto 
palo di nervi ; che eífendo diráraató neile 
Jabbra e nelle parti genitali, quando le pri
me fon affette , fi eccita initamento nelP 
altre: e il Dr. Sachs giudica che nafca da! 
confenfo della labia uteri colle labia orts^ che 
una donna grávida , ricevendo (¡javsnto od 
orrore dalla vifta di iabbra fcabsoíc , abbia 
qualche volte contratte puílulc della mede-
fiíria fpezie nei labbri de l l ' ú te ro . 

C O N S E Q U E N T E , 1'ultima propofizio-
ne di un argomento \ cioé una cofa dedot-
t a , o infenta dall'argomentazione prece
dente . Vedi GONCLUSIONE , &C. 

U n epjtimema contiene foío due propo-
r l l g ^ Y antecedente, e la fequeía, o íia i l 

confequente: fe 1'antecedente é aíTurdo , deb-
be eífcrlo ancora i l confequente . Vedi EN-
TIMEMA . 
í CONSEQUENTE , in un fenfo piü precifo, 
fi pigüa per la propofizione che contiene 
la condufione , coníiderata in feííeífa , e fen-
za alcun rifpetto ali'antecedente: nel qual 
íenfo i l confequente pub eífere vero, benché 
la confequenza fia faifa . Per eferapio , la 
v i r tu debbe eííere ricompenfata ; dunque la 
temperanza é una v i r t u . Vedi PROPOSÍ -
Z I O N E . 

I I CONSEQUENTE d1 una ragione, nell'arit
mética , é i 'u l t imo de'due termini d'una 
ragione; o quello a cui 1' asuecedente é r i -
ferito. Vedi RACIONE, e PROPORZIONE. 

COSÍ in a : b o v v e r o a verfo ¿ , ¿ é i l 
confequente, a i'antecedente. Vedi A N 
T E C E D E N T E . 

C O N S E Q U E N Z A , in Filofofia , é la 
conclufione di un raziocinio , o di un ar
gomento. Vedi CONCLUSIONE . 

Le due preraelíe di un fillogismo eífendo 
accordate , la confequenza debbe pure.accor-
dar í i . Vedi S I L L O G I S M O . 

I n fignificazione piíi riñretta , la confe
quenza fi prende per la relazione o connef-
íione tra due propofizioni; una delle qua-

Tomo I I I . 
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l i fegue, o viene inferita dall 'altra. C o s í : 
E g í i e un anímale , e pero /ente. 

C O N S E R V A , nella Farmacia, e appref-
fo i Couíe t tur ier i , é una confe/ione fecca , 
od una forma di medicamento o di cibo , in -
dirizzata a confervare i fiori , ic foglie , 1c 
raáic i , le ícorze, od i frutti di varj fempli-
c i , per quanto é poíiibiie taii quaii trano 
quando furono di írefeo raccolti^ e per dar 
ioro un ígpor grato. Vedi C O N F E T T O . 

I Medic i , forto i l nome á< Conferve ^ or
dinariamente comprendono tuíte le fpezie 
<li confetti di f i ^ r i , e di frutti , di radici, 
di femi , át ícorze , &c. si hquidi come 
fecchi, 

L e conferve fí fanno sbattendo o rime-
feoiando la cofa che fí vuo! confervare con 
del zucchero; cioé una quantita tripla di 
eífo per quelle frutte &c . che fono pih umi-
dadre e corrurtibili , e dopivia per quelle 
chelo fon meno. Vedi Z U C C H E R O . 

C >si, e. gr. per fare tonferva di rofe , di 
fion di rofmarino, di fiori di faivia , o f i -
m i l i , i i piííano in un mortaio di pietra, e 
quando f o i \ p r ra t i , vi mettono del zuccaro 
fino , chiudendo ia rai ilura in un ve tro ben 
coperto. Qaanto alie frutte, come uve paf-
fe , &c . le pongono al fuoco , acciocché 
diana i l lor fugo , pofcia le fpremono , e 
colano, e poi addenfano queiio che ne pro
viene, ful fuoco, e l'aggiungono al zuc
chero . 

C O N S F R V A T O I O . Vedi SERVATOIO. 
C O N S E R V A T O R E , é un mmiftro fta-

bilito per la ficurtzza o prefervazione de* 
pnvilegj accordati ad alcunc citta , e co-
munita; ovvero una perfona che ha lacom-
miííione di giudicare e decidere delle diffe-
renze che ivi nafeono. Vedi A V V O C A T O . 

Nelle Umveríita Ca t toüche , vi fono per 
lo piu due Confervatori; il Confervatore de* 
prívilegj reah, o conceífi dai Re 5 ed il Co«-
fervatore de'privilegj Appoftolici, o fiacon-
ceffi dal Papa. 

I primi s' informano delle caufe perfonali 
e mirte, tra reggenti , fiudenti, &c. e g i l 
u l t imi delle materie fpirituali tra ecelefia-
fiiei. 

Anticamente , eran creati de' Conferva
tori de' trattati di pace tra Principi; i quai 
Confervatori diventavano giudici delle infra-
zioni fatte al Trat ta to , ed avean i ' incarico 
di procurare che foífe dato foddisfazione , 

Y Egli 
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Eglino erano comunemente feudatarj delle 
diverfe Potente 

I n luogo di Confervatori, rícorrono in og-
gi i Principiad ahri Sovrani indifFerenti per 
garantiré i loro Trattati . Vedi G A R A N 
T Í A . 

CONSERVATOR. della Pace , nelle noftre 
Confuetudini antiche, era una perfona, che 
avea un obbligo fpeziale , in virtu del íuo 
ufizio , di vegliare , e far si che íi confer-
vaffe la pace del Re. Vedi P A C E . 

Sino alia erezione de' giudici della pace , 
al tempó del Re Odoardo I I I . v i furono di
verfe perfone che per la legge comune era-
no intereííate a mantenerla : alcuni avendo 
queíl'incarico come anneflb o coincidente ad 
altri ufizj; altri femplicemente , e diretta-
mente, chiamati perb cuflodt ^ o confervato* 
rt della pace. Vedi JasTiCE. 

I I Ciamberlano di Chefter é tuttavia Co^-
fervatore in quella Provincia ; ed i piccoli 
conteftabili, per la legge comune, fono Co«-
fervatori. &c. nel primo fenfo. 

C O N S I D E R A Z I O N E , nella Legge , é 
la caufa materiale , o i l quid pro quo d' un 
contratto , e fenza di che i l contratto non 
obbligherebbe, né legherebbe . Vedi C O N 
T R A T T O , P A T T O , ¿kc. 

Queíla Conftderaziom h o efpreffa; come, 
fe un uomo promette o contratta di daré 
dieci guiñee per un cavallo : o implícita , 
quando la legge üeíía avvalora e faftiene 
una Confiderazione : come fe uno viene in 
una Locanda, vi prende cibo , v i beve , e 
v i alloggia , &c. la legge prefume ch' egli 
intenda di pagare per tutto quedo , benché 
non v i fia contratto efpreflfo tra lui edilfuo 
ofte-, e fe egh non foddisfa, o non paga la 
Locanda , Tofte pub ferraare i l fuo cavallo 
&c. Vedi A S S U M P S I T . 

C O N S I G L I O . Vedi C O N C I L I O , e PRI -
yy-Council. 

C O N S I M I L I cafu . Vedi Tarticolo CA-
s u . 

C O N S I S T E N T Í Corpi , é un termine 
moho adoprato dal Boyle per dinotar quei 
corpi che noi ordinariamente chiamiamo^/"-
fi, o fodi ; in oppofizione ai fluidi . Vedi 
FISSEZZA , F E R M E Z Z A , e F L U I D I T A ' . 

Queíl' Autore ha un trattato particolare fo-
pra V Atmosfera de* corpi confifienti ^ doveeglí 
moftra, che tutti i corpi, anche i fol idi , i 
4ur i , poaderofi e fiffi , efalano o mandano 
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ífñuvj fino ad un certo fpazio aítarno di lo
ro . Vedi A T M O S F E R A , EFFLUVJ , &c. 

CONSISTENZA , é uno flato di quiete , 
in cui le cofe capaci di crefeimento , o di-
minuzione, flanno per qualche tempo im-
mobili fenza 1'un , e fenza 1'altro. 

I I termine é particolarmente ufato in r¡-
guardo alie piante, e fignifica quell '^raf , 
o fia queü ' e t a , oltre la quale elleno piünon 
crefeono, e nella quale pur non declinano . 
Vedi ALBERO , e P I A N T A . 

COSÍ noi diftinguiarao tre ílati o gradi di 
un albero i i l fuo crefeimento, la fuá COW/Í-
fienza, ed i l fuo dichinamento: e quefti fon 
comuni a tut t i gli alberi, anche agli alberi 
di f ru t t i . 

La Confiflenza d'una quercia , é dalli 50 
fino alli IÓO anni: alcuni pero tengono che 
la fuá Confiflenza cominci foltanto dagli an
ni 1 0 0 , aíferendo ch'elleno crefeono fia a. 
quel tempo, e che continuanoin queño (la
to di perfezione fino ai 200 anni di eta. 

C O N S I S T E N Z A , nella Fifica , é quello ña
to d1 un corpo , in cui le fue particeile com-
ponenti fono cosí conneífe , o aggavignate 
fra loro , che non íi feparano né recedono 
Tune dall'altre. Vedi C O E S I O N E . 

La Confiflenza á'xfttúfce. dalla continuha to
lo in quefto, clizla. Confiflenza inchiude cer
to rifpetto al moto od alia quiete, e la con-
tinuita no ; bailando per denominare una 
cofa continua, che le fue parti fieno con-
tigue Tune ali' alíre . Vedi C O N T I N U I -
T A V . 

CONSISTENZA fi ufa particolarmente in r i -
guardo ai corpi confiderati come piu mol-
l i o piíi duri , piu liquidi o piu fecchi . 
Vedi D U R E Z Z A , F L U I D I T A 1 & C . 

Le forme delle medicine,1 come elettua-
r j , lambit ivi , bol i , firuppi , unguenti &c. 
principalmente differifeono nella Confiflenza . 
Vedi E L E T T U A R I O . 

_ C O N S I S T O R I A L E avvocato. Védi l ' ar-
ticolo A V V O C A T O . 

C O N S I S T O R O * , o Confiflorio Romano, 
dinota i l Collegio de 'Cardinaü ; od i l Sena-
to e configíio del Papa , davanti al quale íi 
trattano Je caufe Giudiziarie , Vedi COL
L E G I O . 

* D u Cange diriva la parola da Coníi-
ílorium , cioe locus ubi confiílitur; ufa
to principalmente per un veflibolo , un 
corrítoio, un amicamcra , dove i cortt-
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piani afpettano per ejfer poi ammejji; e 
cosí detto a coníHlente moltitudine. 

I I Confifioro é i l primo tribunale di Ro
ma: non fi aduna mai , fe non quando al 
Papa viene in grado di convocarlo: i l Papa 
vj prefiede in perfona, fopra un trono ma
gnifico, e veflito in Pontificale; alia dritta 
vi fono i Cardinal! Vefcovi e Preti , ed al
ia íioiftra i Cardinali Diaconi. Vedi C A R -
D I N A L E . 

I I luogo dote fi tiene Concijloro, é una gran 
Sala nei Palazzo Apoftolico, dove fono r i -
cevuti i Principi e gil Ambafciatori de'Re. 

Gl i altri Prelati, Protonotarj , Auditori 
di Rota , ed altri ufiziali, hanno il lorofeg-
gio o poíto fu i gradini del trono \ i corti-
giani fiedono a té r ra ; gli Ambafciatori flan-
no alia drit ta, e gli hvvoczúConfiJiorialt s 
fifcali dietro de'Cardinali. 

Oltre W Covfijiorio \>\\hh\\co y ve n ' éa l t r e -
si un privato , che fi tiene in una fianza 
r í t i ra ta , chiamata la camera del pagegay ; 
dove i l trono pontificio é foltanto due gra
dini elevato. 

Niuno vi é ammcfib, falvoché i Cardi
nali , íe opinioni de1 quali raccolgoníi , e 
fon chiamate Jentenze . Quivi fon prima 
propofie e paííano le bolle per Vefcovati 
Abbazie, &c. Vedi B O L L A . 

Percib i Vefcovati e le Abbazie , fono 
dctte benefiy Confiftoriali, attefoché debbo-
no eífere propofti nel Confifloro , le annate 
fe ne debbon pagar al Papa, e prenderfi le 
fue bolle. Vedi BENEFIZIO . 

Anticamente erano elettivi'; ma per lo 
concordato che abolifce 1'elezioni, han da 
conferirfi dal Papa folo , alia nomina del 
Principe. Vedi C O N C O R D A T O . 

CONSISTORO fu anche i l nome d' una 
Corte fotto Coñantino , dove egli fedeva 
in perfona, ed afcoltava le Caufe; i mem-
bri di quefia corte erano chiamati comités. 
Vedi C O N T É . 

CONSISTORO S' ufa altrcsl appreíTo de' 
Riformati , per un Concilio o per un 'Af -
femblea di minifiri ed anziani , diretta al 
regolamento de' loro afíari , della difcipli-
na, &c. 

CONSISTORO , o Corte Onifiiam , nelle 
Jegge Inglefi, é un configlio di perfone Ec-
clefiaftiche, od i l luogo di Giuftizia in una 
Corte Ecclefiaftica o Spirituale. Vedi COR
T E . 
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Ogni Arclvefcovo , e Vefcovo ha una 

Corte ^ o Confijioro) che fi tiene davanti al 
fuo Canceliere, o Commiífario , nella fuá 
Cattedrale, o in qualche Cappella , fala , 
o pórtico , che v i appartiene ; o in qual
che altro cómodo luogo della fuá Dioceíi 9 
per caufe Ecclefiañiche. 

La Corte fpirituale era anticamente , al 
tempo de'Saífoni, unita colla Corte o t r i 
bunale della Provincia, o della Centuria : C 
1' origine della Corte del Conftfloro , come 
diviía da quelle C o r t i , trovaíi in una legge 
del Conquifiatore, citata da Milord Coke . 
Vedi CONTEA . 

CONSOL A R I comizj) confularia comitia. 
Vedi C O M I Z I O . 

CONSOLARI Medaglie . Vedi 1' Art ícelo 
M E D A G L I A . 

C O N S O L A Z I O N E , uno de luoghi ret-
to r i c i , in cui 1? oratore fi fiudia di mitiga
re, o raddolcire i l dolore, o la triílezza al-
t r u i . Vedi L U O G O . 

Nella Confolazione, fi dec avere un prin
cipal riguardo alie circofianze, ed alie rela-
zioni dclle parti . Scaligero fa fu quefiopro-
pofito delle belle ed acconcie coníid^razio-
ni , de arte poética: tk I I Confoiare , dic* 
„ eg l i , é o fuperiore, o inferiore, e egua-
„ le; per cagion o di dignita, o di onore, 
„ o di ricchezze, o di fapienza, o di eta. 
3, O r L i v i a h a da confortare Ovidio , in una 
„ maniera molto diverfa da quella , in cui 
, , Ovidio conforta L iv i a . Cosí quanto alT 

autorita, un padre ed un figlio , Cicero-
„ ne e Pompeo , han da condurre le lor 
„ Confolazioni in guifa differeuie: cosí pee 
„ cagion delle ricchezze; come fe un clien-
„ te prendeffe a confolar^ Craífo : per ca-
}, gion della fapienza; come quando Sene-
„ ca con/ola Poübio , e la fuá Madre : co-

si per riguardo dell'eta &c. ove non ha 
„ d' uopo d' efempj. 

„ Un fuperiore pub interporre 1'autoriza 
„ fuá, e anche riprendere ; un uomo fag-
„ gio pub ragionare, e fervirfi d'argomen-
n t i , e di difpute ; a lui s1 addicono e fiaa 
„ bene le fentenze. Un inferiore dee mo-
„ firar rifpetto ed affezione , e confeíTare, 
„ che quello ch'egli adduce, lo ha da per-
„ fone laggie o erudite appreífo: un eguale 
5, dee ricorrere alia lor cojnune araicizia 
„ &c. 

CONSOLE, i l prineipale Magiftrato del-
Y 2 la 
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la Romana Repubblica. Vedi PROCONSOLE . 

I Confoli erano i l capo del Senato ; cd-
mandavano gli eferciti della Repubblica, ed 
erano giudici fupremi delle difcordie tra'Citta-
dini» Ma perqhé aveano fatto qualche abufo 
di tal potere, ía Legge Valeria ordinbe per-
mife che la parte aggravata appeüaííe d a l T r i -
bunale de' Confoh al popólo ; fpezialmente 
ne*cafi , dove era intereffata la vita d 'ua 
Cittadino Romano. 

Indecorfo di tempo i Cow/o/ieííendo trop-
po occupati dai grandi intereííi delloStato, 
e alia tetta degii Eferciti, furono creati de-
gü altri Mag iñ ra t i , a' quali competeva la di-
ítribuzione della giuílizia al popólo, in lúa-
go ác Confoli. Vedi PRETORE . 

Dopa ch.' ebbero i Romani difcacciato i 
Re^ furono governati dadue Confoli % lacui 
prima infhtuzione fu nelTanno di Roma 24.0; 
e i l loro noms é venuto áa confulendo. B r u 
t o e Collatino furono i pnrm eletti dall'af-
femblea del popólo, e dovean tenere T ufi-
210 per urr anno; che fe uno di eíTi raoriva 
nel corfo delTanno del fuoConfolato r eleg-
gevafcne un nuovo. 

Per eflere eletto Confoh, richiedevaíí re-
golaimente che i l Candidato aveíTe almeno 
45 anni •, benché fi trovi qualche ecce2 íone 
da querta regola .. L'elezione tenevaíi nel 
me fe di Gennaro , nel Campo Marzio > c 
poi fi tenne nel Campidogho. 

^ I Confoli furono unadignita la quale con
tinuo anche fotto gl ' ímperador i , dopo di-
íír utta la Repubblica : ma Tufizio diConfo-
h fu alíora poco piu che un titolo onorevo-
íe j , d 'acquiííare e ritenere i l quale erano tut--
tavia uefideroíj i Romani Cittadint , quaít 
fiimando'ot un refiduo deila loro antica liber
té .. Anda decaiendo per un lungo tempo; 
ed alia fine, (í eílinfe aílofutamente nel tem
po di Giu ' l in iano; dopa cu i , niun Impera-
tore creb» alcun Confole % né n afifunfc egli 
la dignita. 

¡o é T ultimo nella Liíía de Confolt 
á e i r a n n o 541 . I n que! tempo la dignita fu av-
vi l i ta a tal fegno , che veniva conferito a, 
perfone le piü triviali . Per verita Giuüinia-
no fi sforzb di rimetterla in pregio 25 anni 
¿opo , e crebt fe ñcño Confole% ma fenza e£-
fetto 4 

Dallo ftabilimento della Repubblica e del 
Confolato fottalujan.. Bruto e L. Tarq.Colla-
í ino j fino al Ccw/o/^odiBafilio , c/c»? dall' atv 
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no di Roma 244 o 245., 509 anni avanti 
G. C. fino alT anno di Roma 1294 , lo fpazio 
di 1049 anni, gli anni ficontavano per li Co?z-
foli : raa dal tempo di Bafilio nelTanno di 
Criíio 541 . non troviamo farfi raenzione di 
Confoli, né di Confolati ; ma i l tempo fu 
computato cogli anni de' regni degl' í m pe ra
t ó n , e colle Indizioni . 

Per qualche tempo in vero dopo i l Con
folato di Bafilio y gli anni fono cosí fegna-
t i , pofl Confulatum B a f i l i i , r , 2 , 3 , &c . 
Vedi i Faf i i Confularer di M . d'Almelo-
veen. 

Quefl* Autore'conta IOÍÍO paiadi CC»/Ó/ / , 
oltre i Confoli fof t i tui t i , fujfeSli, eletti per 
fupplire alie vacanze per cagion di morte ; 
e puré non vi furono fe non 1049 anni e per 
confeguenza folo altretíanti Confolati » Vedi 
F A S T I . 

I Confolati perpetuí degl* Imperador! O-
rientali che contengono i Fafii Byzantini > 
comirtciarono nell'anno di Crido 567, e fi-
nirono nel óóS neli' ultimo anno di Co
rtante . 

Coftantino Pogonate voííe che i l Confo
lato foífe infeparabile daiT Impero; lo che íi 
continub fin al tempo di Conftantino Por-
firogéneta . 

In cotella forma di Governo , 1* Impero 
ed i l Confolato erano si ftrettamente uniti 
che 1' Imperadrice Irene volle aííumcreafor-
za i l Confolato allorché ella era folo Reg-
gente dell' Impero, 

Ma i Re Francefi , quei d* Italia , ed i 
Peincipi Saraceni r che coraandavano nel l i 
Spagna, aííumendo i l títolo di Confolati, egual-
mente che Imperatori di Coftantinopoli ; 
quefii ul t imi non ne fecerocafo, elolafcia-
rono ; cosí che il nome fu fol tanto continna
to ai Magiftrati di alcune C i t t a , ed acertt 
altri ufizj , ficcome dimofira i l P. Papi. 

Sotto gl'Imperadori v i furono de'Cow/o// 
ordinarf ,. de' Confoli onorarf , e fu f feÜi ; i 
quaii ultimi; aveano luogp anche fotto la Re
pubblica ., 

Nell 'eta di mezzo , troviamo ía parola 
Confuí ufata per cernes y con té , e proconfo-
le o viconfole per vifeonte ; come hann'offer-
v.'.to lo Spelmano t e de Marca . V . C O N T É . 
C O N S O L É , in oggi é titolo dato ad un 
Minif t ro ftabilito. in virtud'una Commiílio-
ne de lRe , e di altri Princrpi , ne' Por t i , t i t i 
le Scale? e Fattorie del Levante, fu leCo-

fíe 
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fíe délf Africa , della Barbaria , della Spa-
pna , e d1 altri paefi efteri di qualche confi-
derabile coramercio ; e per facilitare e fpe-
¿ire gli affari, e proteggere i Mercanti del-
JaNazione. Vedi C O M M E R C I O , e F A T T O -

Queíle CommiíTioni non fono mai accor-
date a perfone piu giovani di trent' anni . 
Qaando i l Confolato é vacante, i piíianzia-
ni tra' deputati deüaNazione vi íupplifcono 
alie fanzioni, fin che i l Re abbia empita la 
vacanza. 

I Confoli devono mantenere corrifponden-
za co 'Mini í i r i dell'Inghilterra cheriíiedono 
nelle C o r t i , dalle quali i lor Cow/o/^/dipea-
dono. L ' affar loro é foftenere i l Commer
cio , e 1' intereíTc della Nazione ; difporre 
delle íbmme date , e de'regali fatti ai Si-
gnori e principaíi de'iuoghi; ottenere la lor 
protezione, e ovviare agrinfulti de' nativi 
contro i Mercanti della fuá Nazione. Vedi 
C O M P A G N I A . 

V i fono anche áQ1 Confoli d'ahre Nazio-
ni ílabilite nel Levante , particolarrasnte 
Francefi, e Oliandefi. 

- C O N S O L I , dinotano puré alcuni Gíudic i , 
eletti tra mercanti e perfone di aff-iri ne' 
porti e nelle Ci t ta di traffico principalmen
te in Francia; per terminare, gratis ^ e fu! 
fa í to , fenza alcuna l i t e , quelle differenzee 
dimande che inforgono per rapporto alie 
lor mercanzie, a lettere di Cambio ed al-
tr i articoli di Commercio. 

La prima giurisdizione áe1 Confoli ftabili-
ta in Francia, é quella di Toiofa j l 'editto 
del cui flabilimento ha la data di 1549. fot-
to i l Regno del Re Enrico IT» quella di Pari-
gi fuíTegul quindici anni dopo. Per gradi , 
fu ron o ftabiliti nella maggior parte delle Citta. 
confiderabili trafficanti in quel Regno. 

C O N S O L É * , ne 'noílr i antichi libri di leg-
ge, fignifica u n E a r l , o Conté . VediEARL, 
c CONTÉ . 

* Secando alcuni, quello che m i chiamia-
mo contea , comitatus, fu dagli antichi 
Bretooi chiamato confolato, confulatus; 
e gli adeffo chi^mati , v icont i , viceco-
mites, erano allora J f í í /v iceconfol i . 

C O N S O L I D A Z I O N E * , in Legge, é i l 
combinare od uniré due benefizj in uno . 
Vedi U N I O N E , B E N E F I Z I O , & c . 

* I I termine e prefo dalla Leg«e Civi le^ 
aove propriamente fignifica /' unione del 
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pojfejjb , o dell* oceupazione , con la proprie¿ 
ta . — Q o ú , [e un uomo ha per legato 
ufumfruñ um fundi, e necoynperain ap-
preffo la proprieth , o i l feudo femplice 
dafferedej quefla fi chiama Gonfolida-
zione. 

C O N S O L I D A Z I O N E , in Medicina, é Tazio-
ne di uniré oíTa rotte , o le labbra d'una 
ferita, per mezzo áirimedjconfolidanti ^ co
me chiamati fono; i qi>ali nettando e pur
gando con moderato calore e forza , to-
giiendo dalle feríte la corruzione , e con-
lervando la temperatura delle parti , fati 
si , che i l nutrimento fi applichi opportu-
naraente alia parte affetta. Vedi F E R I T A , 
e F R A T T U R A . 

C O N S O N A N T E * , Lettcra , che non 
produce fuono da s é íb la , o fenza qualch' 
aitra lettera, o vocale, o confonante , uni-
ta con eífa . Vedi L E T T E R A . 

* E di qua le viene i l nome di Con-fonans y 
qttafitu dtcejfi, quee fonat cum alia. 

Una Confonante, a confiderarla filofofica-
mente , non é altro che la modificazione 
d' un fuono, prodolta col mezzo degh or-
gani della vocs , e non é ella ftefla una 
produzione di fuono: cosí , v. gr. i fuoni 
íignificati dai caratteri, a, e , ¡ , o , u , & c . 
fono diveifamente modiñeati quando diciamo 
ab ^ che quando diciamo , o c a , a d ^ o d a j 
e coteüe raodificazioni fono chiamate con-
Jonanti. 

Le Lettere dell'alfabeto fono divife in vo-
cali e conjonanti. Vedi V O C A L E . — Lecw?-
fonami fono di bel nuovo divife in femplici , 
come b, h , m , q , &c. e doppie , cone x 
in axil laris , che corrifponde al § de' Crec í , 
Vedi DOVPI A Lettera. 

Le Confonami in oltre fon divife in 
de y come / , w , n ; emace, co tncb ,d t 
e le altre, che non danno alcun fuonu fen
za una vocale. Vedi L I Q U I D A , M U T A , 
&.C. 

Ma la piíi naturale divlfíone delle Confo" 
nanti é quella de' Grammatici Ebrei; 1 q l i 

l i in t i b fono üati imitati dai Grammatici 
delle altre Lingue Oricntali : dividono qucíH 
le Confonanti in cmque claín, in riguardo 
ai cinque organi principaíi della voce , che 
tut t i contribuifeono , é vero, ma uno p'íi 
notabilmente che gli a l t n , a certe modiñ-
cazioni, i l che fa cinque generali fpe/.ie d i 
Confonanti. Ciafcunafpezie, o claíTet com

pren-
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prende diverfe Confonanti, che rifultanodai 
differenti gradi deli' ifleífa modificazione , 
o dei movimenti diverfi degü fíeíü or-
gáfii. . 

Queíli organi fono la gola, íl palctto_ ,\ la 
Ungua, i ^ w « , e i / ^ ¿ r / ; donde le cioque 
claííi di Confonanti fono denominate 
r«tf, palatine, Unguali , dentali, e labiali . 
Vedi G U T T U R A L E , P A L A T I N O , & C . 

N o i contiamo fedici Confonanti nell1 alfa
beto Inglefe , c ioé , b , c , d , f , g > k , l , n i , 
f i , q , r , s , t , x , z ; alie quali ve ne fon da 
aggiungere tre altre, cioé A, la / confonan-
te i e la -y confonante, i l che fa Tintero nu
mero delle confonanti diecinove ; una delle 
quali é gutturale, cioé l'afpirata h \ cinque 
dono palatine, cioé come quando é pro-
«unziata avanti ^ , o, z á u , in caverna corn^ 
t u ñ o f u y ; g , come m geneva j J confonante 
j n ju lep; k in k e i ^ ú ; e q in query. 

Le quattro Confonanti Linguali fono d,ljP>tj 
lequattro £/i?«f¿7//fono r } s , x , z , le tre ult i
me delle quali fono fifehianíi : e cinque la-
é i a l i ¿ , / , m) p , e v confonante. 

I n ordine alia qual divifione , oífervar íi 
pub , che quantunque la £ , fia modificata 
i n tre differenti maniere , fecondo che ella 
va innanzi ad un -7, ad un o, o ad un « ; 
dtuttavolta tW é fempre una eonfonante del 
palato ; «rhe la / confonante in nient* ahro 
che nell^'fuá figura differifee dalla ^ avanti^, 
o ¿ ; che ^ ha V iftefía pronunzia che i l c \ 
che x comprenáe i l fuono di due Lettere 
nel fuono m&^-^ioé £•, o ed 5, od un al-
í ro c , come in Alexander , e Alexis , che 
noi pronunziamo come fe foffe fcriítoAlecfan-
der, ed Aleccis, oAIecíis: e che la c avan-
íi un e od * , non é confonaníe del palato, 
perché iu tal cafo ella perde il fuo proprio 
fuono, ed aííurae i l fuono fifehiante d i x . 

L'Abate Dangeau giudica molto ragione-
vole la natura della divifione de'Gramatici 
Ebreij ma non approva la difiribuzione che 
ne hanno fatta; per trovare una naturale e 
giufia divifione delle Confonanti, egli oífer-
va che non fi debbe avere alcun riguardo 
al carattere che le Fapprefenta; néaltra co
fa debbe confiderarfi , fuor che i l loro fuo-
co , ola modificazione che danno al fuono, 

Su quefto principio , l'ifteíTo autore trova 
nel Francefe , cinque Confonanti labiali , 
í i p^v i f y e á m cinque palatine 
quattro che íibilano j t i z * , } ,ch $ due l iqui-
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de, / , e d v ; duecafcanouna nell'altra , o f i 
mefehiano 1'una coll'altra , come / / , e^w; 
la qual ultima _é peculiare al linguaggio Fran' 
cele i e i ' /; afpirata . 

Aggiugne, i0. Che m ed « fono propria-
mente due Confonanti nafali; la w , un ¿ 
che paíía per i l nafo, Q\' n un d neirifieflTa 
maniera pronunziato peí nafo \ ed in f a t t i , 
fi luole in un terapo di raffreddore pronun-
RÍAr barket ) vex marcket ¿ deed , per needtkc. 

2o. Che tra le Confonanti , alcune fono 
¿ k / W / , altre forti , la lor differenza confi-
Üendo in que í to , che le prime fono prece-
dute da una piccola emiííione della voce che 
le addolcifce i e cib le feconde non 1' han-
no . Le dcboli fono b , c , d , g , z , i j le fo r t i , 
p , f , t , k , s , c h , 

E1 da oílervar q u i , che quando parliamo 
della pronunzia d'una perfona nel nafo, deb
be intenderfi in un fenfo affatto diverfo da 
quello, che le parole fembrano includere: 
perocché i l nafo in fimil evento coocorre 
meno alia pronunzia, che quando non par
liamo nel nafo ; attefo che non potendo L* 
aria farfi ftrada peí nafo , ella é nraandata 
nelia bocea, dove forma un fuono ottufo » 
chiamato nafale. Vedi V O C E . 

Da tutto i l detto conchiudiamo , che V 
ecceífo delle Coníonanti in una Linea, fo-
pra di un'altra, folamente confiíle in quefto, 
che vi fono piü modificazioni di fuono rice-
vute e Habilite neU'una che nell 'altra: im-
perocché avendo gli uomini i medefimi or
gani , formar poííono le medefime modifica
z ion i ; cosí che noi dobbiam únicamente e 
intieraraente al eoñume , e niente alia na
tura, che T Inglefe fia fenza i l S deiGreci, 
de l l ' ^w , e del heth degli Ebrei , del ch de* 
Tedefchi, del de'Francefi, del ^ degl'Ita-
l i a n i , dell' 11 del Weích & c . 

Parimenti che i Chinefi non abbiano r > 
gl' Irocheft neífuna Confonante labiale ; glt 
Huroni abbiano mohiílime afpirate , e g l i 
Arabi e Giorgiani mol te Con/onanti á o ^ i e z 
e queft' ultimo nafce, perché gli Arabi fan 
concorrere piü organi fortemente ed egual-
mente alia modificazione d' un fuono ; lad-
dove , negli altri , folamente un órgano é 
moffo con molta lorza, e fenfibitanente> ed 
i l refio debolmente, 

D i qua puré é vif ibi le , che in tu t t i i L in -
guaggi le afpirate, o le lettere gutturali, fo
no reali e veré confonanti j poiché la gola 

IOQ-
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modifica i l fuono egualmente che i l palato, la 
lingua , o le labbra . Vedi A S P I R A T A . 

Per ul t imo, a trovare tutte le Coníbnanti 
che poííono íbrmaríi in qualche Linguaggio ; 
n0n v'e d'uopo d'altro che di oííervare tutte 
]e niodificazioni , che i fuoni del parlare am-
metrono , col qual raexzo averemo tutte le 
confonanti praticabili, 

C O N S O N A N Z A , in mufica, é ordina
riamente termine ufato neli'líleíío fenfo , che 
Concordanza ; cioé perl'unione o congruen-
za ed accordo di due fuoni prodotti nel mede-
íimo tempo; 1' uno grave , 1' altro acuto ; 
che mefcolandofi nell' aria , in una certa pro-
porzione, occafionano un grato accordo all' 
orecchia , Vedi CONCORDANZA . 

I I Dottor Holder, appoggiato a queño pem-
cx^xo átñn'úct la. confonanza y " un pafifaggio 

di diverfi fuoni accordati e armoniofi per 
la mezzo, che fpeílb fi mefehiano e s'ac-
coppiano nelle loro undulare mozioni, ca-

j , , gionate dalle comraenfurate e ben propor-
, zionate vibrazioni de'corpi fonori, eche 

j , per confeguenza arrivano foavi , dolci , 
e grate all ' orecchio ; fíceome al contra-

„ rio egli foftiene, che la ^//Jomrw^ proven-
ga da fproporzionati moti de'fuoni, che 

„ non fi mefehiano, ma s' urtano , faltano , 
„ eficollidono a contrattempo nel paífare ; 
„ ficché giungono all' orecchio afpri ed of-

fenfivi. 
La qual nozione della Confonanza , qua-

dra efattamente con quella che noigikdem-
mo áclla. Concordanza. Perb molti autori le 
confondono ambedue; ma i piü aecurati le 
diftinguono ; e fanno che la confonanza fia 
cib che la fieífa voce inchiude, ciob un me
ro fuonar di due o tre note infierne, o nslT ifiejfo 
tempo ; a contradiñinzione dal movimento 
di que'fuoni fuccejfivi, o che vengono i ' u n 
dopo Tai tro. 

I n fatti le due nozioní fono coincidenti ; 
imperocchc due note cosí fuonate in confo
nanza , coftituifeono un accordo ; e due note 
chepiacciono all'orecchio in confonanza, le 
piaceranno né piü né meno in fucceííione, o 
fuonando l ' una dopo 1' altra. 

Le note in confonanza cofiituifeono I ' ar
monía ficcome leñóte in fucceíTione, ofuc-
ceffivecoftituifcono la melodia . Vedi A R M O 
N Í A , e M E L O D Í A ; vedi anche T U O N O . 

Nel fenfo popolare , le Confonanze fono 
o femplici o compojk &c. La piü perfetta 
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confonanza é l'unifono ; benché molt i si ¿Q« 
gti antichi come de'moderni lo efimano da! 
numero delle Confonanze, concependo che la 
confonanza fia una grata mefcolanza di fuoni 
differenti , gravi ed acuti; non gia una r i -
petizione dd medefimo fuono . Vedi U N I 
SONO . 

La feconda confonanza é l 'ottava; poi la 
quinta, la quarta , la terza, e la feüa : i l 
rimanente fono le múl t ip le , o le ripetizioni 
di quefte . Vedi O T T A V A , &c. 

CONSONANZA , in Grammatica , dinota 
una fimiie cadenza , o fine e chiufa di parole, 
di periodi &c. Vedi CADENZA . 

"Lt Confonanze fono d'ordinario difetti nel 
Difcorfo, fpezialmente nella Profa Inglefe : 
benché gli antichi facefiero di eífe una figu
ra , cui chiamarono ópoicxreKiuwy . Una fo-
verchia confonanza nelle Rime fa fempre cat-
tivo efFetto. 

CONSORTE R E G I N A . Vedi R E G I N A . 
C O N S P I R A N T I Fotenze, sella Mecca-

nica fono tutte quelle, 1' azione delle quali 
fi fa in direzioni non oppoíle i'una al l 'a l tra. 
Vedi POTENZA e M O T O . 

CONSPIRAZIONE , nella legge , fí 
prende per una combinazione o confedera-
zione per far del male, o qualche cofa ilie-
gittirna benché nel fenfo origínale della pa
rola, e del fuo ufo in alcune lingue, figni-
fichi un confenfo non raen per le cofe buo-
ne che per le cattive o indifferenti . Vedi 
CONFEDER A Z I O N E . 

La parola Inglefe Confpiracy ^ negli ñatu-
t i , e ne' l ibri legali, m un fenfo genérale, 
fpeflo confondefi con altre , cioé con main-
tenance, manutenzione, e champarty , fuf-
fidio dato ad una delle parti che li t igano, 
per hé poífa manteneríi pendente la caufa. 
Vedi M A I N T E N A N C E &c. 

Confpiracy, in fignifícato fpeziale, fí ufa 
per la confederazione di due almeno, in ac-
cufar falfamente uno, o procurar che fia ac-
cufato di feilonia. Yedi ACCUSA . 

Ilgaftigo di tale confpirazione, ad inchie-
fla del Re, anticamente era : che la parte 
ch' erane convinta perdeífe i l fuo diritto ci-
vile , afHnché non poteífe eífere nominaío 
Giudice nel fuo paefe, e fimili ; che foííe 
fpogliato delle fue terre, de' fuoi beni , e 
beftiami j gli alberi abbattuti; ed i l fuo cor-
po meífo in prigione. 

Le Confpirazioni di queña fatta , anche i n 
cafi 
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cafi di minor momento , come quelle tic' 
vivandieri , circ» i l venderé provigioni c 
derrate, debbono gravemente punirfí. 37. 
H e n . V I I I . 

C O N S T A T , in Legge, un atteftato da
to dalla Corte di tutto quello che ivi é 
regiftrato, relativamente alia materia di cui 
fi tratta . 

Si adopera anche per un' efemplificazio-
ne , o copia del regiíiro dellc Lettcre pa-
tent i . 

C O N S T A B L E . • Lord Hingh CONSTA
BLE , h un antico Miniílro della Corona , 
difufato oggidincirInghilterra , mache fuf-
íifte tuttavolta in Francia , dove le conne-

fiable comanda ai Marefcialli , ed é i l pri
mo uffiriale nell' armata. 

* Alcuni derivano la parola dal Saffone, e 
lafanno originalmente fignificare ftay, ov-
vero holdof the Koning, dipendere dal R e : 
altri p 'tk probabilmente la dirivam da co-
mes í labuíi , matflro delleftalle , o per av-
ventura della cavalleria, e fuppongono 
the ladignith) la quale da prima era civi-
ley col tempo divento militare edil ma-
jiro delle Jialle fu fatto genérale deW ar
mata. Vedi M Á S T E R . 

La funzione di confiable d' Inghilterra , 
confiñeva in aver cura delia pace comúnc 
del luogo, ne' fatti d*an'ne. e negli afFarí 
di guerra . Alia Corte, o gludicatura de' 
Conefiabili ed a queila de' marefcialli, ap-
partenea 1' informazione c decifione de'con-
t r a t t i , de' fatti d'arme fuori del regno, c 
de' combattimenti o duelli , e del blazonar 
i'arme gentil izie, &c. dentro d'effo. Ve
di M A R E S C Í A L E . 

I I primo Confiable d'Inghilterra fu crea-
to da Guglielmo i l ConquiOatore: 1'ufizio 
continub ereditario fino al 15 anno d' En-
rico V I I I . quando fu abolito, per efleredi 
tanta potenza, che era divenuto moleftoal 
R e . Dopo quel tempo, i l confiable í o U m t n -
te viene créalo in qualche occafione o bi-
fogno. 

Da quefli poflfenti Mag iñ ra t i , ne deriva-
lono altri coli' ¡Üeflb nome, ma molto i n 
ferior! , e fono chiamati confiables óf hundreds 
and franchifeS) i coneÜabili di alcuni d i -
fíretti, chiamati hundred &c. i l primo che 
l i creo fu Edosrdo I . nell'anno 13 ¡del fuo 
regno*, eolio flatuto di Winchefleri i l qua-
k con la mira di eonfervar la pace, e per 
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1'infpezionc fopra 1'armi, ordinbchefi eíeg-
geífero due confiables in ogni hundred &c. 
Vedi H U N D R E D , C F R A N C H I S E . Son tglino 
quelli che in oggi íi chiamano confiabularii 
capitales , o high confiables ; pero che , i l de-
corfo di tempo, e la moltiplicazione del po
pólo &.c. ha dato occafione a créame de-
gli a l t r i , di íimil natura , ma d'inferiore 
autorita , in ogni piccola térra , chiamati 
petty-confiables, o fub-confiabularii. I I crea
re un petty confiable appartiene ai Lord i , o 
Signori, jure feudi. 

Oltre quefli, noi abbiamo de' conefiabili 
denominati da luoghi particolari, come fw-
fiable of the Tower, conefiabile della torre, o 
Governatore, e CaHellano; of Dover cafile, 
della fortezza di Dover, del caüello di fVtnd-
for y del caftello di Caernarvan \ e parecchí 
altri de'caftelli di Wales; 1'ufizio de' quali 
é r iñe í fo che queüo de' CaOellani, o Go-
vernatori di Caírell i . Vedi T O R R E , &c. 

Vemi C O N S T A N T I . Vedi Tarticolo V E N 
TO . 

_ C O N S T R Í C J O R labiorum, od crbicula-
rJs , é un rauteolo proprio per le tabbra . 
Vedi Tav. Anat. ( M a y o l ) fig. i . n . 8 . Ve
di puré 1'articolo L A B B R O . Le fue fibre 
fanno una fpezie d' (orbis) anello o cer-
chietto intorno alia bocea ( donde egli é 
anco chiamato orbicularis ) c fervono a co-
ñiignere e quafi ferrare, le labbra , come 
nel baciare, &c. donde alcuni lo chiama
no bafiator y e efeulatoriuí . 

Verheien non vuole che egli fia un folo 
mufeolo, ma un paio, le di cui fibre con-
corrono e s'unifconí} ad ambedue gli angoü 
della bocea; ciaícuno adoperando fopra un 
Jabbro folo, ma in concorfo {concunenter 
A l t r i Autori fono unanimi nel chiamarlo un 
mufeolo; e vogüono the fia sfintere , ben-
ché impropriamente fecondo i l Dr, Drake , 
perché non é in azione conílante come gli 
alrri sfinteri, ma adopra ad vutum volun-
í a t i s : ch 'é la marca diílimiva tra un sfin
tere ed un altro mufeolo . Vedi S F I N T E R E . 

CONSTRICTOR Palpebrarum. Vedi O R B I 
C U L A R I S . 

CONSTRICTORES Naf i , un paio di mu-
fcol i , comuni alie ale del naío ed al lab
bro fuperiore. Vedi N A S O , &c. 

Ei fpuntano carnofi dalla parte dinanzi 
del quarto oflfo delía fuperior mandíbula ; 
e dopo una dritta afcefa, s'inferiícono nel-

le 
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le radki ^ ^ nafl ' e n£ÍIe Partí fuPe' 
riori del labbro di fopra. 

I I loro ufo é tirare verfo all' ingiü le ale , pm 
da preífo T una all' altra, e nel medefímo tem
pe tirar puré all' ingiü i l labbro fuperiore : del-
la qual azione noi ci ferviamo nelpigliarta-
bacco, o neU'odorar qualche cofa. 

C O N S T R U Z I O N E , nella Geometria, é 
J'artc o la maniera di delineare, o deferive-
re una figura, uno fchetna , le linee di un 
problema , o altra cofa f imile . Vedi DE-
S C R I Z I O N E , F I G U R A , & C . P 

L'egualita delle linee del tal trlangolo , 
&c. fi^dimoftra dalla fuá conjlruzione. Vedi 
P R O B L E M A . 

CONSTRUZIOKE cf equazioni, é ü método 
di ridurre un'equazione nota in linee, e fi
gure ; onde la verita della regola , del ca-
none, o dell'equazione , fí pub dimoñrare 
geométricamente. Vedi E Q U A Z I O N E . 

I I método di ¿-o??/?^/^", equazioni é difie
ren te, fecondo la diveríita deil'equazioni . 
Qui foggiungeremo i metodi per 1' equazio
ni femplici , e quadratiche; quanto aH'equa-
xioni cubiche', non fon di alcun ufo , in 
pratica, le geometriche coflruzioní ; al loro 
intento meglio corrifpondcndofi col método 
di eílrarrele radici per approííirnazione. Ve
di R A D I C E , ed E S T R A Z I O N E . 

Fer confttuire uri equazione femplice: tutto 
i l mirtero confifíe in queflo, che le frazio-
B Í , alie quali i'ignota quantita é eguale , 
rifolvanfi in termini proporzionali : ed i l 
método ne verra meglío dimoürato con efem-
p j , che infegnano con molte rególe. 

ab 
i0. Supponetc xr=z~j' , allora fara c . a w b ' . 

x , da determinarfi col método di trovare 
una quarta proporzionalc. 

177 

abe 

cd 
a b 

2o. bupponetex = — u a r í - j * 
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a^b — bec 

4o. Supponete x g ; . Per i l pri, 
ad 

a b a b 
mo cafo troviamo g — ~ ^ a b , ed /; 21: 

"j-'i di nuovo, per i l cafo 1 , * ¡rr ' j " ed 

x'zz g — 7 , difíerenza delle linee g t á i . 

t c 
1 c 

a b a de 
5o. Supponete x ~ — -f- ——1 . Trova* 

ao 
t e , come nel cafo precedente, ^ = ~ , ed 

a de 

Í — J J - - A1íor * ~ g - r f fara la fomrna 

delle linee g ed / . 

a'2b-^b ed 

Queíla quarta proporzionale trovata, fendo 

chiamata g ; x — ^ che pero trovafi come 

nel primo cafo. 
„ o aa — ¿¿ 

3o. Supponete x sa J M I U J I . Poiché a a 
c 

'— b b ^ { a ~ \ - b ) ( a — b ) , c:a~\-< b : : a 
¿ : x . 

Tomo I I L 

6o. Supponete x 
a f - ^ c g 

•' Cércate 

, e fiaZ-f-1', allora fara a f - ^ - c g 

zmah'i confeguentemente, x 
a'lb - \ - b c dt 

' Th~ 
Cosí i l cafo prefente recafi al precedente. 

a^b — b a d 
7o. Supponete x Tróvate 

af*\* be 
a f a f 
y , e fate y - f - í ' ^ j allor far̂ a ¿ 7 / 4 . ^ 

• j - a* b b a d ~ a * — a d 
•zzbh* Qmndi , x1=z • —— . 

^ ' bb h 
Confeguentemente, h : a : : a ~~~ d : x . 

8o. Supponete x z = ( a * - \ - b * ) : e. C o a -
flruite i l triangolo A B C ( Tav. á lgebra , 
fíg. 1. ) i l cui lato A B — tf, B C = al-
l o r f a r a A C = : v / ( - 5 2 + ¿ 1 ) . S i a A C = w ; 
allor fara a*-¡~b* ~ m* . E percib x 

•— ; coníeguentemente, c : m : : m : x , 

9 ° , Supponete v — f - I l Ü . Sopra A B 

(fig. 2 . ) a deferivetc un femicircolo, ed 
in eífo feparate A C ~ - ¿ . Poiché i l triango-
io A C B é rettangolo ; C B ~ / «2 ¿ 2 , 

Sia C B r : w : allora fara x = — / confe-

guentemente, c : m ; : m ' x . 
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1©0. Supponctcxrz:. • . — - D í t e , o: 

Ü j -4~ o c 

: / ~ ; e f i a ^ 4-Í = ^ ; allor fara 

«2¿ -4- ¿ C í i 

: Vh = ( 
4-^): ¿ . Tróvate tra A C = c, (fig.3. )e 
C B — d , una media proporzionale G D 
t=z \ / c d . Sia C E rr: « ; aüora fara D E 
^ = ^ / ( a 2 — c / i ) . Chiamate queÜa m ; al-

l o r f a r a x r = ; confeguentemente, h : m : 

P í r cojlruire wn equaxjone quadvática geo
métricamente . Poiché 1' equazioni quadrati-
che poflono eíTer ridotte a femplici . ( Vedi 
E Q U A Z I O N E ; ) elleno parimenti fi pofíono 
cortruire co' metodi gia eípoíii : imperoc-
ché fe i'equazione é pura , x 2 ~ a b ; allor 
fara a : x \ : x \ b 5 per lo che , troveremo x 

ab \ fe tra h Q ~ a e B C ~ ¿ , tro
veremo una media proporzionale D C . Se 
i'equazione é affettata, . axzzzb7-'^ allor 
fara x = : | - « ( — I - ¿ Í , cioé , o x 

r — ^ a jovvei'o x — ~ a ~ \ ~ \ / (-¿a7- — b2 ) 
ovvero x ~ ~ a — ^ { — a 2 — ¿ 2 ) , 

Tut to i l msñero dsnque , di coflruire Je 
quadratiche fi riduce qua ; dje i l valore di 
i / ^ a2 -{-'b1 ,med altresl i l valore di %/ ^ az 
— b2 fien trovati ; ambedue i quali dimo-
ñranfi nelP articolo precedente . Impercc-
ché fe ncl triangolo rettangolo, ( fig. 1. ) 
A B r r - f - a , c B C ~ b ; allor fara A C 
/ ( + b2.) Mafe fopra A B ( fig. 
2. ) fia deferiste un femicircolo; ed in el
fo fia applicato A C z z z b; C B ~ %/ - i a2 
<—¿3j ficcome abbiamo mofirato nell' arti
colo precedente . Vedi EQUAZIONE ; vedi 
anco C U R V A . 

GONSTRUZIONE , nella Grammatica , é l ' 
ifteífa cofa , che fintaffl; ovver I1 ordinare e 
connettere le parole d' una fentenza , fecon-
do le rególe del linguaggio . Vedi G R A M 
M A T I C A , V o c i 5 SENTÉNZ A , S ÍNTASSI , 
&c. 

La Ccn/iruzione é generalmente piu fem-
' plice, facile e diretta nelie Litigue moder-

ne , che nell' antichc : noi abbiamo affai 
poche di quelle inverzioni o trafpofizio-
n¡) che cagionan© tanto imbarazzo etanta 
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ofcurlta ncl Latino; i noüri penfieri d"ordi
nario fi porgo no o efpriraono coll'ifteífo or-
dine , con cui l ' immaginazione l i concepi-
fce: i l cafo nominativo, per efempio, pre
cede fempre i l verbo, e i l verbo vainnanzi 
ai cafi obbliqui ch* egli governa. 

I Greci ed i Latini , oíferva i l Sig. St. 
Evremont, fono foliti finiré i loro periodi, 
dove , in buona ragione , ed in buon fenfo , 
avrebbono dovuto principiare ; e T eleganza 
del loro linguaggio con fi fie, in gran parte, 
in coteíla capricciofa diípofizione , o piutto-
fio trafpoíizione e difordine delle parole. 

La Conflruzione é o femplice ^ p figurata . 
La femplice é queila, nella quaie tutt i i ter-
m i n i , o tutte le parti del dilcorfo fono col-
locate nel loro ordine naturale . La figura' 
ta ^ é quella, in cui ci feoftiamo da queila 
femplicita , ed ufiamo certe efprefiioni, piu 
brevi , e piu e íegant i , che non le porge la 
natura. Vedi F I G U R A , 

La ftntajji , o conjiruz'tone delle parole , é 
diftinta in due parti , concordanza , e régi
men, o governo. Vedi C O N C O R D A N Z A , e 
R E G G I M E N T O . 

C O N S U A L I A , fefleappreíTo gl iant ichi , 
celébrate in onore del Dio Ccn/o , eioé Net-
tuno ; difFerenti da quelle altre fe fie onde 
onoravafi il medefimo Nume , chiamate A7 -̂
ptunalia . Vedi N E P T U N A L I A . 

Elleno venivano introdotte, o comincia-
te con una cavalcata, o proceífione d'uomi-
ni a cavallo; perché appunto Nettuno r i -
putavafi averc i l primo infegnato agli uomí-
ni 1' ufo dei cavalli ; donde egli ha avuto i l fo-
prannome &\ equejir-is ^ 'ITTTTWÍ . 

Evandro dicefi che fia flato i l primó in-
fiitutore di queila fefta; che fu poi da Ro-
molo rimefia inpiedi , fotto i l nome di Co«-
f u s ; perché fu quel dio fotto la denomí-
nazione di Confo , che gli fuggeri i l ratto 
delle Sabine . 

Dicefi , che con la mira a quefio ratío , 
egli fece qutfia infiituzione. Almeno é cer-
to , che a queila fefia tut t i i fuoi vicini fu-
rono invitati ; quando approfittandofi delle 
folennitadi e de' íacrifizj, colfe e fermb Je 
donne. 

Per tirare maggior concorfo di gente, ei 
divolgb un certo grido, d'aver trovato un 
altare na ico fio fotto t é r ra , ch' egli intendea 
di confacrare, con facrifizj, alia Divin i ta , 
a eui era flato originalmente eretto. 

Coló-
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Coloro che hanno prefo a fpíegarc i mi-

fíerj deüaTeologiadei Gent i l i , dicono, che 
1'altare nafcoiío fotto térra é un fimbolo dell* 
occulto difcgno di Romolo, d'impadronirfi 
delle mog'i de'íuoi v ic in i . 

Le Confualia eran nel numero delle fe-
fle chiamate [acre; come confecrate ad una 
divinita . Originalmente non fi diftingue-
vano da quelie del circo : donde é che i l 
raíto delle Sabine, dice Vaieno Maffimo, 
fu eflfettuato nel tempo de'giuochi Circen-
í i . Vedi CIRCO. 

Plutarco offerva , che finché duravano i 
giorni di queíla folennita, lafciavanfi in r i -
pofo i cavalli e gli afini, e venivano ador
nan con corone, &c. per eíTere Ja ferta di 
Nettuno Equeftre. Fe fio dice , che la Ca-
valcata fi faceva con mul í ; eííendovi If opi-
nione, che queíío foííe i l primo animale, 
íbíito adoperaríi per tirare i l carro. 

Servio ci da ad intendere , che le Confua
l ia cadevano nel di terzo décimo d 'Ago í lo ; 
Plutarco, in Romulo, le mette ai 1 8 , e i l 
Calendario Romano antico ai 2 1 . del detto 
mefe. 

C O N S U E T U D T N E , é un termine che 
dinota i coflumi, le cerimonie, o i m o d i d i 
vivere d'un popólo, che in decorfo di tem
po ion paffati in abito, e coll'ufo hannoot-
tenuta la forza di leggi. Vedi LEGGE , ed 
U s o . 

I n quefto fenfo , Confuetudine inchiude 
quelle cofe, ch' erano da prima volontarie, 
ma fon diventate neceflarie per 1'ufo: cosí , 
i prefenti fatti dagli ufiziali , quando fono 
ammeffi ne' pofti , fon dovuti únicamente 
perché fono pafíati in Confuetudine . Vedi 
FEUDO. Vedi anco piíi a dilungo fotto l'ar-
ticolo GOSTUME . 

C O N S ü L T A Z I O N E , nella legge Ingle-
fe, é un ordine , o decreto , con cui una 
caufa in prima rimolía per proibizione dal
la Curia Ecclefiaítica e portata a quelladel 
Re , vi ritorna di nuovo . Vedi PROIBI
ZIONE , 

Se i Giudici della Curia del Re , avendo 
confróntalo i l libello con la fuggeñione del
la parte, trovanola fuggeftione faifa , o non 
provata : e pero eíTere la caufa male dalla 
Corte Ecclefiaftica rimofTa; allor dopo una 
tale deliberazione , o Confultazione , decre
tan©, che v i fia riportata di nuovo ed i l de-
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creto qulvi ottenuto é chiamato Confulta* 
zione . 

C O N S U M A Z Í O N E , i l f i ne , periodo, o 
compimento di un' opera . C o s í , diciamo, la 
Cotf/«w¿mow di tutte le cofe, intendendo i l 
fine del mondo. Vedi CONFLAGRAZIONE . 

Con i'Incarnazione, tutte le profeziedi-
confi effere confumate. Vedi PROFEZIA , c 
ADEMPIMENTO . 

Confumazione del matrimonio , dinota 1' 
ultimo atto del matrimonio, che fa i l fuo 
compimento, ovvero la piü intima unione 
tra i due mar i í a t i . Vedi CONGRESSO , M A -
T R I M O N I O , D l V O R Z l O . 

CONSUMAZIONE , in Medicina , Vedi 
SMAGR AMENTO, 6 T A B E . 

C O N S U S T A N Z I A L E , in Teología, ter
mine delTifteíTo fignificato , cheCo ejjenzia* 
le , dinotante una cofa ch 'é dell' ifleíía fo-
fianza con un'altra. Vedi SOSTANZA . 

Gli Ortodoffi credono, eflerc i l Figliuolo 
di Dio Confuflanziale al Padre. Vedi T R I -
NITA , PADRE, &c. 

I I termine ¿ [ ¿ o x a - t o ; , Confuflanziale , fu pr i 
ma adottato dai Padri de'Concilj Antioche-
no , eN iceno , per efprimere la dottrina Or-
todoífa piu precifamente, e perché ferviííe, 
come di barriera e d' óbice , o precauzione 
contro gli errori e le fottigliezze degli A -
riani ; i quai conftíTavano e aífermavano 
tu t to , eccetto che la Confuflanzialith . Ve
di ARIANISMO, e HOMOOUSIOS . 

Gli Ariani dichiaravano , che i l Verbo 
era D i o , come efiendo flatofatto D i o ; ma 
negavano che egli foíTe 1' lílcífo Dio , e deil" 
ifteífa foftanza col Padre: e percib fecero 
ogai efiremo sforzo per aboliré l ' ufo della 
da noi fpiegata parola . L' Imperador Co-
fiantino usb di tutta la fuá autorita infiem 
co'Vefcovi, perché foffe ícancellata dai íim-
boli , ma ella v i fi é fempre mantenuta , ^ 
ed é in oggi, come lo fu ailora, i l diílin-
tivo Criterio tra un i l tanaíUno, ed un Aria,-
no. Vedi HOMOOUSIANI. . 

Sandio vuole, che la voce Confuflanzia
le fia flata ignota fin al tempo del Concilio 
Niceno j ma egli é certo, ch' eüa era (lata in -
nanzi propofta al Concilio d 'Antiochia, in 
cui Paolo Samofateno era fiato condannato;' 
benché ivi abbia avuta la forte di eíTere r i -
gettata . Curcelleo dall' altro canto foQie 
ne, che fu un'innovazione nelladottnna del 

Z 2 Con-



i8o C O N 
Concilio di Nicea, Fammettere un' efpref-
íione i l cui ufo era flato abolito dal Conci
lio d' Asitiochia. 

Secondo S. Atanafio , la voce Confuflan-
ziale fu folamente condannata nel Concilio 
tTAntiochia , in quanto che inchiudeva 1' 
idea d'una materia preefiíiente , priore alie 
cofe d'eíía fórmate: ora, in quefto fenfo, 
egli é certo, che i l Padre ed i l Figíiuolo non 
non fono Confujíanzial i , non eífendovi ña
ta materia preefiíknte. 

C O N S U S T A N Z I A Z I O N E , 6 un erro-
re del Luteranifmo , circa la maniera del 
cambiaraento che faffi nel pane e nel vino 
nelT Eucarifíia. I Teologi Luterani foften-
gono, che dopo la Confecrazione , i l Cor-
po ed i l Sague del Noftro Salvatore fono fo-
flanzialmente prefenti , infierne con la fo-
fíanza del pane e del vino ; lo che é chia-
inato ConfujlanT.iazkne , o impanazione. Ve
di IMPANAZIONE, TRANSUSTANZIAZIONE J 
LUTER ANISMO , &C. 

C O N T A G I O N E , infezione, cioé , rl co
municare, o trasferire una malattia da un 
eorpo ad un altro. W d i M A L A T T I A . 

La Contagiones in alcuni morbi , faífi úni
camente per imrnediato contatto, o tocca-
mento : come ía pazzia o la rabbia d' un 
c a ñ e , detta da'medici hydrophobia , che fi 
comunica con la morficatura ; ed i l ve-
leno del morbo venéreo , che trafmetteíi dal
la perfona infetta nel l 'a í to della copvíía. V . 
HYDROPHOBIA, e VENÉREO msrbo. 

I n altri morbi trasmettefi per mezzo del-
le vcf t i , o de' panni in fe t t i ; come la fcab-
bia . Vedi ROGNA , e SCABIE. 

I n alíri la Contagiarte fi trafmette per 
mezzo dell'aria ad una grande diftanza , 
cogli effluv;, che dall'infermo trafpiraoo o 
i i tramandano ; come nella pefte , ed in al
t r i mali peílilenziali; nel qual cafo , fi di
ce anco eífere F aria comagiofa \ cioé , pre
ña di partkells centagiofe. Vedi PESTE , 
VELENO, &c. 

C O N T A T T O , é lo flato relativo di due 
cofe che fi toccano F una Faltra , e le cui 
íuperfizie fi unifcono F una alF altra fenza 
alcun interflizio . I I Contatto di due corpi 
sferici, e folamente in un punto: e F iflef-
fo dicafi á* una tangente e della circoníe-
ifenza d1 un circolo. Quindi , perché molto 
poche fuperfizie fono capaci di íoecarfi in 
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tut t i i puntí , e la coefione de' corpi é 'm 
proporzione ai loro contarti; que'corpi fa-
ranno i pia aderefcenti fra loro, i quali fon 
capaci di maggior Contatto . Vedi COE-
SIONE . 

mingólo di CONTATTO , é F angolo H L M 
( Tav. Gifowfír/^ , fig. 43.) formato dall'ar
co d'un circolo M L , con la tangente H L s 
nel luogo á ú C o n t a t t o . Vedi ANGOLO, 
Euclide dimoflra , che la linea retta H L , 
che fla perpendicolarmente ful r a g g i o C L , 
tocca il circolo , folo in un punto j né v i 
pub eífere tirata alcun' altra linea fra la 
tangente ed i l circolo. 

Quindi , F angolo del contatto é minore 
che qualunque angolo rettilineo ; e F ango
lo del femicireoío tra '1 raggio C L e Far
co M L , é maggiore che qualunque acuto 
angolo rettilineo . 

Que ño paradoffo d' Euclide ha efercitatt 
gFingegni de' Matematici ; égií é flato i i 
foggetto cF una lunga controverfia tra Pe-
letario, e Clavio ; i l primo de' quali vo
lea che F angolo di Contatto foífe eteroge-
neoad un rettilineo, come una linea é ete-
rogenea ad una fuperfície : ií fecondo fofle-
nea il contrario. I l Dr.Wallis ha un trat-
tato appofta, fopra l" angolo di Contatto, ed 
i l femicireoío; dove, con altri gran Mate
matici , approva e convalida Fopinione di 
Peletario. Vedi TANGENTE-. 

C O N T E , COMES, é un nobile che pof-
fiede un dominio , o fondo eretto m Gwi» 
tea. Vedi CONTÉ A , e V i CONTÉ. 

I Conti Inglefi fi diftinguono col tiíolo 
di Ear/j \ i Conti foraflieri ritengono i l \ot 
proprio nome. Vedi E A R L . 

La dignit^ di Come, h un médium quid $ 
tra quella di Duca e quella di Barone b 
Vedi N O B I L T A \ 

Secondo Fufo moderno, Ta maggior par
te de' Plenipotenziarj ed Ambafciatori af-
fumono i l titolo di Conti ; benché non ab-
biano Contea; come W Conté d? A v a u x , fkc, 

Anticamente tut t i i Gentili , Configlie-
r i , Giudicí , e Segretarj deíle citta fotto 
Cavlomagno era n chiamati Conti \ i l caratr-
tere diftintivo di un Duca, e di un Conté 
efiendo queílo , che i l Come non avea fe 
non una citta fotto di sé , ma i l Duca n 
avea mohe. Vedi D U C A . 

U n Conté ha i l diritío di portare sn fe 
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fue armí una piccola corona adornata di 
tre pietre preziofe , e formontata da tre 
erandi perle, delle quali , quelle nd mez-
20 e nelle eftremitadi della corona , avan-
xano fopra dell' altre . 

I Conti erano originalmente Lordi , o Sí-
gnori della corte o della comitiva d e i r i m -
peradore, ed ebbero appunto i l nome loro 
di comiUf i a comltando , ovver a commean-
do: di qua furon chiamati Comí Palatini^ 
o comités a latere, quelli che ftavano fem-
pre nel palazzo , o allato dell' Imperadore. 
Vedi PALATINO. 

Ne ' tempi della Repubblica, Comités ap-
preíío i Román! , fu un nome genérale per 
tut t i coloro che accompagnavano i Procon-
foli ed i Propretori nelle Provincie, per i v i 
fervire la Repubblica ; come i tribuni , i 
prefetti, g l i f c r ib i , &c. Sotto gl 'Iníperado-
r i , i Comités erano gli ufiziali del pala7Zo , 

L'origine degii ora da noi chiamati Con
ti ^ fembra doveríi riferire ad Augufto , i l 
quale , fecondo che oflerva Dione , prefe 
diveríi Senatori acciocché foífero fuoi Co
mités , cioé lo accompagnaflero ne' fuoi 
viaggi, e lo ajutaífero nell afcoltar le Cau-
feí ch'erano.ivi giudicate con TifteíTa au-
tori ta , che come in pleno Senato . Gallie-
no pare che aboliíTe un tal Configlio, nel 
proibire che i Senatori foíTer trovati alT 
á rmate ; e niun de' fuoi fucceífori lo riíU-
b i l i . 

QueQi Coníiglieri dell'Imperadore , era-
no realmente Conti , comités , cioé compa-
gni del Principe; e qualche volta ne pren-
deano i l t i to lo , ma fempre con T aggiun-
ta del nome dell'Imperadore , cui accom
pagnavano: cosí che egli era piuttofio un 
contrafegno del loro ufizio, che un titolo 
di dignita. 

Coftantino fu i l primo che lo cambio in 
dignita, e fu fotto di l u í , che i l nome di 
Conté fu prima dato aíTolutamente. 

Introdotto che fu e üabilito i l nome, in 
breve tempo fu conferito indifFerentemente , 
non folo a quelli che feguitavano la corte j 
ed accompagnavano F Imperadore, ma an
co ad una grande raoitiplicita d'ufiziali , 
o min i f l r i ; un lungo catalogo de' quali ci 
ha dato il Du Caogc. 

Eufebio dice , che Coftantino divife i 
Conti in tre claffi ; i primi portarono i l t i 
tolo ü illuftres, i fecondi quello di clarijfi-
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m i , c pofcía fpeSabiles \ e quel della ter-
za claíTe furon chiamati perfeciiffimi . Vedi 
PERFECTISSIMI , &c. 

Delle due prime claííi era comporto i l Se
nato; quei della terza non avean luogo nel 
Senato, ma godevano doveríi altri privile-
gj de' Senatori. Vedi SENATORE . 

Verano de' Conti che fervivano in t é r r a , 
al tr i ful mare ; alcuni con qualche capacita 
od autorita civile, altri rdigiofa , ed altri 
légale; come i feguenti: comes aerarii, co
mes facrarum largitionum, comes facri con-
fiíiorii, comes curia: , comes capelise , co
mes archiatrorum, comes commerciorum , 
comes veíiiarius, comes horreorum , comes 
opfouiorum, o annonas , comes domeftico-
rum, comes equorum regionum , o comes 
Üabuli; comes domorum, comes excubito-
rum , comes notariorum, comes legum, o 
profeífor in jure; comes Hmitum, o raarca-
rum ; comes oree marítima; ; comes portus 
Romae, comes patrimonii , &c . 

I Franchi, i Germani, &c. paífando nel
le Galiie e nella Germania, non abolirono 
la forma del governo Romano; e poiché i 
Governatori delle Citta e delle Provincie 
eran chiamati Conti , Comités , e Duchi , D u -
cfí , continuarono ad eífer chiamati cosí . 
Vedi DUCA . 

QueíH Governatori coraandavano in tem
po di guerra ; ed amrainiftravano la giufli-
zia in tempo di pace. Cos í , fotto'IRegno 
di Carlomagno i Conti erano i giudici ordi-
narj ed i governatori delle C i t t a , tutte fot
to d' uno. 

Quefti Conti delle cití^ erano al difotto 
de' Duchi e de' Conti che preíiedevano alie 
provincie ; i primi cífendo coftituiti nelle 
citta particolari fotto la giurisdizione de
gii ult imi . 

I Conti delle Provincie non erano infe-
riori in nulla a 'Duchi , che anch 'egüno era-
no foltanto Governatori di Provincie. 

Sotto 1' ultimo della feconda fchiatta de' 
Re Francefi, la loro dignita diventb eredi-
taria ; ed eglino ufurparono cziandio la fo-
vranita, quando venne alia corona Hugo Ca-
peto, che non ebbe autorita baftevole per 
opporfi alie loro ufurpazioni; e di qua egli
no prendon la data o época del privilegio 
di portar corone su le lor armi: l ' aífunfe-
ro allora, come godendo i diri t t i di íovra-
n i pe' lor particolari diílretti , o nelle lor 

Con-
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Cantee . Ma per gradi , la msggíor parte 
delie Comee torriarono a riunirli alia co
rona . 

La qualita di Conté é ora diventata af-
fai diverfa da quella ch' era anticamente ; 
eíTendo in oggi niente piu che un titoio , 
accordato da un Re, col ridurre in contea 
un territorio , con la riferva della giurifdi-
zione e fovranita a fe fleíTo. 

Da prima non vi era clauíbla nella patente 
d'erczione , la qualc intimaííe la reveifione 
o regreíío della contea alia Corona, in man-
canza d'eredi mafehi, roa Cario I X . perov-
viare al troppo gran numero de'Conti , ordi-
nb che i Ducati e leContee in diíetto d' 
credi mafchi , ritornaíTero alia Corona. 

I I punto di precedenza tra i Conti ed i 
Marchefi, é flato un tempo molto dibat-
tuto e controverfo, la ragionefu, perché vi 
fon de? Conti che fon Pari di Francia , ma 
non Marchefi : ma i l punto é oggidl fchia-
l i t o , ed i Marchefi prendono i l luogo; ben-
che anticamente, quando i Conti cranogo-
vernatori di provincie, ílavanO al pari e in 
cguaglianza anche co' Duchi . Vedi PARÍ , 
c MÁRCHESE. 

Guglielmo i l Conqui í la tore , ficcome of-
ferva Camdeno, diede la dignita di C W / i n 
feudo a i fuoi N o b i l i ; annettendola a que-
fía od a quella contea o provincia , ed af-
fegnando per loro raantenimcnto una certa 
porzione di dinaro , che cavavafi dagli avan-
taggj del Principe ne'proceffi, e nelleconfi-
fcazioni delle provincie . A queflo propofi-
to egli cita un'antica memoria o carta cos í : 
Hen. 11. rex Anglia hisverbis comitem crea-
v i t ; fciatis nos fecijje Hugonem Bigot comi
tem de Norf. &c . de tertio denario de Ñor-
wich & Norfolk ftcut aliquis comes angl i^ , 
&c. Vedi E A R L . 

I Germani chiamano un C o n t é , graf, o 
graff) che fecondo un critico moderno , pro-
priamente íignifica giudicej & é derivatoda 
graviüj o graffio, da ypcépco , /cr / 'w. — Egli-
no hanno diverfe fpezie di queñi Conti , o 
graffs \ come landgravj, marchgravj , burg-
grav) , e palsgravj , o conti palatini. 

Quefti ulcimi fono di due fpezie; gli uní 
fon del numero de'Principi, ed hanno 1'in-
veüitura d' un palatinato ; gli altr i hanno 
folamente i l titolo di conté palatino fenza l ' in-
veftitura di alcun palatinato. Vedi PALA
TINATO . 
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Alcuni afTerifcono, che col publicamen

te profeífare le leggi Iraperiali per vent'an-
ni , la perfona acquifta la dignita di cante 
palatino) e vi fono degli efcrapj di profeflb-
r i di legge , i quali in confeguenza hanno 
aííunto tal titolo ; ma vi ha degli altri , 
che mettono in dubbio quefio d i r i t to . 

C O N T E A , originariamente íignifica i l tcr-
ri íorio d 'unCcwe. Vedi CONTÉ . — M a i n 
cggi la voce Inglefe , che gli corrifponde , 
cwéCoHntjf, fi piglia neli'itteflo fenfo , che 
shire , regione o provincia d'Inghilterra ; 
Puna di quefle voci venendo dal Francefei 
1' altra dal Saífone. Vedi SHIRE. 

La CONTEA dunque, oCounty^ é un cir
cuito od una. porzione del Regno , in 52. 
delle q u a l i , tutta TeÜefa d'Inghilterra e 
Galles , é divifa, per poterfi meglio gover-
nare , e per piu facile amminiftrazione del
la giuftizia. 

Quefle comee o provincie fono fuddivife 
in minori porzioni, denomínate rapes , la-
thes, wapentakes , hundreds ; e quefle di 
nuovo in tithings . Vedi RAPE , WAPEN-
T A K E , HüNDRED, & C . 

Per Tefecuzione delle Leggi nelle diverfe 
contee, eccetto che Cumberland , Weftmor-
land , e Durham , ogni anno a S. Miche-
ie , fon deftinati de 'Min i f l r i , íotto la de-
nominazione di sheriffi. Vedi SHERIFE. 

Queño rainiílro ha una doppia funzione : 
pr ima, minifieriale y perefeguire tutt i ipro-
ceífi, e comandi delle Corti legittime a luí 
indirizzati: ed in fecondo luogo, giudizia-
le; per cui egli ha l'autorita di teneredue 
curie , Tuna chiamata sheriff' s turn , T al
tra county-court. Vedi TURN , e COUNTYJ* 
COURT. 

Gl i altri Min i f l r i delle diverfe Cowíef, fo
no , un lord lieutenant , che ha i l comando 
della milizia della Contea ; cufiodes rotulorum, 
juflices of peace, o giudici della pace , bal-
l i v i , high confiable, e coroner. Vedi ciafcu-
no di quefli Art icol i al fuo luogo . LORD-
LIEUTENANT &c. 

Delle 52 Comee , ve ne fono quattro d i 
piu notabili , e che perb fon chiamate contte 
palatine) come Lancafler, Chefler , Dur
ham, ed Ely : Pembroke altresl, ed Hexam, 
furono anticamente Comee palatinej laqual 
ultima apparteneva all' Arcivefcovo d' Y o r k , 
e fu fpogliata del fuo privilegio nel regno 
della Regina Lifabetta; e ridotta ad eflere una 

par-
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parte ¿ c l h Cantea di Northumberland . Vedi 
PALATINO. 

I principan governatori di quefte Comee 
paktme, prima d 'o ra , p¿r diploma fpezia-
]e del Re , pubbücavano tutti i Decreti in 
come ¡or proprio; e, per quello riguarda la 
giuílizia , facevano ogni cofa cosí affoluta-
mente, come i lRe ñeíTo nelle altre Cc/We-e 
riconoícendolo foltanto per lor fuperiore e 
governatore . Ma nel tempo d1 Enrice V I I I . 
i l detto potere fu raolto accorciato . Vedi 
PALATINATO. 

G O N T E M P L A Z T O N E , un atto della 
mente, con cui ellas'applica a coníiderare, 
arifletteve, ed ammirare l'opere üupende di 
Dio , della natura, &c. 

CONTEMPLAZIONE , appreífo i Teologi 
miftici , é definirá , una íemplice amorofa 
v i t h di D io , come prefente ali'anima . — 
Queüa contemplaz.ione dicefi conílftere iti atti 
cosí fempiici, d i re t t i , umformi, e fedati , 
che la mente non ha coía alcuna su cui ap-
poggiare, o cui coglicre, onde poíía dUiin-
gucrla. 

Nciio flato contemplativo ^ T anima debb' 
eííere interamente paífiva, in riguardtp a Dio ; 
iu una continua quiete , fenza alcuna per-
turbazione, o movimento^ libera daii' atti-
vita delle mentí ineguah , the fi debbono 
agitare, per tendere fenfibile la loro opera-
zione. — Quindi , alcuni chiamano o w m -
plazione una preghiera di fiienzio e di quie
te . La contemplazione non é un rapimento, 
cd una íofpeníione eítatica di tutte le facol-
ta del!' anima ; ma é non so che di paííl-
vo , é pace , ed infinita pieghevolezza, che 
la lafeia perfettamente diípolia ad eflfer mof-
fa dalle impreffioni della divina grazia , ed 
a feguire piü acconciamente i l divino im-
^pulfo . — La contemplazione é 1'ápice della 
perfezione de' Teologi miüici . Vedi M r -
STIC A • 

C O N T E M P O R A N E O , é una perfona , 
o cofa del tempo medefimo , o ch' eíiíleva 
nell' iftcíTa eta che un ' altra . —- Socrate , 
Platone , ed Ariftofane furono contemporanei: 
le migliori ftorie fono quelle d' autori con
temporanei . 

G O N T E N U T O , nelle Matematiche , é 
.un termine frequentemente ufato per dinota
re la capacita di uo vafe , o 1' área d' uno 
fpazio ; o la quantita di materia , o fpazio 
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inchiufa dentro c t r t i confíni . Vedi A R E A ; 
vedi purSUPERFIZIE , eSOLIDO. 

I I contenuto d' una bottt ( tum ) di legno ro-
tondb, é 43 piedi íolidi . Un canco di iegna-
me tagliaro eontiene 5opiedi eubici 5 in un 
piede di legnamc fono contcnuti 1728 polli-
ci cubici , o quadrát i ; equante volte 1728 
poliici fon cuiítenuti in un pezzo di legna-
me , fia rotondo o quadrato ; altrettanti pie-
di di legname foncontenuti nel pezzo. Vedi 
LEGNAME . 

Nelío fcandaglio de' bottami, il gallón per 
bira , e cervogia ( mifura che contiene 4 boc-
ca l i ) fi fa conteneré 282 poliici cubici , cd i l 
gallón di vino 231 : i l gallón di mifura di 
cofe aride 272 . Vedi GALLÓN ; vedi anco 
MlSUR A . 

Quindi , quante volte 282 pollici cubici 
fon contenuti in un vafe rotondo o quadra-
to , tanti galloni di cervogia o bira egli 
tiene, e i'iíteííb íi pub offervare delle altre 
miíure . 

Moltiplicate adunque, un lato di unqua-
drato , o di un oblongo nell'altro , e divide-
te per uno di coteüi numeri, íecondo laqua-
iita del liquore ; i l quoziente vi dará i 'área in 
galluni, iopra un poilicedi profondttk. 

I I lavoro non oftante fi pub abbreviare con 
moltiplicar folamente i lati de' quadrati , o 
i diametri de' rotondi in fe ñeííi ; i l pro-
dotto é i l numero di galloni , e delie partí 
che i l vafe contiene , fopra un pollice i n 
profondita : e quando quefto riceve aumen-
tazione, perelTere due, tre , oquattro pol
lici profondo , aifora comincia ad eflTere un 
corpo íolido , e contiene tanti galloni, e par
tí , quanti pollici e partí é profondo. 

Un piede cubico contiene feí galloni , e 
quafi una pinta , di cervogia, e di bira ; e 
fette galloni, due qüarti di vino . Un pie-
de cubico di mifura fecca contiene fei gal
loni , e mezzo , e alcun che di piü . U n 
bushel o moggio di fale contiene 56 lirc a 
pefo dttto averdupoife. 

G O N T E N Z I O S A Giurisdizione , in leg-
ge , ferum contentiofum , dinota una corte , 
0 afiemblea, che ha i l potere di giudicare e 
determinare le differenze tra le partí checon-
tendono. 

I Lordi capí , giudici &c. hanno una giu-
risdizione contenziofa j ma i Lordi dell' Erario, 
1 Gommiflarj delle Dogane, o de'dazj non 

ne 



184 C O N 
nehanno; eííendo meramente giudicl de'con-
t i , e traníazioni. 

C O N T E S T O , fra i Teologi c Cri t ici , 
é quella parte , della Scrittura, o d' altro ícrit-
t o , che fta interno od in vicinanza al tefto , 
avanti odopo di eífo, o l ' u n e r a l t r o . Vedi 
TESTO . 

Per pigliare 11 pieno feníb del teño , fi debb' 
aver riguardo al conté/lo . 

C O N T I G N A T I O , neü' archltettura antl-
ca, é 1' arte o 1' atto di far fuoli , tavolati, o tet-
t ¡ , e pavimenti, mettendo infierne de'travicel-
l i , tigna . Vedi T A V O L A T O , e TRAVICELLO . 

C O N T I G U O , termine relativo, ehe s1 ln-
tende dellc coíe difpofte cosí da vicino le une 
all 'al tre, che unií'cono le lor fuperfizie o fi 
toccano . Vedi CONTATTO , e CONTI -
NUITA* . 

Le cafe neU'antica Roma non erano con-
tigue come fono le noílre, ma tutte ifolate. 

Angcli CONTIGUI , nella Geometr ía , fo
no quclli che hanno una gamba comune a 
ciafcun angolo; altramente chiamati ángoli 
aggiacenti. — Per contradiftinzione da quel-
l i che fono prodotti oprolungati, continuan
do le loro gambe per i l punto di contatto, e 
che fono chiamati angoli oppofli o venicali . 
Vedi ANGOLO &c. 

C O N T I N E N T E , nella Geografía, éuna 
térra ferma, od mVeftcnfion grande di térra 
o paefe, non interrotta da mar i ; al contra
rio deli'//b/f, delle pcnifcls &c . Vedi TERRA, 
OCÉANO &c. 

La Siciliadicefi che fia fiata un tempo avul-
fa e ñaccata á ú continente dcll 'Italia acui fi 
atteneva ; ed é tradizione antica, d icu i fan 
tuttavia contó i noftri antiquarj, che la Bri-
tannia fofle anticamente parte del CW/wwfí 
della Francia. 

I I Mondo é ordinariamente divifo in due 
grandiContinenti) i l vecchio ed i l nuovo : i l 
vecchio comprende 1'Europa, 1'Afia e 1'A-
frica: i l nuovo le due Americhe, la fetten-
trionale e la meridionale. 

I I Continente antico é chiamato ancora i l 
continentefuperiore, per una volgare opiaicne, 
ch'egli oceupi la parte fuperiore del globo. 
Vedi Globo T E R R Á Q U E O . 

Si dubita, fe i l Giappone íia un 'Ifola, o 
pur fia congiunto al continente; l'iíleffo di-
cafi della California . Alcuni autori fon di 
parere, che i due gran Continenti non Ceno 
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realmente che un folo ; imrasginandcfi che 
le parti fettentrionali della Tartaria feorrano, 
fi dilunghino ed incontrino con quelle dell' A -
merlcaSettentrionale. 

CONTINENTE cagioneft un morbo, é quel
la , da cui cosí immediatamente eíío morbo 
dipende , che finché ella íuííiflc , i l morbo 
dura, e non piü a lungo . Vedi M A L A T T I A . 

Cosí una pietra nella veícica eííer pub la ca-
gion continente d' una foppreíhone d' orina . 
Vedi PIETRA , &c. 

Febbre CONTINENTE , é quella che viene ad 
unacrifi fenza intermiffione, né remiffione. 
Vedi FEBBRE . 

C O N T I N G E N T E , cofacafuale, od io-
certa. Vedi CASO. 

jpKíwrciCONTINGENTE, nella Loica, dino
ta un evento condizionale, che pub accadere 
o non accadere, fecondo le circoííanze . Ve
di FUTURO. 

I Sociniani mantengono, che Dio non pub 
prevedere i futuri Contingenti , perché dipen-
dono dai moti liberi della vo!ontíi dell' uomo. 
Vedi PRESENZA . 

CONTINGENTE é altresi un termine di rela-
zione, per fignificare la quota, cheétoccata 
ad uno dopo una divifione. 

Ogni Principe della Germania , in tempo 
di guerra, ha da fomminiftrare tanti uomi-
ni , tanto dinaro , e munizione , per fuá 
Contingente. Col nuovo trattalo d'Annover 
fi é ñipulato , che in cafo di romperla coll' 
Imperatore , i Re della Gran Bretagna , e 
Pruífia fomminiürino le \or contingenti ^ co
me feudi dell' Impero, nell' ifieflo tempo che 
fono in guerra con eíío. 

i / ^ í ? CONTINGENTE , o linea di CONTIN-
GENZA , nella fabbrica degli orologi folari , 
é una linea , che traverfa i l fottotlilo ad 
angoli retti . Vedi SUBSTILO , e OROLOGI 
Solari . 

C O N T I N G E N T I , i ' iíleíTo alie volte 
chetangenti, nell' ufo de'materaatici. Vedi 
TANGENTE . 

C O N T I N U A N S PunBum . Vedi 1' A r t i -
Coló PUNCTUM . 
j C O N T I N U A T I V E Congiunzioni . Vedi 

1' Articolo CONGIUNZIONI , 
C O N T I N U A , Febbre, é quella che qual-

che volta rimette, ma non intermette ma i , 
o non parte intieramente, fin al fuo periodo . 
Vedi FEBBRE. 

L a 
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La febbre continua, fi pub definiré cosí ' 

una continuaziotie della velocita accrefcinta 
nella circolaziunc del fangue, al di Ikdel gra-
do naturale alia coilituzione . VcdiSANGUE, 
E C I R ^ O L A Z I O N E : 

5e quefta velocit^, piu volte decrefee , e 
¿x nuovo s'innalza al rnedefirao grado, el
la é chiamata febbre continua periódica . E fe 
iníieramcntc ceíTa, nello fpazío d'ati gior-
no , o di due, ell' é chiamata un' efémera . 
Vedi EFÉMERA . 

Una febbre continua adunque pub rimette-
re , o dar giu e crefeere di nuovo, alterna
tivamente ; ma non pub intermettere , i l 
che la coftituircbbe una febbre intermitien
te. Vedi INTERMITTENTE &C. 

CONTINUA Quantita. Vedi CONTINUUM, 
e QUANTITA' 

Baffo CONTINUO, nella Mufica, équcllo 
che feguita cofiantemente a fuonare; si du
rante i recitativi, come per foflenere i l co
ro . Vedi BASSO . 

CONTINUA Proporzione, in aritmética , é 
quella nella quale i l confeguente della prima 
ragione é V iíieffo che 1' antecedente della 
feconda — come 3 : 6 : : (5: 1 2 . Vedi PRO
PORZIONE . 

A l contrario fe i l confequente della pri
ma ragione é diverfo dalT antecedente della 
feconda, la proporzione dicefi eíTere difere-
ta ; come 3 : 6 : : 4 : 8 . Vedi DISCRETO. 

C O N T I N U I M m o . Vedi SOLUTIO. 
C O N T I N U A Z I O N E , nella Legge , é 

1' ifteíTa cofa che prorogazione &c. Vedi PRO-
ROGAZIONE, e DISCONTINUAZÍONE . 

CONTINUAZIONE di moto. Vedi MOTO , 
e PROGETTILE . 

La CONTINUITA' , é dagli Scolaflici comu-
nemente defiaita, perla coeíione immedia
ta delle partí nel medefimo quantum. — A l -
t r i la difinifeono, un modo del corpo, per 
cui i fuoi ertremi diventano uno : ed a l t r í , 
lino flato del corpo, rifultante dalla mutua 
implicazione delle fue parti. Vedi QUANTI
TA' , PARTE , &c. 

V i fono due fpezie di Continuita, l ' una 
matemática r e l'altra j ^ m * . -—« La prima é 
meramente immaginaria, e fittizia; peroe-
ché fuppone parti reali o fifichc , dove non 
ve ne ha. La continuita fifica, é , rigorofa-
mente parlando , quello üato di due o piíi 
parti oparticelle, per cui pare che ^ ^ ^ « í , 
o coftituifcano una quantita non iacerrotta, 

Tomo I I I . 
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od un continuum i o tra le quali noi non per-
cepiamo alcun immediato fpazio. Vedi CON
TINUUM . 

Gli Scolañici diftinguono due altre forte 
di continuith) cioé omogenea tá eterogenea . — 
La prima , dove i noftri fenfi non percepí-
feono i l imi t i o gli eítremi delle parti ; e 
quefla conviene anche all 'aria, ali1 acqua j 
&c . La feconda é , dove i noftri fenfi non 
percepifeono infatti gli eftremi di certe par
t i , ma pur nello fteífo tempo offervano le 
parti medefime ftrettamente concaténate Tune 
a le altre ; in virtü della loro fituazione o 
della loro figura &c. e quefta viene princi
palmente attribuita ai corpi degli animali , 
ed alie piante. 

La cúntinuith de' corpi, é uno flato mera" 
mente relativo alia noflra vifla , ed al noüro 
tat to: e.gr. fe la diftanza di due oggetti fe-
parati é tale, che T angolo vifuale ch'eglino 
fotrendono, fia infenfibile ali'ocehio, loche 
fara, fe egli fia minore che lófecondi , i 
due corpi feparati appariranno CCW/^MÍ. Ora 
i l rifultato di diverfi oggetti contiguiéh con
tinuita, cosí che fendo un qualche numero 
d' oggetti , porto cosí , che le loro diftanre 
fottendano angoli di men che 16 fecondi, 
egllno pareranno formare un continuo. 

Ê  di q u i , potendo noi determinare la dí-
ñ a n z a , alia quale una data magnitudine di
venta invifibile; é facile trovare a quale di-
flanza due corpi , per lontani che fieno 1' un 
daH'ahro, appariranno come contigui; e di
verfi , come fe formaífero un continuum , 
Quanto alia cagion fifica della Continuita y 
o coefione. Vedi COESIONE. 

C O N T I N U U M , o CONTINUA quantita, 
in Fifica, dinota una quantita di coeftenfio-
ne 5 le cui parti non fono divife , ma con-
giunte e conneífe infieme ; cosí che non la-
feiano adito a determinare , dove una cornin-
c i , e 1'altra finifea. Vedi CONTINUITA1. 

Si controverte tra' Filofofí, fe i l continua 
fia infinitamente divifibile , cioé , divifibüe 
in parti proporzionali infinite. Vedi D I V I -
SIBILITA' . 

Gl i antichi attribuivano 1' alzarfi deD'acqua 
nelle trombe all'amore della continuita, ed 
ali ' orrore del vacuo j perché i l pefo e la 
preffione dell'aria non erano cofe note al
io ra. Vedi VACUO. 

I Matematiei dividono la quantita in efl»-
tinua e difereta , Vedi QUANTITA*. 

A a La 
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La quamita continua é quclla $ efpreíía con 

linee, e fa i l foggettodeüa Geomet r ía . Ve
di L I N E A , e G E O M E T R Í A . 

Le quantitadi ^ / /w íc fono quelle che efpri-
monfi co1 numeri , e che fanno i l foggetto dell' 
Aritmética . Vedi DISCRETO . Vedi anco 
NUMERO . 

Nella Medicina e nella Chirurgia, le fe-
r i t e , le ulcere , lefratture &c. íiefprimono 
collafrafe, folut'to continui ? fcioglimento di 
continuita. Vedi SOLUTIO . 

In un fenfocritico, diciamo, chevidebb* 
cffere continuithy c ioéconneffionejtralepar-
t i d'un difcorfo»-

Neí poema épico, part icoíarmente, Tazio-
ne debbe avere una comimhh nella narrazio-
ne ; benché gli eventi, o gli accidenti non 
í i enocont inua t i . Súbito che una volta i l poe
ta ha aperta la fuá fcena, efpofto i l fuo fog
getto, e recate ful teatro le fue perfone y 
F aztone íi ha da continuare fin al fine : 
ogni carattere deve eflere occupatoj e non 
fi dee vedere cofa né perfona oziofa.. Ve
di AZIONE . 

I I P.Bofsu oíferva, che con levar via gl i 
accidenti1 che fon languidi e fenza vita , e 
togliere ogni intervalío vuoto d'azione, e 
che rompe la continuita , i l poema acquifia 
mna continuata forza , che lo fa correré per 
tutto egualmente. 

C O N T O , % neir Aritmética , é un cal
c ó l o , o computo deí numero di certe co-
fe . Vedi CALCÓLO, e NUMERO. 

• L a parola femBra che venga dat L a t i 
no' computu?, computazione, 

V i fono varié maniere di <ro«f¿rrr^ per enu-
roerazione , o fia contando uno a uno; e colle 
yegole detParitmética , raddizione , ía fot-
trazione &c .Ved i A R I T M É T I C A , ADDIZIO-
KE ,. SbTTR AZIONE &C.. 

N o i eomiamo i l tempo peranni, mefi, &c.. 
I Greci lo contano per olimpiadi ^ iRomani 
per indizioni , luf t r i , &c. Vedi TEMPO Y 
ANNO> OLIMPIADE, &c. Contiamo le di -
fíanze per miglia , íeghe , &c . Vedi M i -
GLIO , LEGA , DISTANZ A .. Vedi anche COM
PUT AZIONE . 

Maneta di CONTÓ , é una fpezie immagi-
naria, inventata per facilitare, e fpedire i ! 
far o tenerde'cow/. — T a i fono í e l r r e , &c., 
Vedi LIRA , e MONETA di Contó . 

CONTÓ é voce che fi adopra ancora , in 
íiguardo ad una compagniao focietk, quaii-
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do due o piu perfone hanno ricevuto o sbor-
fato Tuna per l'altra-, o quando queílo é fla
to fatto per loro ordine , o commiíTione . 
Vedi COMPAGNIA , COMMISSIONE, FAT-
TORAGGIO &C. 

CONTÓ , o CONTI , fi ufa altresi, collet-
tivamente, per additare diverfi l i b r i , o re-
g i f t r i , che i mercanti tengono de'loro aífari 
e de* loro Negozj. Vedi Tener LIBRO , &c . 

Cosí diciamo flendere un Contó ^ o met-
ter giü un libro di conti ; ripaífare i Conti y 
o le partite d 'uno. — I faltiti debbono con-
fegnare i \ox Conti •> o note e regiftri di Cowíi. 
Vedi F A L L I T O . 

Camerade^ CONTI •> é nella política Fran-
cefe , una Corte Sovrana , antichiífuna » 
nella quaie i Conti che riguardano í' entra-
te del Re , fono confegnati e regifirati . 
Vedi C A M E R A . 

Ella corrifponde afTai bene alia court of 
exchequer i cioé alia Camera deir Erario , in 
Inghilterra. Vedi EXCHEQUER . 

V i fono derprefidcnt! di Conti , mafiri 
áe1 Conti , correttori di Conti &c, 

C O N T O B A B D I T I , KOUTO^MITUI , Set-
ta d^Eretici nel V I . fecolo. — I I loro primo 
Duce fu Severo d'Antiochia , a cui fuccedet-
teGiovanni i l Grammatico , fopranominato 
Philopono ; ed un Teodofio , i cui feguact 
furon anche chiamati Teodofiani.. 

Parte di eífi , che volevano ricevere un 
libro compofio da Teodofio fopra la Tr ini ta , 
facevano un corpa feparato, ed eran chiama-_ 
úContobabditt i da non so qual luogo , che 
non vien ricordato da Niceforo; ma chepro-
babilmente debb'eííere ftato i l luogo dove 
tenevano fe loro aíTemblee. 

IContobabditi non ammettean Vefcovi ; 
ch' h !a fo!a circortanza che lo Storico c i 
da intorno ad < ffi . 

C O N T O R N A T O , O RIVOLTATO, ncíl* 
Araldica, ufafi, quando gli animali fono rap-
prefentati in atto di fiare, o di correré colla 
íor faccia verfo i l lato finiftro dello feudo ;, 
fendo ognor fuppofii guardare al lato deflro f 
fe non viene cfpreffo diverfamente.. 

C O N T O R N I A T O , é un termine y che 
appreífo gli antiquarj fi applica ad una fpe-
zie di medaglioni , che hanno un margi
ne ,. od orlo follevato e largo da ciafeu-
na parte ; od alie figure che a mala pena
ban no aícun rilievo , in comparazione det 
veri medaglioni. Vedi MEDAGLIONE. 

Hanno 
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Hatrno II Ioro nornedai lor labbri, ornar-

£ i n i / c h e appaion come fe foffero lavorati al 
tornio. •—Tutte quelie medaglie conmniate 
che ci rebano, pare che fieno üate battute cir-
ca il medefimo tempo. I ! P. Arduino con-
gettura, ch5 eiieno non fien piu antiche del 
decimoterzo Secólo : altri antiquarj vanno 
addietro fino al quinto: ed a!tri ne trovaoo 
eíempj antichi al parí di Nerone. 

Quefla forte di lavoro par che abbia avu-
ta la fuá origine nella Grecia, e fiaíiataap-
propriata a onorar le memorie de' grand' uo-
m i n i ; principalmente quelli , che avean r i -
portato i l premio ne'giuochi folenni : tali 
fono le medaglie che reñano d' Omero , di 
Solones d'Euclide, di Pittagora, di Socra-
te , d'Apollonio Tyaneo, e di diverfi a t le t i , 
le cui vittorie fono efpreííe con palme e car* 
r i , o b igae , o guadrig£ . 

C O N T O R N O , é cib che termina, e de-
finífee una figura. Vedi FIGURA . 

Una gran parte della perizia eabilitad'un 
pittore confifte nel ben maneggiare i contorni. 
Vedi PITTURA . 

I I í-owforwod'una figura, fa quello che chia-
mafi sbozzo, delineazione , o difegno . Vedi 
DisEGNO . I I contorno d' un vifo , dai Pittori 
Italiani , ordinariamente chiaraaíi i linea-
mentí del volto . 

C O N T O R S I O N E , T azion di torceré , 
o ftravolgere un membro del corpo , fuor 
della fuá natural fítuazione . 

I ballatori di corda s' avvezzano alie con-
torfumi de'loro membri fin dalla prima gio-
ventu, per render le fibre delle loro artico-
lazioni , libere o lafche , e fupplir a tutte 
le fpezie di pofiture . Vedi POSITURA. 

CONTORSIONE, fi ufa anche paíTivamen-
te per lo (lato d'una cofa, v.gr. d'un mem
bro , c h ' é torto , o formato a sghembo. 

La contorfione del eolio viene caufata , fe
to n do I ' opinione di Nucke , dalla rilaíTa-
zione, o paralifi d'uno de'mufcoli maíloi-
dal i : imperocché di qua fuccede che i l fuo 
antagonilla ^ la cui potenza non é ora piíi 
contrapefata , contraendofi per la propria 
fuá forza, tira i l eolio verfo quclla parte. 
Vedi PAR ALISIA . 

I I medefimo autore aggiugne, che a que-
ílo feoncerto fi dee rimediare con tutta la 
foilecita prontezza; e preferive dal princi
pio , de'linimenti capaci di rilaífare e mol
lificare le fibbre , non folamente applicati 
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ful mufcolo contratto , ma anche e princi
palmente ful mufcolo ri laííato, ch ' é la fe-
de del male, 

C O N T R A , prepofizione latina , tounter 
in Inglefe, che fi ufa nella compofizione di 
diverie parole e deli'Italiano edeU' Ing le íe 
Linguaggio j e generalmente inchiude rela-
zione di oppolizione . Le voci compofie di 
tal prepofizione, fiaran qui date parte in Ita
liano , e parte in Inglefe, per la proprietk 
o particolarita d e l l ' u í o , e del fignjficato. 

C O N T R A - A R M O N I C A Proporcione, é 
quella reiazione di tre termini , ove la dif-
íerenza del primo e del íecondo, é alia dif-
ferenza del íecondo e del terzo, come i l 
terzo é al primo. Vedi PROPORZIONE. 

COSÍ ^ 3 » 5 e ^ > ^ono numeri con-
tra-avmonicamsnte proporzionali j imperochc 
2 : ! .: 6 : 3 , 

Per trovare una medía con ti armónica men
te proporzionale a due date quantith : la re
gola é , du'idere la iomma di due numeri 
quadraú per la fomma delle radicij i l quo-
ziente. é contrarmonicamente medio propor-
zionale tra ie radici. Vedi ARMÓNICA/Vo-
porzione. 

C O N T R A B A N D A T O . Vedi COUNTER-
B E N D Y . 

C O N T R A B A N D O * , nel commercio, é 
una derrata, od una merce proibita, cora-
prata, o venduta, introdotta o efportata , 
in pregiudizio, e contro le leggi & ordini 
dello Stato, o contro i pubbhci divieti del 
Sovrano . Vedi COMMERCIO , MERCAN-
Z I A &c . 

* L a parola e? Italiana , compofla da con» 
t ra , e bando; q. d. contra T editto o la 
pubblicazione del divisto . 

I beni di contrabando non folamente fono 
foggetti eglinoíleííi a confiícazione; ma v i 
foggettano altresi tutte le akre merci per-
meífe , tróvate con eííi nella medefima caf-
íetta , o baila , infiem co'cavallr, carri , 
&c. che ne fan la condotta . Vedi COM-
FISCAZIONE . 

V i fono de'beni di contrabando > che ol-
tre la confifeazione fono proibiti fotto pe
na di morte; come v.gr. in Francia, neil1 
India , e nella China i drappi , le tele , 
&c. 

In Inghilterra v i fono due contrabandr 
principali per i'efportazione, le Jane , e le 
pecore vive, che a tut t i gli ílranieri é proi-

A a z bito 
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bito di portar fuori , fotto pena di aver la 
mano deñra tagliata ; I 'altro , quello delle 
pelli di pecorc e di vi te i lo , che pur a tut t i 
i foraftieri é proibito di afportare, fotto l* 
ifleíTa pena: ma perb i fudditi d'Inghilter-
ra poíTono trafportarle nell'Inghilterra dalla 
Francia . Vedi LANA , Manifatturadi LANA. 

A l t r i contrabandi, per 1' erportazione , fo
no cornacrude, ceneri bianche, telaidacal-
zette, e ogni parte di eífi, térra da tintore , 
e tutte le pelli crude. 

Degli effetti di contrabando , per 1' intro-
duzione, ve n'ha piü di 50 capi nelle Hile 
fatte nel 1662. e pur non oftante ve nefon 
25. di eííi nella tarifía^ e fembra che 1'ine-
fecuzione degli atti del Parlamento, che a-
veanvietato i ' in t rodur l i , abbiali rimeffi nel
la liberta dell'introduzione. 

I principali che ancor fono di contraban
do, e non meffi nella tariffa, fono i panni 
l a n i , le felle e gliarnefi, i dadi, i bigliar-
d i , o trucchi, ogni forte di pelli conciate, 
o di cuoi, di lavori di calciolaj , le ferratu-
re, o lucchetti, e varié forte d'opere da eol-
tcllioaj í tutte le cofe pitturate, eccettoche 
la carta; fogüe d 'oro , e d'argento , fibbie, 
fila di ferro &c. coma per lanterne. 

Dopol 'anno 1664, diverfe altre derrate 
o merci fono íiate fatte contrabando ; parti-
colarraentc la feta, e i gaüon i , lefettucce, 
o naftri^ i ricami , le frange , i bottoni , 
ed altre manifaíture di feta e di filo; gli 
zendadi neri , chiamati in Inghilterra ala-
modes, o Luf t r in i . 

Nel 1719, e 1720, fu fatto un tentativo 
in Parlamento, acciocché paífaífe un decre
t o , per cui dovea metterfi nel numero de' 
contrabandi per l1 efportazione , i ' oro e 1' ar
gento, fia in monete coniate, od'altragui-
fa ; ma in vano, a cagion della forte oppo-
fizione fattavi da coloro, che fi arricchifco-
r o coir efportazioni di queüi mctal l i ; che, 
per le ieggi del regno, fi poíTono mandar fuo
r i , purché fi regiürino , e fi paghi i l dazio 
dell'ufcita od efportazione, e figiuri , che 
fon foraftieri, cioé non fono moneta conia-
t a , o argentería fufa nel Regno. 

Si pub giudicare fe color che promoveano 
i l decreto, favoriífero 1'íntereííc della Na-
zione, da queflo; che nel folo mefe di Set
iembre 1720, furono regifirati nella Doga-
na in Londra 4Ó8119 oncie d'oro, 628988 
oncie d'argento; «cioé 34302 oncie d5 oro , 
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e 4000oncied'argento per rollanda ; 12320 
oncie d'oro per la Francia ; 197 oncie d' 
o r o , e 5648 oncie d'argento per i l Porto-
gallo; e 19340 oncie d' argento per i ' I n -
die Orientaii; oltre quello che fu efporta-
to fraudolentcmente da perfone prívate , 
fenza pagare le gabbelle. — C í o moñra , 
per verita, l'abbondanza d 'oro e d'argen
to in Inghilterra, ma nel mcdeíirno tempo 
fa vedere i l pericolo, in cui fi é di reda
re , col decorfo di tempo, efauíli. 

CONTRABASSO . Vedi BORDONE . 
C O N T R A B A T T E R I A , una batteríaal-

zata per tirare fopra di un' altra, affine di 
fmontare o difordinare i Cannoni &c. del 
memico. Vedi BAYTERIA . 

C O N T R A C C A M B I A T O , nell' araldica ? 
é quando vi ha un mutuo cambiamentodei 
colorí del campo e figura in uno feudo, per 
mezzo d'una o piü linee di fpartimentó . 

Cosí nell'arme del famofo Chauccr, poe
ta Ingleíe, lo feudo é partito per palo, ar
gento , e roífo, una fafeia o banda contra-
inneftata, o contraccambiatacioé , la par
te della fafeia nel lato dello feudo, c h ' ¿ a r 
gento, é roífa; la parte su 1'altro lato , é 
argento. Vedi Tav. Arald. fig. 50. 

C O N T R A C C A M B I O , nel commercio 
&c . un cambio vicendevole tra due parti# 
Vedi C A M B I O . 

C O N T R A - C O N G I U R A , una congiura, 
o trama, inventata per diftruggerne e fop-
piantarne un'altra. Vedi CONGIURA ¿kc. 

C O N T R A D I C E N T E . V . NEMINE , &c. 
C O N T R A D I T T O R E , in un fenfo lé

gale, ¿ una perfona, che ha diritío o tito-
lo di contradiré . L ' Inventario degli effetti 
d' un minore debbe eífer fatto alia prefenza 
del fuo tutore , che é i l contradittoreleghú' 
m o ; un decreto contro un gaftaldo , o fít-
tajuolo non ha forza od efxttto fopra i lpa-
drone della térra, non eífendo i l primo un 
contradittore legiítimo . 

C O N T R A D I T T O R I E Propofíziom , fo
no oppofle, una delle quali importa una me
ra e nuda negativa dell'altra . Vedi OPPO-
STO . 

Di quede percíb, una debbe effere pofiti-
va , e 1'altra negativa, come federe, e non 
federe; bianco , e non bianco . Le propofizio-
ni contradittorie mutuamente íi diftruggono 
Tuna 1' altra , Vedi PROPOSIZIONE . 

Perché fi abbiano due propofizioni vera-
men-
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mente contradhtorie , cllc5.n0 debboo effsre op-
pofie ne^a quani id e nella qualita; cioé 
una debbe effere univerfaie e i* altra partico-
]are, i l che fa roppofizione di quantita; c 
J'una affermativa e 1'altra negativa, i l che 
fa l ' oppofizione in qualita. C o s í , v. gr. ogni 
ufo del vino e delF argento % malo; faifa : 
qualche ufo del vino e deW argento non $ 
malo', vera. Vedi OPPOSIZIONE . A cib é 
neceffario che Tuna neghi, e 1'altra affermi 
la fteíTa cofa dello fleíTo foggetto, confide-
rati nelle medefíme circoftanze : quando pur 
non fi tratti d'un attributo eífenziale , nel 
qual cafo, non baííi riguardo alcunoaliecir-
coftanze; ogni cofa avendo femprc rcffen-
za fuá. I Loici efprimono cib con que! deí-
to , afirmare & negare idem , de eodem , 
fecundum idem. 

V i poífono anco eííere delle propofizioni 
contradittorie fopra un foggetto particolare , 
ef.gr. un individuo . Quede fono chiamate 
propofizioni íingolari contradittorie ; come 
Pietro ejnnocente; Pietronon h innocente, od 
¿reo . Ora perché quefte propofizioni fieno 
contradittorie , Pietro debbe eífere confide-
rato nel medefimo tempo; alrrimenti tutte 
cine eífer poífono veré ; poiché vi pub effere un 
tempo, in cui Petro fia innocente, ed un 
altro in cui fia reo. 

C O N T R A D I Z I O N E , una fpezie di op
pofizione diretta , in cui una cofa trovafi 
diametralraente oppoífa ad un1 altra . Vedi 
OPPOSIZIONE . Vedi anche CONTRADIT
TORIE . 

Gl i Scolaftici comunemente la difinifco-
no , cppofitio inter ens & nonens, medio ca-
rens} dove per ens, e non-ens s' intendono 
due eftremi, uno de' quali afFerma, e l'al-
tro nega ; e dicefi eífeie medio carens , per 
diftinguerla dall'altre fpezie di oppofizione; 
gli eftremi, q u i , non accordandoíl nel fog
getto, come nel cafo deila privazione ; né 
neli'efienza e fpezie, come nella contrarie-
ta. Vedi PRIVAZIONE, CONTRARIETA*, &c . 

C O N T R A F A T T A Auhittetura. Vedi l ' 
articolo ARCHITETTUR A . 

CONTRAFISSURA , «mxw* 1 tá\\i 
Medicina, é un termine applicato a quella 
fpezie di frattura, o fiífura, nel cranio, in 
cui i l lato oppofto a quello , dove fu nce-
vuto i i co¡¿)o, é fcrepolato, o feífo. Vedi 
FRATTURA, e FISSURA . 

Queíh fpezie di frattura é notata da Cel-
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fo , h 8. c.4. tuttavolta iEgineta nega ía" 
poífibilita di eíía; e d é q u i feguitato da Cor
reo, e da parecchi moderni. I I loro princi-
palé argoraento fi é , che i i cranio non é 
un oífo uniforme continuo , ma é divifo 
per future , che impedifcono che gli cffetti 
d' un colpo fien eomunicati all' oppofia par
te , e terminano i'ofFefa nella parte colpi-
ta . Che fe, dicono, un cranio fi trovi feííb 
ful lato oppofio , o in tut í ' altro luogo che 
dove ii colpo immediatamente é ftato rice-
vu to , queíio dee procederé da un fecondo, 
o da un terzo colpo, che forfe i l pazicnte 
ftordito non fí ricorda . Ma vi fono tantt 
forzofi efempj o cafi per 1'altra parte della 
quefiione, che oggimai la realita delle con-
trafiffure, é generalmente ricevuta. V i d . a 
Meckren. Obf. Med. Chir. c. 1 . p. 20. Dion. 
ap. Bibl. anat. Med. T . I . p. 560. 

Gl i ordinan fintomi che accompagnano 
una contrafiffura , fono i l delirio, talvol-
ta 1'emorragia nel nafo e per bocea, la íhi-
pidita, uno feorrere involontario dell' orina 
e degli eferementi, convulfioni, &c. 

Se quefie cofe accadono , e dopo ricerca 
fatta nella parte dove fu ricevuta V ofFefa, 
non trovifi frattura o dcpreííione del cra
n io , v1 é fubito i l fofpetto Ü ntiz contrafif' 
f u r a ; maííime fe i l paziente inclina a fpef-
fo accennar quella parte. 

Se i fintomi hanno degl'intervalli j enoti 
giungono a un fegno confiderabile , o che 
vi fia ragione di credere che la fiífura ab-
bia folamente penetrara una delle tavolé ; 
allora bafta dinudar T oíío ; e fervirfi del 
rafpatorio; pofeia empire o chiudere la feííu-
ra con opportune polveri, d ' i r is , gomma, 
mirra , polvere di diapente, &c. e fopra 
tuito applicare un cofeinetto bagnato cotí 
la tintura d' euphorbium , o di parti eguali 
di ípiríto di v ino, e melé rofato. Se quedo 
non giova , fi dee ricorrerc al trepano. Ve
di TREPANARE. 

C O N T R A F O R T I , barbacani , o [pero* 
n i , fono pilieri o maífe di fabbrica che fer-
vono a foftenere e folcere muri o terrazzij 
foggetti a vacíllare od eííere buttati giu , 
Vedi BARBACANE. 

Quefti lavori comunemente fono rivoltí 
in forma d'arco , e pofti in diftanza i ' un 
dall 'altro. Vedi SOSTEGNO. 

Quando v' é qualche pezzo di fabbrica 
ful pendió d'una montagna, e'debbe forti

ficar-
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ficarfi con de' comraffhnt ben legatl al mn-
ro , & in diflanza di circa dodici giarde 1' 
un dall' altro. 

C O N T R A - F U G A , in Mufíca^ é quan-
do le fughe vanno in contrario 1' una dell' 
altra. 

C O N T R A - G U A R D I A j in Fortificazio-
ne. Vedi INVILUPPO. 

C O N T R A I N D I C A Z I O N E , é una in-
dicazione, che vieta farfi quello che addi-
terebbe lo fcopo princípale d'una malatcia, 
Vedi INDICAZIONE . 

Supponete, e.gr. che nella cura d'un tría
le fofle gtudicato a propofito un vomit ivo; 
fe i l paziente é foggetto a vomito di fan-
gue, ella é una contraindicazione baftevole, 
per non darlo. 

C O N T R A L A V O R I , o comraopere, nelí' 
arte militare, é innalzar lavori , per oppor-
11 a queili del nimico. Vedi OPERA. 

C O N T R A L U M E , é una fineftra , od 
un lume oppofto a qualche cofa, che la fa 
apparire con fvantaggio. Un folo contralu-
me baQa per tor via tutta la bellezza d' una 
dilicata pittura. 

C O N T R A - M A L T A , o contrincanto, é 
una malla od un incantesmo , trovato per 
impediré l'effetto d'un altro incantesmo . 
Vedi INCANTESMO, LIGATURA, &c. 

_ C O N T R A M A L E V E R I A , é un pieg-
gio dato per confervare una perfona iüefa, 
la quale ha dato ia fuá ficurta per un' al
tra . Ella é anco detta contraficurta. 

C O N T R A - M A R G A , una feconda oter-
za marca , porta fovra qualche cofa , gia 
marcata prima. Vedi M A R C A . 

La parola, nel commercio, viene appli-
eata , alie diverfe marche porte fur una bal-
la di mercanzie appartenenti a diverfi Mer-
canti ; aífinché non fía aperta fuorché in 
prefenía di tutti loro, o de'lor agenti. 

Nelle opere d'orificeria , &c. la contra
marca é i ! marchio o punzone delia zecca, 
© della compagnia, per mortrare che i lme-
tallo é faggiato; o la quantit^ d1 aggio che 
v i entra, e tal marchio é aggiunto a quel
lo dell'artefíce che ha fatta 1'opera. 

CONTRA-MARCA d 'uncava l ío , é u n a c a -
vita artifiziale, che i malifcalchi fanno ne' 
denti de' cavalli , che hanno gi^ ferrato , e 
che fono crefciuti al di Ik del natural con-
trafegno; affin di difTirauíarc la-4ofQcta, c 
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farli apparire come fe non aveíícro piu di 
ott ' anni. Vedi M A R C A . 

Contra-marca cT una medaglia, é un fegno 
aggiunto ad una medaglia. Tungotempodo-
po che ella é flata battuta . Vedi MEDA
GLIA . 

Le contramatche fembrano eflfere difctti o 
macchic nelle medaglie, che ne sfigurano i l 
fondo, qualche volta dalia parte della terta , 
e qualche volta ful rovefcio ; particolarmen-
tê  in quelle di ottone grandi e mezzane : 
cío non ortante elleno fono ftimate come 
bellezze fra i curiofi, che mettonoun prez-
zo particolare a tali medaglie; perché fan
no i diverfi cambiamenti nel valore, ch' 
elleno han foftenuti; e che fono efprefTi da 
tai contramarche. 

Tuttavolta gli antiquarj non fono ben d* 
accordo fopra la fignifícazione dei caratte-
r i , che trovano fopra dielTe. Sopra akune, 
N.PROB. fopra altre, N . CAPR. fopra al-
tre, CASR. R M . N T . A U G . S C Alcune 
hanoo per lor contramarca una terta d'Impe-
ratore; altre diverfe; altre una cornucopia. 

Si dee por mente di non confundere i mo-
nogrammi con le contro-marche ; i l meto-
do di diftinguerli é facile. Le contromarcke 
elTcndo battute dopo la medaglia, fono piu 
torto incavi, 'o aífondano in cíia ; laddove 
i monogrammi eiíendo battuti nello rteíío 
tempo che le medaglie , íanno un picciol 
ri l ievo. Vedi MONOGRAMMA . 

C O N T R A M A R C I A , nella guerra, é una 
mutazione della faccia o delle ale d'un bat-
taglione; onde gli uomini ch'erano in fron
te , vengono ad eíTere nella coda. 

Quefto é un efpediente, a cui fi ricor-
re, quando i l nimico attacca la coda ; o quan-
do fi cambia la marcia per una dirczione op-
porta a quella con cui fi avea principiato. 

La contramarcia, fi fa o perfile, o peror-
dini ; per file quando gli uomini in fronte 
del battaglione vanno nella coda; per ordi-
ni , quindo le ale o i fianchi del battaglio
ne ne cambian terreno 1'un coll' altro. 

I I termine fi ufa anco ful mare, per di
notare un cambiamento o moto fimile d' 
uno fquadrone di vaícelli. 

C O N T R A - M I N A , nella guerra , é una 
volta fotterranea, che corre per tutta la lun-
ghezza d'ua muro, tre piedi larga e fei pro
fonda , con diverfi buchi ed aperture; in

ven-
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ventata per impediré l'efFetto delle mine, 
in cafo che r in imico ne faceiTe una per far 
volare ü muro. Vedi M I N A . 

Quefta forta di contramina é oggidi poco 
Jn ufo . La contramina moderna é un poz-
zo, o fofifo, e uncorritoio, fcavato all 'uo-
po, finché incontra la mina dell' inimico , 
ed i vi ne ínterrompe o itnpedifce l'eífeíto : 
fapendofi bene in prima , veríb dove ella é 
dirizzata. 

C O N T R A - M U R O , un piccioi muro fab-
bricato attacco ad un altro, per fortificarlo 
ed afficurarlo , acciocché non riceva alcun 
danno dagli edificj che gli fon contigui. Ve
di MURO. 

Secondo ¡1 coftume di Parigi, fe fi alza 
una ftalla coníro o attacco ad un muro di-
v i for io , vi fí dee aggiugnere un contramuro 
orto pollici groflb. M . Bullet oíferva, che 
i l contramuro non debbe eífere mai legato , 
o connelfo col vero e proprio muro. 

CONTRAMURO , nella Fortificazione , é 
altresi un muro eüeriore , fabbricato attor-
no delle muragÜe principali d'una Cit ta . 
Vedi MURO, RIPARO &c. 

C O N T R A - P A L A T O , o Contra palo , é 
quando lo feudo é divifo in dodici pali par-
t i t i per cinta , efTendo i due colorí contra-
camblati : cosí che i fuperiori fono di un 
colore , o metallo, e gl'inferiori dt un al tro. 

C O N T R A - P A R T E , una parte di qual-
che cofa oppoña ad un' altra parte . Vedi 
PARTE. 

Cosí nella Mufíca, i l baflb ed i l foprano 
fono due contra part i , o parti oppofte . 

CONTRA-PARTE, nella Legge , é la co
pia di qualche fcrittura &c . Vedi DUPLI-
C AT A 

C O N T R A PASSANTE , é quando due 
leoni fono fopra un'arme , ed uno appare 
in moto di paííeggio per un verfo affatto 
contrario a quello dell 'altro. 

CONTRAPPESO , una cofa che ferve 
a pefar o gravitar contro di un'altra ; in par^ 
ticolare un pezzo di metallo, d'ordinario 
di ottone o di ferro , i l quale é una parte 
ózWa. ¡iatera Romana. Vedi STADERA . 

Egü é fatto perché feorra lungo i l fu-
üo , o braccio ; e dalia divifione , su cui 
egü tiene la bilancia in equilibrio , i l pe-
fo del corpo vien determinato . Vedi Br-
LANCIA . 

EgH é parimente da a'cuni thiamato/>^r, 
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i l pero, per cagion della fuá figura ^ emaf-
f a t per cagion del fuo pefo. I ballatoridi 
corda fi fervono d' una mazza per comrap-
pefoj afíine di tenere i lor corpi in equi
l ib r io , y 

C O N T k A - P O S I Z I O N E , in Lógica . 
Vedi CONVERSIONE. 

C O N T R A P R O C C I , nella fortificazio
ne, fono linee o trincee fatte dagli aífedia-
t i , quando efeono all'attacco delle linee de-
gli aífediatori in forma. Vedi APPROCCI . 

Linea di CONTRAPPROCCIO , é una tria-
cea che gli affediati fanno dalla loro fira-
da coperta alia dritta e finifira degíi attac-
c h i , aífine di difiruggere le opere dcü' in i 
mico . 

Dee cominciare nell'angolo della piazza 
d'arme della mezza luna che non é at íaccato, 
e del baftione che é attaecato, circa 50, o 
60 paífi dagli attacchi , e continuare fía 
dove fara efíere neceíTario, affin di divide-
re 1'inimico nelle fue trincee e paralleíe. 

La linea debbe eífere perfeítarnente infi-
lata o dirizzata dalla firada coperta e dalla 
mezza luna, acciocché fe i l nemico fe ne 
impadronifee , non gli poífa punto giova-
re . In quefia linea il Governatore dee fre-
quentemente in temno di notte mamlar pic-
ciole partite di cavalü, o di fanti , percac-
ciare i lavoratori da' ior pofii ; e fe é poííi-
biJe , portar via gl ' ingegneri, che hanno 
la direzione dell'opere . Savin. Nouvell. e 
col. M i l i t . p,280. 

C O N T R A P R O V A , nello (lampare col 
torchio da (lampe in rame , é una (lampa le
vara da un'altra nuovamente CU;r,pata ; che 
col paífare per lo torchio, da la figura del
la prima, ma inverfa. Vedi STAMPA. 

I I h r Ccntra-prove, é anche paífare undi -
fegno in lapis roífo , o piombo bianco , per 
lo torchio , dopo avere inumidito con una 
fpugna , si ello difegno, come la carca su la 
quaíe fi vuol prendere la Contra-prava. 

C O N T R A P P U N T A T O , dai Francefi 
detto contre pointé , é quando due fcagüoni 
in uno feudo s1 incontrano nelle punte; Tuno 
alzandoíi , al folito , dalia bafe; e í' altro 
inverfo, cadendo dalla tefta : cosí che fono 
contra, od in oppofizioue Tuno all' altro 
nelle punte . 

Poífono anche eífere contrappuntati per 1' 
altro verfo ; cioé , quando fono fondati o 
appoggiati su i latí dello feudo, e le pun

te 
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te s1 incontrano per quel verfo ; detti pe
ro contre-pointh in feffe. 

C O N T R A P P U N T O , nella Mufica, é T 
arte del comporre armónico ; o di difporre 
c concertare diverfe partí infierne cosí , che 
facciano un piacevol tu t to . Vedi COMPO-
SIZIONE, e A R M O N Í A . 

I I CONTRAPPUNTO h divifo in fempitee e 
fguratot, coereníemente alia divifione delf 
a rmonía , in armonía di concordanxe , ed 
i n quella di diícordanze . Vedi CONCOR-
BANZA. 

I I Contrappunto ebbe i l íuo nome cosí : 
quando fu prima introdotía la mufica in par
t í , eííendo la loro armonía cotanto fempli-
« e , non adopravano note di tempo difieren-
t e , e additavano le lor confonanze coripun-
t i i difpofli 1' un di rincontro aü' al tro . D i 
qua, a cagione dell' egualita delle note del 
lempo, le partí facevanfi concordare in cgni 
no ta . 

Queflo in appreíío venne ad effere deno-
minato Contrappuntofemplice epiano; per di-
ítínguerlo da un' altra fpezie , dove erano 
adoprate le note di valor diferente, e s'in-
troducevano le diícordanze fra le partí j i l 
che fi chiama Contrappunto figurato. 

I I Contrappunto jemplice, o 1' armonía di 
concordanze r confia non men delle concor
danxe impel í a t e , che delle per íe t te , e per-
cib íi pub denominare perfetto od imperfet-
t o , fecondo che fono le concordanze , ond' 
€glí é compoño , cosí , l ' a rmonía chenafce 
dalla congiunzione di una nota colla fuá 
quinta ed ot/ava , é perfetta ; ma con la 
fuá terza e íefta, é ímperfet ía. 

O r a , per difporre le concordanze o le 
^ote natural i^ le loro ottave in una chía-
^e ín Contrappunto femplice , offervate , rí-
guardo alia difiinzionc in armonía perfetta 
cd ímperfeíta, quefia regola genérale: cioé 
che alia chía ve , o nota fondamentale / , 
alia quarta / , ed alia qu in ta / , debb'eífer coo-
giunta un'armonía perfetta \ alia feconda / , 
alia terza / , ed alia fettima / , un 'armonía 
imperfetía e indifpenfabiíe ; alia fefla § , 
un 'a rmonía o perfetta o ímperfeíta. 

Nella compofizione di due partí , ofler-
vate, che quantunque una terza appaía fo
jamente nel foprano , su la chiave / , la 
quarta / , . e la quinta / ; nulladimeno 1' ar-
jnQtíia perfetta della quinta, é fempre fup-
pofia, c debbs fupplirfi negü accorapagna-

menti del bafíb continuo a queñe note fon-
damentali. 

Pia particolarmcnte ancora , nella com
pofizione di due p a r t í , le rególe fono, che 
la chiave / pub avere o la fuá ottava , o 
la fuá terza, o la fuá quinta; la quarta / , 
e la quinta / poffono avere , o le loro rif-
pettive t e ñ e , o le loro quinte i e la prima 
pub avere la fuá fefia; come, per favorire 
od appoggíare un moto contrario, 1' u l t i 
ma pub avere la fuá ottava. 

La fefta/pub avere o la fuá terza, o la 
fuá quinta , o la fuá fefla . La feconda / ? 
e la terza / , e la fettima / poífono avere 
le loro rifpettíve terze o fe l íe ; e 1'ultimas, 
in mol te occafioní r la fuá quinta faifa. Le 
quai rególe flan falde ed han luego medefi-
mamente si nella chiave acuta o dieíis, co
me nella chiave di bcmolle . Quanto alie 
rególe del Contrappunto , in riguardo alia 
íucceííione di concordanze ; decfi oíferva-
re , che per quanto pub fiar nelle partí j . 
egli íi proceda per un movimento contrario , 
cioé i l baflo afcenda quando i l foprano di-
fcende , e viceverfa . E movendofi le paríí 
o in su , o ingiu alia fie fia maniera ; due 
ottave o due quinte non fi feguano mai l* 
una i 'altra ímmediatamente. Due fefie mí-
uorí non íi fuccedano mai Tuna l'altra ira-
mediatamente. Sempre che fi debbe far ufo 
dell' ottava o della quinta , le partí proce-
dano per un movimento contrario , cora 
queño che i l foprano raovafi ín tpl^ otta
va o quinta gradualmente, o per gradi. Se 
in una chiave diefis, i l baffo difeende gra
dualmente dalla quinta / alia quarta / ,, T 
ultima ; in queflo cafo r nosi debbe avet 
mai la fuá propria armonía applicata ad ef-
fa i ma le note ch'erano armonía nella quin
ta precedente / , debbono effere continuase 
su la quarta / . Le terze e le quinte íi pof
fono feguitare i 'una i ' altra quante volteun 
vuole. 

I I Contrappunto figurato é' di due fpezie % 
nell' una , le difeordanze fono introdotte oc-
cafionalmeníe ; e fervono folo come tranfi-
zioní da concordanza a concordanza : nell' 
altra la difeordanza ha la parte principale 
neU'armonia, Vedi FIGURATO, e DISCOR-
DA NZ A . 

Quanto al primo , non altro che le con
cordanze ufar fi debbe su le partí accentate 
della battuta: ueile parti noa accentaie , ^ 
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difcordanze pon no paíTare traníleníemente } 
fenza alcuna offefa deli' oreechia . Queíio da' 
Francefi e chiamato fuppoftzione; perché la 
¿ifeordanza tranfiente fempre fuppone una 
concordanza che la ftguita immediatamente ; 
]0 che é d' un cómodo e vantaggio infinito 
pella Mufica. Vedi SUPPOSIZIONE . 

Quanto al fecondo, ove ion da ufarfí le di-
feordanze per una íolida e íoftanzial parte deü' 
armonía ; le difeordanze che han luogo , fo
no la quinta quand' é unita colla fefta , con 
cui fia in relazione di difeordanza : la quarta 
quand 'é unita con una quinta ; la nona , che 
é in fatti la feconda i la fettima ; e la fecon-
da e quarta. 

Quefte difeordanze fono introdotte nell ar
monía colla debita preparazione; e lor deb-
bon fuccedere le concordanze : i l che é co-
munemente detto la rifoluzione cí una difeor
danza . 

La difeordanza é preparata , col fuíTiftere 
prima nell 'armonía in qualiíá di concordan
za-, cioé la fleíTa nota che diventa la difeor
danza , é prima una concordanza alia nota 
del baffo immediatamente precedente a quel-
l a , a cui eü1 é difeordanza. La difeordanza 
f i rifolve , con fuccedergü imraediatamente 
una concordanza, che difcende daeíTa, con 
la fola difianza di feconda maggíore, o di fe
conda minore. 

Siccome la difeordanza fa una parte fo-
ílanziale dell' a rmonía , cosí dee fempre oc-
cupare una parte accentata della battuta . 
Ora per introdurre le difeordanze dell'armo
nía , hafli a coníiderare quai concordanze fer-
vir poííano per loro preparazione e rifolu
zione : la quinta adunque fi puo preparare, 
con eífere ottava, o fefia , o terza : fi pub 
rífolvere nella fefia onellaterza. La quarta 
íi pub preparare in tutte le concordanze , e 
rifolverfi nella fefia , nella terza, edottava. 
La nona pub prepararfi in tutte le concor
danze eccetto 1' ottava ; e íi pub rifolvere 
nella terza, fefia, ed ottava. La fettima fi 
pub preparare in tutte le concordanze, e r i 
folvere nella terza, fefia, o quinta. La fe
conda e la quarta íi ufano con gran divarío 
dell'altre preparandofi e rifolvendofi nel baf
fo . Vedi A R M O N Í A , CONCORDANZA, D I -
SCORDANZA , CHIAVE , CLEF , MODULA-
ZIONE, &C. 

C O N T R A Q U A R T A T O , dai Francefi 
detto contre-écartelé , dinota lo feudo , che 

Tomo I I I . 
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dopo eífere fiato inquartato , ha cíafcun quar-
tu divifo di nuovo indue: cosí che ci fono ot-
to quarti o divifioni. 

C O N T R A R I E T A ' , d b che denomina 
due cofe contrarié Tuna all 'altra. Vedi CON
TRARIO . 

La Contrarieta confifie in quefio , che uno 
de'termini importa negazione dell'altro me
diatamente , o immediataraente ; cosí che la 
Contrarieta pub diríi eífere i l contrafto o i ' op-
pofizione di due cofe, una delie quali implica 
i ' aífenza dell' altra. Vedi OPPOSIZIONE . 

Liberta ^/'CONTRARIETA*. V e d í r a r t i c o -
lo LIBERTA^ . 

C O N T R A R I T , Contraria fono oppofii 
( oppofita ) pofi t ivi , ch' eífendo della fieífa 
fpezíe, o della fieífa comune natura, e fuf-
fiftendo a ora a ora nel medefimo fogget-
t o , fono quanto raai é poíübüe rimoti l 'un 
dall' altro , e fcambievolmente 1' un 1' al
tro fi difeacciano . Tal i fono la bianchezza 
elanerezza, ilfreddo edil caldo, &c. Veái 
OPPOSTI . 

Quínd i , propriamente parlando, folamen-
te le qualíta fono ¿•owír/srr/V .• la contrarieta in 
fatti folamente conviene alie qualitadi per fe ; 
ad altre cofe conviene per accidenr , o in ordinc 
ad quantitatem. Vedi QUALITAV . 

C O N T R A R I O , tuttavolta ufafi fpeífo in 
una fignificazione piu ampia , cíoé, perqua-
¡unque incompatibílita , o dífFerenza tra la 
natura e la qualita delle cofe . E' unamafiima 
popolare in-Filofofia , che contraria juxta fe 
pofita magis elucefeunt; i contrarj pofti accan-
to l 'un dell' altro íi fan mutuamente rifalta
re . I n quefio fenfo la VOCQ Contrario é ufa-
ta nellefcuole : e di qul 1' argomento a Con
trario : e. gr. fe i corpi le fuperfizíe de 'qual í 
fono afpre , non riflettono la luce, i corpi 
lifci debbono, per la regola de' Contrarj , 
rifletterla. 

Quefio método di provare le cofe a Contra
rio ^ é m o l t o u f a t o , e con buon frutto , dalP. 
Bourdaloue ne' fuoí Sermoni. 

Le fcuole parimenti adoprano la parola 
Contrarj in una fignificazione piu precifa , 
com? implicanti due cofe pofítive che non 
^ i . o n o fuíMere aífieme nel medefimo fog-
getto , ma fi djfiruggono o fcacciano l ' u n 
1' aitro : come caldo e freddo , aridita , e 
umidita. , 

CONTRARIO, in Rettorica, fecondo che 
infegna i l P. de Colonia , é di tre fpezie ; 

B b con-
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contrarj avverfativi > privativt ̂  e contradit* 
torj . 

G ü avverfativí fono quelü che molto dif-
ferifcono ne!la medefima cofa , come virth e 
vizio , guerra e pace: coslTul l io , f i Jlulti-
tiam fugimus •> fapiemiam^ fequamur ¡ & bo-
mtatem , fi malittam . E Quintiliano , ma-
lorum cauja bellum efi , erit emendatio pax . 
Drance argomenca cosí in V i rg i l i o : nullafa-
lus bello : paccm tepofthnus omnes . I privati-
v i fono gli abi t i , e le lor privazioni. Vedi 
P R I V A T I V O . 

I Contraditor) fono quelli , uno de' qua-
l i affcrma , e l ' altro ntga 1' ifteífa cofa deli' 
ifteíío foggetto . Vedi C O N T R A D I T T O -
R I O . 

Punto di flexura CONTRARIA . Vedi i ' arti-
Colo Pt.'NTO . 

C O N T R A - R O N D A , un corpo d' ufiziali 
che vanno a vifitare, e fpiare le ronde. Vedi 
RONDE . 

C O N T R A R U O T A . Vedi RUOTA , e 
OROLOGIO . 

C O N T R A S C A R P A , nella fortificazio-
ne , f efteriore pendió , o acclivita delia fof-
fa , che guarda verfo la campagna . Vedi 
Ta •. Fortificazione, fig. 21. ht. ce. Vedi puré 
SCARPA . 

CONTR ASCARPA fi piglía ancora per la (Ira
da coperta , e per lo pendió . Le Contra/car-
pe fono qualche volta fatte di pietra , e fenza 
declivio. 

Ejfere allogg'tatí m la Contraícarpa , é eflere 
alloggiato su la í iradacoperta, o luí pendió. 
Vedi STR ADA COPERTA . 

C O N T R A S E G N A R E , i ! fegnarc o fot-
toferivere un ordme o una patente di un 
fupenore, in qualiradi Segretarío i per ren-
der la cofa piu autentica . Vedi SEGNA-
TURA . 

Le Carte (charters) o patenti fono fegnate 
dal Re , e contrafegnate da un Segretario di 
Stato, o Lord Csnceiliere . 
^ C O N T R A S T O , * nella pittura e nella 
feoítura , efprirae un' oppofízione , o diffe-
renxa di po f i z ioned i attitudíoe &c . di due 
o piíi figure • &c. Vedi DISFGNO . 

* Ha parola e daW Italiano contratare , 
oppcrfi&c. e quejia fecondo Huezio dal L a 
tino coníra-ftatio. 

Cosí quando in un gruppo di tre figure , 
una appare di fronte, un'altra tnoñra le fue 
partí di dietro, ed un? terza éfituatadi fian-
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co , dicefi che v i fia un Contrajlo . Vedi 
GRUPPO. 

M . de Piles definifee i l Contrajlo i un'op-
pofizione tra le linee che formano gli og-
getti ; col di cui raezzo 1' un fa rifultar 1' 
altro. 

\ Jn Contrajlo ben maneggiato , é una del-
le maggiori bellezze di una pittura. íl Con
trajlo non folamente fi ha da oífervare nella 
pofizione di diverfe figure, roa anco ín quel-
la de' diverfi membri della ftefla figura: co
sí , fe i l braccio deüro avanza piu in la , la 
gamba dritta debb' effere piu addietro : fe T 
occhio deftro édirizzato a un verfo, i l brac
cio dritto debbe eíferlo al verfo contrario , 
&c. Vedi FIGURA . 

UContraJio íi dee feguitare ed efeguire an
che nel drappeggiamento . Vedi DRAPPEG-
Gl AMENTO. 

Contrajiare , in Architettura , é fchi-
far la ripetizione della medefíma cofa , 
affin di piacere coila varieta; come fi é fat-
to nelU Gallería del Louvre , ove i fron-
toni , fono alternativamente arcati , ed an-
golari . 

C O N T R A - T A G L Í A , una delle due t # 
glie , o tacche , fu cui fon farti i fegni , 
per tener contó di cío che fi da o riceve a 

C O N T R A - T E N O R E , é una delle parti 
mezzane di raufica \ cosí chiavruta , come 
fendo oppoíla alia parte del Tenore . Vedi 
TENORE. 

C O N T R A - T R I N C E A , nella fortifica-, 
zione , una triocea fatta contro gli aífediato-
r i , eche, per confeguenza , f<t il fuo parapet-
to r i w l t o verfo di e ñ i . Vedi T R I N C E A , e 
CONTRAPPROCIO . ^ 

V i fono d'ordinario molte comunicazioni 
tra queíía elapiazza, aífine d'impediré che 
1'inimico non ne faccia alcun ufo, in cafo 
che fe ne impadronifea . 

C O N T R A T T I L E Forza , é quella pro
prieta oquel potere inerente in certi corpi , 
per cu i , diílefi che fono, fi rtndono idonei a 
ntirarfi ed accorciare fe fteffi di nuovo, ve-
ntndo alie lor prime dimenfioni. Vedi ELÁ
STICO . 

Quanto al ia caufa di quejla proprieta che 
édiun'eftreraa confeguenza per ben intende-
re 1' economía anímale . Vedi FIBRA . 

C O N T R A T T O , é un mutuo confenfo 
di due o piu parti , che ÍI promettono ed 

ob-
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obbligano volontariamente , a fare qualche 
cofa a pagare una certa fomraa , o í imile. 
Ved^PATTO, vedi anco PRE-CONTR ATTO . 

Le vendite , i cambj , le dotiazioni , i 
cenfí» ^cc• ^ono a'trettante diíFerenti fpezie 
¿[ Contratti . Vedi CAMBIO , DONAZIO-
NE, &c. 

CONTRATTO fi ufa particolarmente ntlía 
Legge comune , per un accordo o patto e 
convenzione tra due , con cagione , o con-
ílderazione legittima. Vedi CONSIDERAZIO-
NE, &c. 

Come j fe io vendo i ! mío cavallo , per 
dinaro ; o fo patto di affitíarvi un fondo , 
in confiderazione di 20 lire fterl. per anno \ 
queíli fono buoni contratti , perché v ié quid 
pro quo. 

CONTR ATTO nudo . Vedi gli articcii , 
NUDO, &C. 

Qtiafi CONTRATTO . Vedi QUASI CON
TR ATTO . 

CONTRATTO ufurario , é un contratto di 
pagare piü d' intereíTe o di pro per dinaro 
prcüato , di quel che la legge permette . 
Vedi USURA, ed USURARIO. 

Gli efecutori di un tefiamento che paga
no un debito fopra un Contralto ufurano , 
fono efpoñi al mandato, od alia légale int i -
mazione chiamata Devaftavit. Vedi DEVA
STA VERUNT. 

Nel matrimonio diftinguefi da' Canonifti 
í\ Contratto c ivi le , cioé il coníenfo delle par
t í , dal Sacramento che é la benedizione del 
Sacerdote &c . Vedi MATRIMONIO . 

Que' Contratti ñ dicono eíTer nullt , che 
la legge proibifee che fi facciano : tali fono 
tut t i i Contratti tra perfone incapaci di con-
trarre , come i minori , i monaci, o regolari, 
i lunatici , le donne fenza i l confenfo dei lor 
mar i t i , &c. 

CONTRATTO fi ufa ancora per dinotare 1' 
iftrumento , o la fcrittura , che ferve come 
di prova del dato confenfo, e dell' obbliga-
7Íone paífata fra !e parti . 

Appreflíb gli antichi Romani , i Contratti , 
e tutti gli atti volontarj ferivevanfi, o dalle 
parti íkííe , o da uno de'teliimonj, oda un 
íegretario doraeftico d' una delle par t i , cui 
chiamavanowoítf/'o; mache non era perfona 
pubblica , come tra no i . Vedi NOTAJO . 

Quando U Contratto era finito , portavafi 
alMagiftrato, che gli dava pubblica autori-
ñ. o valore , con rice ve rio imer afta , nel 
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numero deglí atti fotto la fuá giurisdizione ' 
dandone a ciafeuna deile parti una copia , 
traferitta da'fuoi domeíiici regiftratori o feri-
b i , e fuggellata col fuo figilio. La qualpra-
tica pafsb in Francia dove duro lungo tem-
po. Vedi ATTO &c. 
| C O N T R A V A L L A Z I O N E , Linea di 
CONTRAVALLAZIONE , nella Fortificazione, 
é una tiincea difefa con un parapetto ; fat-
ta dagü aífediatori, tra loro e la piazza af-
fediata , per afficurarfi da quella parte , c 
fermare le fortite della Guarnigionc . Vedi 
LINEA. 

Eli ' é fuori del tiro del mofehetto della cit-
t a , e qualche volta feorre tutt' attarno di t í í í i , 
fecondo che i l Genérale giudica eíTer d' uopo. 
L'armara che forma un afledio, íiaíTi fra le 
linee di Circonvallazione. Vedi CIRCONVAL-
LAZIONE. 

C O N T R A V E L E N O , un antidoto, od 
un rimedio , cheo íh all' efFetiodi un veleno . 
Vedi ANTIDOTO e VE LE NO . 

Di queíia fpezie fono la teriaca Véneta , i l 
mitridato, l 'orvjetano, &c. Vedi M I T R I -
DATO, TERIACA, &c 

IContraveleni fono o general i ^ o fpecifici: 
ai genera!) appattengono 1'angélica, ii car
do benedetto, i l r i fo , i l vince-toxitum , i l 
dittarno, la feorzonera , i cedri, i l btzoar, 
il corno di cervo , &c. 

Quanto agü fpecifici, la feorza di cedro ¿ 
un Contraveleno alia nux vómica; la ter<aea 
Véneta a!!a morficatura d'una vípera ; l1 olio 
di fcorpi'one alia morfícatura de' ícorpioni; l* 
olio delle pine , alT orpimento ; la genziana 
alia cicuta, &c. 

Vander-Linden , nel fuo Trattato de vene-
nis , dice che in tutte le rmUttie putride , o 
nafcano dal mofo di beílie veienofe , o da un 
álcali formato dalla putrefaztone, 1' aceto be* 
vuto é rimedio fovrano, o femp¡-ce odifHlla-
t o , o con melé in formad'oxymel, o con la 
cipolla marma . 

C O N T R A V E N Z Í O N E , il mancar th t 
uno ta di eleguire si pattuito , o á\ attener 
la fuá parola , la fuá obbhga/ione dt loddis-
far al fuo debito, od alia legge td alie con-
fuetudini del luogo. Le pene imüo.íe ne" ca-
fi di Contravenzione , paífano ío!tanto per 
comminatone. 

In un (enfo p iu l imi ta to , \Á Contr^venzio' 
ne implica la non efecuzione diunortijue, o 
d'un edilto. 

Bb 2 La 
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La Contravenziom credefi efiferc un grado al 

di fotto delia prevaricaziooe \ e íbltanto 1' ef-
fettodi negligenzaod'iguoranza . VediPRE-
VARICAZIONE. 

C O N T R A - Y E R V A , una radice portata 
dal Períi , íiimata un aleffifarmaco , ed un 
fovrano antidoto contra i l veleno t Vedi AN
TIDOTO. 

Dicefi che prenda ii fuo nome da yerva , 
che nella lingua Spagnuola fignifica ellebo-
ro blanco , pianta i l cui fugo é un veleno 
violento , adoprato dai Peruviani per avve-
lenare le loro frecce: nel qual fenfo, Con-
trayerva fignifica Contravekno . Vedi CON-
TR A-VELENO . 

La radice é pih piccola che quella dell'iris , 
rofletta di fuori , e bianca di dentro , noc-
chiofa efibrofa. Per effer buona , debb'eírer 
nuova, pefante , e d'un color roffo fcuro . 
N e i r adore íomiglia alie foglie di fico ; i l fuo 
fapoce é aromático , accompagnato da un 
poco d' acrimonia . 

V i é una compofizione officinale che pren
de i l fuo nome da quefla radice , preparata 
con polveri teftacee, chiamata lapis Cowírcz-
yervcs * Tanto la radice quanto i l lapis fono 
di grande efficacia nel vajuolo r nelle mac-
ehie rolle cutanee, o fia morbilli ^ nelle feb-
b r i , ed in tuíti i cafi dove richiedefi la dia-
forefi o trafpirazione: i l fuo buon efFetto ef-
fendo pih fícuro , che quelio che fi attende 
dalla polvere Guafcona , che appreíTo i piu 
conofcenti, comincia a dar giu di crédito. 

T u t t i gli Scrittori convengono tra loro ad 
affermare che la radice Centra-yerva é uno 
de' migliori antiepidemici che fieno noti . 
I I Dr. Hodges, nel fuo Trattato dell' u l t i 
ma peñe di Londra, ha una riceíta ch'egli 
dice eflTere ílata in pratiea giovevoliííima , 
e dellaquale uno de'principali ingredienti é 
quefta radice. 

V i é un' ahra fpezie di Contra-yerva , 
portata dalla Virginia , piii ordinariamente 
detta viperina y molco aromática; rare val-
te prefcritta , benché dicafi che abbia P 
ifteíTo buon efito contra i veleni , che la 
Contra-yerva del Períi . Vedi SERPENTA
RIA . 

C O N T R A Z I O N E , tn Lo gica- , é una 
fpezie di riduzione, dove la cofa che riduce, 
compendia altresi, o reca la cofa ridotta in 
giro o fpazio minore. Vedi RIDÜJZIONE, e 
COMPENDIO . 
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Lofcopo delia contrazione é recar le cofc, 

che prima erano troppo vaghe ediffufe, piíí 
riitrctte e vicine fra loroj acciocché cosí la 
loro mutua relazione appaia piu chiararaente , 
e megüo íi raíforzino e fi foíiengano Tuna 
l'altra. 

C o s í , 1'argomentazione feguente . „ D a 
quefta propo/izione , Impero che io fono adef-

j i /a Jiante , ne fegue quefi'' altra , dunque io 
„ fono adeffú e/ifiente ; „ púa íarú contratta 9 
o pub compendiarfi a queíio modo : exiflo x 
fequitur fum , lo fiare implica o comprende £ 
efijhre. 

A quefto capo fi riferifcono ancor gli argo» 
menti , come eglino fi chiamano , de 'pocmí 
e delle orazioni j i t i tol i ed i fommarj; de' ca-
pítol i , &c. 

La CONTRAZIONE , ¡nFifica, dinota uno 
fcemamento dell' eítenfione e delle dimenfiont 
di un corpo ; o i l recarfi delle fue parti piu da 
preffo le une alie altre : per lo che ei diviene 
piu pe íante , ptü duro, &c. Vedi CONDEN-
SAZIONE. 

La Contrazione in queíio fenfo é oppofta alia 
dilatazione. Vedi DILATAZIONE , &c. 

Tutci i corpi fi contraono per lo freddo, e 
fi dilacano o rarefanno per io caldo . Vedi 
FREDDO , CALORE, RAÍIEFAZIONE , & c . 

CONTRAZIONE , é un termine ufato altre-
sifovente dagii Anatomici, quando voglion 
efprimere T aceorciamento di una fibra , o T 
adunamento e 1' unión di fibbre, quandoelle-
no>fono eftefe . Vedi FIBRA . 

Le convulfioni e gl i fpafmi precedono da 
una contrazione preternaturale delle fibre de* 
mufcoli delia parte convulfa. Vedi CONVUL
SIONE. 

A l contrario r gli fconeertr di paralifia ge
neralmente procedono da troppo grande r i -
lafTazione delle fibre delle parti affeíte , o dal 
mancar di quakhe grado é'i Contrazione ch' é 
neceífario per efeguire il moto o l' azion natu
ral e delia parte. Vedi PARALISIA . 

Nella Gonvulfione adunque , gli fpiriti ani-
mali fuppongonfi feorrere, od in troppo gran
de quantita, o irregolarmente ; e nella para^ 
lifia gli fpiriti animali o fono impediti dal l i 
bero paffaggio alia parte affetta, o la tenfion© 
delle fibrille fi fuppone infufficiente a promo
veré la circolaxione. 

Appare evidentemente che la Contraziem 
t lo flato vero e naturale di tut t i i mufcoli : 
impsrocché ogni volts che un mufcolo S 
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trova libero dal potere del fuo antagonifla , 
immedíai« '0 ve§n'ara contrarfi ; né per al-
cun ordif e della voionta, o impulío degli ípi-

eg|i pub eífer ridotto ad uno flato di dilata-
Veci MUSCOLO . 

CONTR AZ í ONE del Cuore, delle arterie, ¿íe' 
polmoni, &.c. Vedi SÍSTOLE, CUORE, AR
T E R Í A , POLSO&C. 

CONTRAZIONE, in Grammatica, é la r i -
duzione di due vocal! o filiabe in una : co-
me maynt per may mt 3' shouldft, per shoul-
deft, &c. 

I Greci abbondano di Contrazioni ^ si ne' 
loro verbi come ne'loro nomi; voico di 
iro^a , fació ; $m di goav , c/^wo y XPuca> 
di %pvtroco , inauro j •jrxTco di waTm ambu-
lo ; ven-fu á \ v a r m ? , ambulas ; AvpocrSiyvs , 
di Aupoa-Síi'íOf. • r • 

I Franceíí hanno nonsoqual cofa di fími-
gliante , almeno nella loro pronuncia ; come 
in faouler, baailkr , , che pronunziano 
fculer, baglier, pan. 

C O N T R E R M E L L I N A T O . Vedi ER-
MEL1.INO . 

C O N T R I B U T I O N E facienda? un man
dato, od ordine chehaluogo, dove diverfe 
perfone fono congiuntamente obbligate ad una 
medefima cofa, ed uno o piü diloro negano 
di contribuiré la loro parte . 

Se alcuni pofTeífori in comune, od uniti , 
tengono un mulinopro indivifo, ed egualmen-
te ne partecipano agii u t i l i ; venendoii mu-
lino a decadere , o guaftarfi , ed uno o piu 
di loro non volcado contribuiré al fuo riftau-
ro , glí altri averanno i l mandato de contri' 
hutione facienda per cofpignerveii . E fe v i 
faranno tre conforti poíTeíTori d' una térra , 
chedeve un tributo alia corte del Lord o Si-
gnore ; ed i l piü vecchio adempifce all ' in-
tero; allor egli pub otíenere queílo manda
to per obbügare nella contribuzione quei che 
negano di contribuiré. 

CONTRIBUZIONE , é i l pagamento della 
quota di cadauno, o la parte ch'egli ha da 
portare in qualche impofizione, o fpefa co
mune. Vedi CONTINGENTE , &c. 

Le Contribuzioni fono o involontarie , come 
quelle di taffe , o impoíizioni; o volontarie, 
come quelle di fpefe , per avanzare qualche 
intraprefa che torna in concio egiovamento 
di tutía la comunita. 

Le CONTRIBUZIONI , in un fenfo milita
res fono impofizioni págate da'paefi di froii« 
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tiera, per afficurarfl od efentarfi dall' eííere 
meflc a facco, e rovinate dall' armata dell5 
inimico. 

I paefani. lavorano e coltivano le loro terre 
fotto la fede delle Contribuzioni , con tanta 
íicurezza, con quanta nel terapo di un'alta 
pace. 

C O N T R I Z I O N E , nella Teología, éuna 
reale triflezza, rifultante dal penfiere d' ave-
re offefo D i o ; perlafola confiderazione della 
fuá bonta; fenza alcun riguardo al gafligo che 
la colpa fi ha meritato . 

Alcuni Dottori vogliono che fia valida la 
Contrizione i e che comprenda iash tutto queí
lo che é neceífario a ottenere i l perdono, an
che fenza il Sacramento della Confeílione, e 
fenza 1'aífoluzione. Vedi ASSOLUZIONE, C 
CONFESSIONE . 

Ed in queílo anche mcttono unadifferenza 
tra la Contrizione, e i ' attrizione . Vedi A T -
TRIZIONE . 

Quefta dottrina fu últimamente foflenuta 
dal P. Seguenot fopra S. Agoftino, ma fu cen-
furata dalla facolta di Parigi. 

C O N T R O L , COMPTROL , o CONTRO
L E , é propriamente un doppio regiflro, che 
íi tiene degli a t t i , degli esborfi &c. de'mi-
ni f t r i , o CommiíTionarj, nell 'éntrate , o fi-
tanze, nell'armara, &c. afine di poter co-
nofcere i l vero flato , ed accertare laver i ta , 
e la debita cuflodia degli a t t i , foggettl á t a l e 
rcgiltramento . Vedi REGISTRO . 

C O N T R O L L E R , OCOMPTROLLER, un 
ufiziale deflinato a tener regiñro , e fopran-
tendere a'pubblici conti , e certificare, nell' 
uopo , fe le cofe fono flate regiíírate , ed cfa-
minate , o no . 

Cos í , noi abbiamo, un CONTROLLER of 
the kings houshold i della famiglia del Re , o 
de'conti della tavola detta del panno verde . 
Vedi CLERK . Controller general de' Dazj . 
Controller della Marina . Cowro//£T della Zec-
ca. Controller áeir excife. Controller á ú Q o T i ' 
t i dell' Armata , della Camera, &c. 

CONTROLLER of the Hanaper ^ é un ufizia
le nella Cancellería, che aflirte alLordCan-
celliere ogni giorno, nel tempo del íigillo . 
Vedi CANCELLERÍA . 

Quefl' ufiziale dee prendere tutte le cofe 
figillate dal clerk of the hanaper , cioé dallo 
ferivano, detto, del paniere, chiufe infac-
cbi di cuoio , e nótame i l giufto numero , 
e Tefíettoj regiftrarle in un l ibro, con tut-
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ti i tliritti o g a b b e l i e d ü v u t e a l Re, edaglial-
t r i uíiziali per TifteíTo mot ivo , e si incaricar-
ne il detto fcrivano. Vedi H ANAPER . 

CONTROLLER cf the Pipe , un ufiziale dell' 
erario, chedi íknde iti ifcritto lecitazioni o 
intimazioni due volte 1'anno , per levare gli 
affitti de'fondi, e i debiti de'rotoH , detti o/ 
the pipe. Vedi PIPE, ed EXCHEQUER . 

Amicamente egü era chiamato dúplex in-
grojfator. 

CONTROLLERS ef the PelU , fono miniíiri 
dell' exchequer, o dell' erario, e fono due , 
cioé due ítrivani ciambcrlani, che tengono 
un regillro pellis receptorum, &pel l is exituum, 
come l i chuma la formóla antica : original
mente tglino prendean note de' cont; degli al 
t r i minittri , affin di feoprire fe avean fatto ér-
rore . Vedi EXCHEQUER , &c. 

C O N T R O V E R , nelia legge Inglefe, co-
lui chí di fuá propria tefta divifa o inventa 
nuove falfe , o finte . 

C O N T R O V E R S I A , Teología che tratta 
delle COSTROVEKSIE . Vedi POLÉMICA Teo
logía . 

C O N T U M A C I A , in Legge, é non vo-
ier comparire in giudicio, quando fi é legi-
timamente citato ; ovvero una disubbidien-
2a alie rególe ê  agli ordini di un Magiftra-
to che ha i l potere di gaftigare il tal de-
l i t to . 

La parola é ufata nelle materie e c i v i l í , e 
cr iminal i ; ma piü di rado neltc prime , dove 
per ordinario íi foftituifeono in lor vece le pa-
lolc default.y t contempt ^ cioé mancanza o di-
fetto, c diíprezzo . 

I n un fenfo crimínale , il contumace é con-
áannato , non perché il delitto fia provato 
contro di l u i , ma perché egü é aííente . 

Per le kggi Romane , non vi era proceífo 
in cafo di contumacia , durante il primo anno 
cT aífenza : folamente fi ftendea un Inventa
rio de' bent de! fuggitivo , e fe egli moriva 
dentro 1'anno , moriva integri j íatus ; ma do-
po fpirato i' anno , egli veniva coníiderato 
colpevo'e. 

In Inghikerra, \ i contumacia é perfeguita-
ta fino alia proferizione . Vedi PROSCRIZIO-
NE , e O u T L A W R Y s . — In Francia tutte le 
tontumacie fono annullate , fe 1' aecufato fa 
la fuá comparfa ncl corfo di cinque anni ; 
s' ei muore in cotefto tempo , ai fuoi pa-
renti fi permette di purgare la fuá me
moria . 

C O N 
C O N T U S I O N E , nella medicina , una 

foluzione di continuita, o nella carne o nell' 
oflo, cagionata da una caduta , da una per-
colTa, o da una preííione violenta , per cul 
la carne é oífeía, ma fenza alcuna efterna rot-
tura, o raanifefta perdita di fofianza ; e ne 
fegue un'cfíuíione di fangue, da diverfipic-
coli vafi r o t t i , cosí che fi difcolora la pelle , 
benché egli non fi faceia flrada , né perva-
da i fuoi pori . Ovvero, le comufteni fi pof-
fono definiré per un particolar genere di tu-
mori , accompagnati da r iüagno del fangue 
nella parte affttca ; e, generalmente da un' 
infiammazione, da discoloramento , e dolo-
re . VediTuMORE. 

Le comuftoni fono o interne od eflerne . 
Quando per qualche efterna ingiuria , ne na-
Le uno feoncerto interno , comea í ima , ípu-
to di fangue, o fimili, la contufione é detía 
eíícre interna. Se folamenie appajono finto-
mi al di fuori , come un rumore, nerezza , 
&c. eir é ihmata ejlerna . 

Nsl cafo di comufioni interne , é neceíía-
rio cavar fangue al paziente, e gl i í idebbo-
no daré internamente de' balfamici ; tali fo
no lo fpeimaceti, la polvere di rabárbaro , 
l'ardogia Irlandefe, ed altre medicine olea-
ginofe e pettorali , &c. Rimedj efterni , 
buoni per le comufioni, fono i linimenti o le 
unzioni di malva aquatica , d' olio di mandóle 
dolci , fpirito di vino camforato ^ fomenta-
zioni opportune ed empiaftri corroboranti , 
come quello dell' oxycroceum , &c. fecondo 
che la natura della contufione, e ia parte con-
tuía richieggono. 

C O N V E N T A paaa . Vedi 1' Articolo 
PACTA. 

C O N V E N T I C O L A o Conventicolo , di
minutivo di Convento ; e dinota propriamente 
una cabbala , od un' afiemblea fecreta d' una 
parte de' Monaci d' un convento, per far bro-
glio , o tramare certe pratiche nell' elezion 
dell'Abbate . 

Dal cattivo ufo di quefte aífemblee, la pa
yóla é venuta in diferedito; ed ora fi adopra 
per additare qualunque fediziofa o irregolare 
adunanza. 

I l termine convemicola dicono alcuni che 
fu prima applicato in Inghikerra , alie fcuo-
le di Wicleffo ; in oggi fi applica alie aífemblee 
de' Non conformifti. 

C O N V E N T I O N E facienda , nella leg-
ge , é un mandato che fi fpedifee per T 
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infrazíone 'él un patto in ifcritto . Vedi 
CONVENZIONE. — Fuzherbert lo chiama a 
W r i t of covenamazione di patto non of-
fervato-

C O N V E N T O * , un Monaftero di rehgio-
{5 deil'uno o deU'altro feffo . Vedi MONA-

* L a parola viene dal Latino Conventus, 
adunanza i ^conveni re , raccu^ierft tn-
fieme . 

C O N V E N T O A L E , cofa che appartie-
ne a convento. Vedi CONVENTO, e CENO
BITA . 

CONVENTUALE , particolarmente pigliafl 
per un religiofo, i l quale attualmente riOede 
in un convento ; per contradirtinzione da 
queili che ion o folamente o fp i t i , e íbno iv i 
mantenuti, od in poíTcflío de'benefizj clipen-
demi dalla Cafa. Vedi MONACO. 
• Pr/orí CONVENTUALE , édifFerente da un 
Priure Claujhale in quaoto che il primo ha i l 
pieno diritto e l'autonta d' un A boa te , i l lo-
10 divario fra eífi eíTendo nel nome : laddove 
11 Priore Clauílrale dipende dall' Abbate, e 
diriva tutta la íua autorita da luí . Vedi PRIO-
RE , e ABBATE . 

I I Priore Co^wwía^/i? é obbligato a prende
re giiordini presbiteralí dentro di un anno, o 
al piíiin due anni, daí giorno della fuáadmif-
firme; in difetto di che , i l benefizio diventa 
vacante . 

Alcuni priorati fono attualmente conventua-
l i , cioé fono forniti e provifti di religiofi ; al-
t r i fono convemuali folamente in habitu , v. gr. 
dove non v i fono ftati religiofi per lo Ipazio di 
40. anni: la continuazione a ftarvi di un folo 
reügiofo , mantiene i l priorato conventuale 
a ñ u ; perché in difetto d'uno , i l priorato di-
vcnta fempüce. 

Per una dichiarazione del Re di Francia , 
ne! i ( í8o , é decifo ^che \n conventualith non 
degenera , o ceíTa , finché vi fono de' po-
fii regolari in efla per dodici religiofi, con 
éntrate per i l loro mantenimento . Vedi 
PRIORATO. 

C O N V E N T U A L I a u á i m i . Vedi 1' A r t i -
colo AUDITOR . 

C O N V E N Z I O N E , un trattato , con
tral to, o accordo tra due o piu parti. Vedi 
T R A T T A T O . 

Ogm convenzione tra uoraini, purché non 
fia contraria all'oneí^a ed ai buoni coí lumi , 
produce una obbligazione naturale, efapun* 
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lo di cofcícnza V adenipímento d' efia . Vedi 
OBBLIGAZIONE. 

Ogni Convenzione o ha un nome ed una ca-
gione o confideraziune , o non ne ha alcuna: 
ncl primo cafo, obbliga civHjmente e natural
mente, nei íecondo folo naturalm ente . Ve
di CONTRATTO, e C O N S I D E R A Z f O N E . 

CONVENZIONE , é termine moito ufato ne-
gli antichi e moderm placiti , per un accordo , 
o patto . Vedi PAITO . 

Nel libro de1 mfoíi de! caftello di Hatfield. 
nella provincia di Y o r k , abbiattu) urtá me
moria di una convenzione curióla, Anno i r . 
Ed. I I I . tra Roberto de Roderham e G'ovanni 
d ' I then , 1'ultimo de' quali vendé il diavo-
lo in una cordicella per tre foldi e mezzo 
al primo, per effergli conftgnato nel quarto 
giorno dopo la. conve?ízione : quando facen-
do il compratore la fuá dimanda , i l vendi-
tore negb di f irgl i la confegna ; colla gra
ve perdí ta ( come Ja rapprefenta i ' addotto 
monumento) di quarantaSccllini al compra
tore, &c. Ma parendo alia Corte che tal l i t i 
gio non abbia luogo tra Cnft iani , fu data pro-
roga a!le par t í , e citati furno all'inferno per 
averne la fentenza. 

CONVENZIONE , é anche i l nome che daíñ 
ad un'aííemblea ítraordinaria del Parlamento, 
o degli Stati del Regno , tenuta fenza i l man
dato regio. Vedi PARLAMENTO . 

La Convenzione dtgli Stati, n e l i ó 8 8 , do
po la ritirata del ReGiacomoII. íatta matu
ra deliberazione , devenne a concludere , che 
i lReGiacomo, per le fue pratiche , e per la 
fuá fuga, aveíTe abdicato i l regno; eche i l 
Trono era percib vacante i si che fu tollo de-
volutoal Re Gugiiclmo ed alia Regina Maria . 
Dopo c ío , la ¡oro aífemblea termino come 
convenzione , e fu convertiu in un Parlamen
to . Vedi ARDTCAZIONE . 

C O N VER GEN T I linee , nella Geome
tría , fono quelie che continuamente s' approf-
í imino , o la cui diilanza divien continuamen
te minore . Vedi LÍNEA . 

In oppofizione alie linee ¿ / / W ^ m / , la di-
flanza delle quali diventa continuamente 
maggiore . Le linee che convergono per un 
verfo , divergono per l ' altro . Vedi Dr-
VERGERE. 

CONVERGENTI raggi, nella dioptrica , fo
no que'raggi che ne! lor paífar fuori da un 
mezzo , in un altro di denfita dififerente , ven-
gono rifratti 1' un verfo 1' altro; cosi, che 
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fe fi continuano tanto che bafti , s' incon
tra no o concorrono in un punto , o foco . 
Vedi RAGGIO, RIFRAZIONE &C. 

Tutte !e lenti conveíTe fanno convergeré i 
raggi , e le concave divergere, cioé , P una 
grinflette verío un centro, e l 'altra lede-
fíette o le devia da eOo ; e tanto piu , 
quanto tai lenti fono porzioni di piü pic-
cole sfere . Vedi CONCAVO , &c . Dalle 
quali proprieta, tutti gli tífetti delle lent i , 
de' nncroícopj , de'telefcopj, &c. dipendo-
no . Vedi LENTE, MICROSCOPIO, &C. 

I raggi che vengono convergenti fuori da 
un mezxo piíi denío in un piü raro , diventa-
rono piü convergenti, e, concorrono piü pre
ñ o , che fe aveífero da continuare i l loro mo
to per i ! primo mezzo. 

I raggi che vengono convergenti da un 
raezzo piü raro in un piü denfo, convergono 
meno, e concorrono piü tardi , che fe avef-
feto continuato i l loro moto per i l primo 
mezzo. Vedi MEZZO. 

I raggi paralleli, che paífano da un piü 
denfo in un piü raro mezzo, v. gr. dal ve-
tro nel í 'a r ia , la fuperfizie del vetro eífen-
do verfo l'aria , diventeranno convergenti, 
e concorreranno in un foco . Vedi PARAL-
LELO . 

I raggi convergenti , o i raggi che ven
gono da un punto fotto rifteíTe circoftan-
ze , diventano convergenti, e s'incontrano 
in un foco; e fecondo che i l punto radian
te vicn piü vicino , i l foco piü oltre o 1 un
gí recede ; fe i l radiante é vicino , i l foco 
fara infinitamente diftante ; cioé , i raggi 
faranno paralleli; e fe i l punto fara porta-
to ancor piü da vicino , i raggi divergeran-
no . Vedi DIVERGENTE ; vedi anco CON-
VESSÍTA' , CONCAVO, FOCO, &c. 

Serie CONVERGENTI, nella Matemát ica . 
Vedi T artícelo SERIE. 

C O N V E R S I O N E , in un fenfo morale, 
é i l riíorno dal male al bene ; che rifulta 
da un fentimento o della naturale deformi-
ta deil'uno , e dell'amabilita dell'altro ; o 
dagli avantaggi e dagii fvantaggi che accora-
pagnano Tuno , o i ' a l t r o . Ovvero, ell 'é un 
cambiamento ddcuore , in riguardo a1 co-
ftumi, alie paffioni, aidefiderj, agliabbor-
rimenti ; e della mente , in riguardo alie 
opinioní , ai raziocinj &c. Vedi RIGENE-
RAZIONE . 

CONVERSIONE, CONVERSIO, in Lógica, 
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é una circoftanza ou affczione delle propo-
fizioni , in cui l'ordine de' termini o degjj 
eftremi viene cambía te ; cosí che il fosget-
to viene nel luogo del predicato ,~ed il pre-
dicato in quel del foggetto ; fenza alcuna 
altcrazione nella quahta dell' uno e dell' aitro. 
Vedi PROPOSIZIONE . 

Come, Niuna virtude ¿ v i z i o , Niunviz io 
e virtudes in cui vedíamo il foggetto della 
pnma , diventare i l predicato della feconda, 
ed i l predícato i l foggetto i e pur eífeream-
bedue veré . 

La converfione d' ordinario fi definifee , 
un giullo cambiamento dell'ordine degli eñrc-
m i , ¿ e. lotto una tale abitudine e coerenza 
dell'.un verfo l^altro , che Tuno é diritta-
mente inferito dall' a l tro. -Quindi , in ogni 
legittima converfione áaz cofe richieggoníi. 
i 0 . Una comunicazione , o reciproca/ione 
de' termini ; non in riguardo alie parole , 
ma aU'ordine. 2o. La illazione d'unapropo-
fizione dall' altra. 

Ariftotele mette due fpezie di converfio
ne ^ Tuna, femplice, da altri chiamata uni-
verfalej in cui niente altro fi cambia che l ' 
ordine degli ertremi, c ioé , i termini fono 
traíportat i , fenza alterare o la qualita o la 
quantita loro: e. gr. Niuna mente e corpa , 
niun corpo e mente. 

La feconda per accidens, chiamata anche 
particolare *, in cui oltre i l cambiare i luo-
ghi de' termini , v ' é i l cambiamento d' un 
fegno univerfale in un particolare : come 
ogni buon uorno ¡ ludia i l ben ejfere e la falute 
del fuo paefe\ un uomo che Jiudia il ben ejfe-
re e la falute del fuo paefe, e buono . 

. A queñe , alcuni feguaci d5 Ariftotele ag-
giungono una terza fpezie di converfione , 
chiamata per contrapofizione: come, ogni uo
mo e un anímale , ogni animale non e un uomo. 

CONVERSIONE, in Rettonca&c. s'inten-
de ciiquegli argomenti, che vengono riyol-
tati , r i t o r t i , e moftrati da latí contrarj , 
con mutare i l foggetto nell'attnbuto , e l'at-
tributo nel foggetto. 

V i fono converfioni d'argomenti , da una 
figura ad un'altra, e da propofizioni gene-
rali alie particolari . Cosí Cicerone centro 
Antonio: Doletis tres exercitus P . R . inter' 
jeBos ? interfecit Antonius. Defideratis clarif-
fimos civesP eoí quoque vobis eripuit A m o m u í . 
Auttoritas hujus ordinis affliiU eji ? afflixit 
Antonias. 

CON-
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CONVERSIONE , celia guerra , é quando 

Z foidati vien ordinaío che prcfentino 1c lo
ro a rm i al nemico che gli attacca in fianco, 
dovecbé prima fupponevafj che foííc in fron-
<e: revoluzione a cío neceífaria é delta co7i-
rjg'rfiünc i o quarto i i giro. Vedi QUARTO D I 

CONVERSIONE de!" e f t t m m , in Algebra, 
é quando la quaníita cercata, o qualche di leí 
pane, cíTendo in frazioni, riduceíi T intero 
ad una comunc denominazíone ; cd ailora, 
omettendo i denorainatori, i'equazione con
tinua fí ne' numeratori íolamente . Vedi E -
QUAZIONE , e FRAZIONE . 

a a - b ce , , i / 
C o s í , fupponete a *~~&]SZ — - } - « - r ¿ ' i 

moltiplicate tutto per d , e liara cosí ¡ d a — db 
a a - f - ce - f - dh - f - d b . 

Nel i 'Ar i tmé t i ca , ci ferviamo del termi
ne proporcione per converfione di ragione, vo-
isndo ad di ta re una comparazione dcll' ante
cedente e del confequente in due ragioni e-
guali . Vedi RACIONE . 

Centro di CONVERSIONE nelle Meccani-
che. Vedi CENTRO. 

CONVERSO , in Geometria, &c. D i -
cefi, che una propofizione é i l converfoái un' 
a l í ra , quando dopo d' avere dedotta una con-
clufione da qualche cofa prima fuppoíla, pro-
cediamo a íupporre quello ch'era flato prima 
conchiufo 5 e ad inferir da eííb quello ch' era 
üa to fuppofto. Vedi CONVERSIONE . 

Cosí , egli é dimoftrato in Geometría , 
ehe fe due lati d' un triangolo fono eguali ; 
i due angoli oppoíh a que' lati fono pari-
xnenti eguali : i l converjo della propofizione 
é , che le due angoli d' un triangolo fono 
eguali, i due lati oppoíb a cotelli angoli fono 
puré eguali. 

Nel i ' Aftrología, dtrezione CONVERSA vien 
detta in oppofizione alia direzione diretta ; 
c ioé , per queíF ultima } i l promotore é por-
ía to al íignificatore, fecoodo 1' ordine de' fe-
g n i : e per la prima , egli é portato da Levan
te a Ponente, contro V ordine de' Segni. 

CONVERSO, in fenfo Monaflico, éunfra-
te laico, od un fratello, ammeíTo per lo íer-
vízio delia cafa ; fenza ordini , ed a cui non é 
permcíío i l cantare nel Coro. Vedi LAICO . 

Sino all 'undécimo fecolo, con quello ter
mine s' additavano le perfone che abbraccía-
^ano la vita monacalc ncir cta di diferezio-

Tmo I I J . 
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ne ; per ia qual cofa c g ü n o erano diflinti da 
quelli che fi dedicavano alia religione nella lo
ro puerizia dai lor genitori , e che eran detti 
ohlati. V e d i OBLATI . 

Ma neli 'undécimo fecolo, quando íi co-
rnirscio & ricevere ne' M o n a í l e r j perfone i l -
letterate, incapaci d' eífere fatte c h e r i c i , e 
folo deftinate alia fatica corporale ; la figní-
ficazione delia parola converjo fu cambiata . I I 
P. Mabilion o í ferva , che fu G i o v a n n i primo 
Abbate di Vallombrofa , che introduí íe i l 
primo cote í l i fratelli converji ^ diftinti per lo 
Ü a t o loro dai M o n a c i del C o r o , ch' erano ai
lora o c h e r i c i , o capaci della c ler icatura . 

C O N V E R S O , vedi Farticolo CONVER-
TITO . 

C O N V E R T I T O , una perfona che ha fof-
ferta una converfione. V e d i CONVERSIONE , 

CONVERTITO, principalmente é termine 
che s1 adopera in riguardo ai c a m b i a í n e n t i 
da una rel ig ione, o da una fetta ad u n ' a l -
tra . 1 convertiti cosí d e t t i , r i fpe í to a quc í ia 
religione al laquale fi fon r ido t t i , denomi-
nanfi apojiati rifpetto a quella che hanno ab-
faandonata. V e d i APOSTATA. 

G l i E b r e i anticamentc convertiti al C r i -
ftianefimo in I n g h i l t e r r a , eran chiamati Con-
verfos. E n r i c o I I I . cref íe loro una cafa i a 
L o n d r a , ed accordb loro un fondo o m a n 
ten i m e n t ó competente per i l lor v i t t o ; U 
qual cafa fu chiamata domus converforum , 
I I numero poi di effi crefeendo, diventaro-
no un pefo alia Corona í per ¡o che fu ro
ñ o diflribuiti qua e W pe' M o n a ñ s r j ; c do
po l'cfpulfionc degli Ebre i fotto Edoardo I I I . 
I», domus converforum fu data perfarne i l con-
fervatorio o la cufiodia de' Roto lP , o delle 
C a r t e antiche. V e d i ROLLS . / 

C O N V E S S I T A \ r e f i e r ior fuperfizle d i 
un conveffo, c i o é d' una cofa gibbof» e glo-
b u l a r c ; per o p p o f í z i o n e a concavitá, od all* 
interna fuperfizic , che é cava o deprefía . 
V e d i CÓNCAVO. 

L a parola é di pasticolare í i gn i f i ca to n e í -
la C a t o t t r i c a , c nella Diot tr ica ; dove &. 
applica aglifpecchi e d a l l c l e n t i . VediSPEC-
CHIO, c LENTE. 

U n o fpecchia conveffo rapprefenta le fue 
immagini piíi piccole degli o g g e í t s ; flecó
me un concavo le rapprefenta piíi g rand i : 
uno fpecchio conveffo riflette i raggi da sé * 
d ivergendoÜ ; e perb difperde e i n d e b o l i í c c 
í l loro c í t e t t o ; come un concavo gli ní te^* 
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te convergenti , cosí che concorrono in un 
punto, cd i l loro efíetto n' é cosí aumenta-
t'o : c di quanto piü piccola sfera é lo fpec-
chio una porzione, di tanto piu cgli dimi-
nuifce gli oggetti, e tanto piu ne difperde i 
raggi. Vedi SPECCHICK 

U n a lente conveffa é o convejja da ambe-
due le parti , chiamata convejjo-convejfa y o 
é piaña da un lato, e convejfa dalT al tro, 
chiamata plano-conveffa : o concava da un 
lato, e conveffa dall' altro , chiamata convef-
fo-concava , o concavo-conveffa, fecondo che 
1' una o T altra fuperfizie prevale ; cioé , fe
condo che quefta o quella é una porzione 
di piu piccola sfera . Tut te le lenti convef-
fe riflettono i raggi di luce nel loro paífag-
gio , cioé gli mandano fuor dalla loro con
veffa fuperfizie convergenti ; cosí che con
corrono in un punto , o foco . Vedi CON
VERGENTE . 

Quindi tutte le lenti conveffe i n gran di feo-
n o , cioé rapprefentano le loro iramagini piü 
grandi che i loro oggetti ; e cib tanto piü 
quanto fono porzioni di piü piccole sfere. Ve
di LENTE, RIFRAZIONE, &c. 

CONVESSO. Vedi CONVESSITA . 
CONVESSO [regio. Vedi FREGIO . 
CONVESSA Lente. Vedi LENTE . 
CONVESSO Specchio. Vedi SPECCHIO . 
CONVESSA Superfizie. Vedi SUPERFIZIE . 
C O N V E Y A N C E , termine légale Ingle-

fe , é un atto , { deed) o i í t rumento , per cui 
terre , fon di &c. fono cenveyed , trasferiti 
dai proprietario, opoííeí íore, a qualche al
era perfona. Vedi DEED. 

C O N V I N T O ( CONVICT , nella Legge co-
mune Inglefe ) uno che íi é trovato reo d' un 
del i t to , per fentenza (wr^i/ if /) dei Giura t i . 
Vedi D E L I T T O , e VERDICT . 

Secondo Crompton , una perfona é pa-
rimenti convinta, ( convici ) , o íi dice che 
fsa convinta , quando dopo eíí'ere flata pro-
feritta, comparifee , e confeífa . Vedi OUT-
IAWRY . Convinzione, ( convidion ) e ¿ í t -
tainckr , fpezie di aecufa, íi confondono fpef* 
fo infierne. 

Ricufante CONVINTO , colui , i l quale é 
flato legalmente prefentato, aecufato e Con
vinto , di non voler intervenire ad afcoltar 
nella Chiefa I ' orazion comune, fecondo gli 
flatuti i e 32 d' Elif. e di Giac. I . 

Quefti é per lo piü o s' intende eííere un 
ricufante della comuuione Cattolica Roma-
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na; benche qualunque altro che neghi di ve-
nire alia Chiefa per 1' iíleífa cagione, fia con 
egual proprieth chiamato ricufante. Vedi R i -
CUSANTE. 

C O N V I N Z I O N E , o CONVINCIMENTO, 
nella Teología , é i l primo grado di refipi-
fcenza; con cui i l peccatore avvertifcee fentc 
i l fuodelitto, h mala natura del peccato , cd 
i l pencólo della fuá condotta . 

CONVINZIONE, nella L^gge. Vedi CON
VINTO. 

C O N V Í V I U M , Convito , nelle noílre 
coníuetudini antiche , e ne' libri legali , fi-
gnifica la fteífa cofa tra i La ic i , che procu
ra tic tra ' i Clero ; cioé quando i l fittajuolo 
era obbligato, in virtü della fuá poffeíTione, 
a provedere di cibo e bevanda i l fuo Signo-
re una volta o piü volte i 'anno. Vedi PRO
CURA ZIONE . 

C O N V O C A Z I O N E , un' aífemblea ge
nérale del clero d'una Provincia , chiamata 
con ordine regio a deliberare fopra de 'piü r i -
levanti affari della Chiefa , ogni volta che i i 
parlamento é convocato per deliberare fopra 
quelli dello Stato . Vedi SÍNODO , CLE
RO, &c. 

V ordine o mandato Regio é diretto all' 
.Arcivefcovo di ogni provincia , ordinando-
gli che citi tutti i Vefcovi, Decani, Arci-
diaconi , le Chiefe Cattedrali e collegia-
te, &c. 

Per lo che , 1' Arcivefcovo dirige poi i l 
mandato fuo al Decano Provinciale , prima 
citando lui perentoriamente; poi ordinando-
gli di citare tut t i i Vefcovi, Decani , &c. 
e tutto i l Clero della fuá provincia i ma ag-
gíungendo pero, che debba mandarfi un pro-
cu racore ( proélor ) per ogni Chiefa cattedra-
le, e coliegiata ; e due baftino per i l corpo 
del Clero inferiore di ciafeuna Diocefi ; al che 
i l Decano adempifee in confeguenza . Vedi 
PROROGAZIONE. 

I I luogo, dove la Convocazione della Pro
vincia di Canterbun é ñata coraunemente 
tenuta, é la Chiefa di S. Paolo ; donde, úl
timamente ell 'é íh ta prorogata o tradotta a 
quella di S. Pie tro in Weüminfier , nella 
Cappella d' Enrico V I L o nella Camera di 
Gerulalerame , dove vi é una camera fu pe
rore , ed una inferiore . Vedafí Chamber-
layne. 

La camera fuperiore , o alta , nella Pro
vincia di Canterbun confia di 22 Vefcovi, 

de' 
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ele'quali e preficlente 1'Arcívefcovo, tutt i , 
ali'aprirfi della Convocaztone , veíliti colle 
loro veíli e capucci di fcarlatto. 

La camera inferiere o baífa confia di 21» 
Decan'j 24 Prebendar; , 54 Arcidiaconi, e 
4.4 Clerici, che rapprefencano ilCiero Dio-
cefano. 

Le Ico fe d' ordinario fi propongono in pri
ma nclla Camera alta; pofeia fi comunica-
no alia baíTa. T u t t i i membri d' ambedue le 
Camere hanno gli fteffi privilegjper sé e per 
l i fervidori lor domeílici, che i membri del 
Parlamento. Vedi PARLAMENTO. 

L ' Arcivefcovo di Y o r k , nello íleíTotem-
po, tiene una Convocazione del Clero deila 
fuá Provincia, alia ftcíía maniera in Yot k , 
e per una corrifpondenza contante, divifa, 
e conchiude intorno alie ftefle materie che 
fono ventiíate da quella di Canterburi. Non 
gia pero che la Provincia Settentrionale fia 
obbligata a feguire quello che fa ia meridio-
nale. Vedi PRO LOCUTOR . 

11 Clero Inglefe , anticamentc , aveva i 
fuoi rapprefentanti nella Camera baíía del 
Parlamento ; ficcome appare dal ricordo o 
monumento , moito apprezzato da Milord 
Coke. 

CONVOGLTO , feorta, termine di mare t 
che íignifica uno o piü vafcelli di guerra, a' 
quah é raccomandato i l condurre una íiotta 
di vafcelli Mercantil)', e' che lor fervono co
me di guardia, e difefa dagl' infulti de'ne-
mici de lío Stato, o de' pirati . Vedi SCOR-
TA , e CONSERVA . Vedi anco Tarticolo In 
glefe . WATTOR . 

CONVOGLIO, fi ufa puré parlando di affa-
r i militari per térra ; dove íignifica un cor-
po di truppe mandato a guardare e difende-
re un foccorfo di provifioni, d'armi , o di 
muniziooe, che va al campo &c. 
; C O N V O L U Z I O N E , un moto afpira, o 
in giro , proprio de'gambi di alcune pian
t e ; come le convoluule, ed i viticci o tral-
ci delle v i t i , e la brionia . 

I I Dr. Grexv penfa, che tutte quelle pian
te, le cui rsdici fonoattorcigliate , abbiano 
una tale Convoluziom: ed aííegna due gran-
di cagioni efficienti di queft'avvoigimento o 
moto in g i ro , i i Solé e Ja Luna. 

E' facile provare fe v i fia o nb tale Con-
voluzione ne'tronchi delle piante; lo chefar 
fi pub, ficcome egli accenna, con legare un 
tuftolino di carta a qualcuno de'rarai; che 
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fono puntualmente diretti al Nord , al Sud 
Scc. e poi vedere fe egli muta la fuá pollzio' 
ne rifpetto al punto deila buífola. 

C O N V U L S I O N E , fpafmus , nella Me
dicina, una continua involontaria contrazio-
ne di alcune pañi del corpo che per altro 
fono folite moverfi fecondo ladirezione dei
la volonia. Vedi SPASMUS . 

Ella debbe la fuá origine ad una contra-
zione de'mufeoü deila parte, occafionata da 
un troppo copiofo e violento influífo del fu
go nérveo: di che vi poíTono eífere infinite 
cagioni nel fangue, neile arterie, nelleme-
ningi , nel cervello, ne'nervi , ne 'mufcol í , 
nel cranio, &c. Vedi CONTRAZIONE . 

Se ia Convulfione é univerfale, accompa-
gnata da moti vioicnti , da fpuma nella boc
ea, e periódica; comunemente é chiamata 
epilepfia. Vedi EPILEPSIA. 

Le ufuali evacuazioni e medicine, oppor-
tune per la cura delle convulí ioni , fono la 
flebotomía , gli etmtici , i catartici , gl i 
epifpafiici, ed i cck.1 ci adatti; comefalvo-
lat. óleos, fpirito di iavanda o fpigo, fpiri-
to di corno di cervo, tintura di caftor. cin-
nabari d 'antimonio, Ja radjee caíTuminar , 
la radice valeriana , faJvolatile d'ambra , & c . 
dati in forma difftrentc . Nelie Convulfioni-
pertodlche univerfaii Ja falivazione talo? gio-
va , dopo altri foccorfi i n u t i l i . 

Le donne, i fantiuHi, fono in particehre 
foggetti alie Convulfioni ; come dopo una 
fuppreííione de' Juthj , o per una violenta 
eftrazione deila placenta . Vedi CONVUL
SIVO . 

C O N V U L S I V O , in Medicina, s'appli-
ca a que'moti , chef naturalmente áttvreb* 
bono farfi ad nutum voluntatii \ ma che per 
qualche eÜerna cágione , diventauo iovo-
lontarj. 

Un moto Convulfivo , é una contrazione 
che fi fa per acceíív, e intervalH ; nel che 
differifee dalla convulfione, che c una con-
tr»zione continua. Vedi CONVULSIONE. 

I moti Convulfivi provengono da un dí-
fordine nell'origine de'nervi. Una' teñfionc 
Convulfivti á t {o\\ái 1 é una delle principalí 
cagioni, che dirtruggono i'equilibrio , che 
dee darfi tra i folidi ed i fluidi. Journ.des 
Scav. 

CONVULSIVO fuol dirfi ancora, ognicofa 
che cagiona Convulfione , | o moto Convul
f ivo . ! " i 1 

Ce z Le 
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Le ferite ¿e nervi diconfi eífcrc Conrulft- Mario , dicono alcuni , £he fia flato jf 

ve\ relieboro blanco é Convulfivo . I fan- primo che divife le forze Romane in COOT-
ciulli fono moho foggettí a xxxzVxConviilfivi t i : h qual opinione par con fe rm a ta da Ro- • 
per varié cagioni ; come replezionc, qua- fino. Ñon enim in tota L i v i i hi¡loria íohoy. 
gliaraento del fangue neüo ñomaco , o ncgi' tium fit mentio . Ideoque doEli v i r i fentiunt® 
intefiini , ve rmi , i l far de'denti. Vedi FAN- C. Mario primum cohortes effe infiitutas: Ro. 
CIULLI , V E R M I , DENTIZIONE , &c . fin. Corp. Ant iq . 1.10. c. 5. Ma queíli é 

I I gr anchi o é una contraiione Convulfwa un grande abbsglio j imperocché le Coorti 
di qualchc parte mufcolare del corpo. Vedi fon beniíTimo meníovaíc piü volte in L i -
GRANCHIO, v i o , c particolarmente nsí Lib. 27. c. I J . 

CONVULSIVA J¡f¡ma . Vedi i ' artlcolo Marcellm Cohortibus qua ftgna amiferant hor-
A s i M A . dcum dari juffit : Centurionesque manipulo' 

COOPERIRE palito. Vedi PAILIO. rum pmurnfigna amiffa fnerant dijirfáisgla-
C O O R D I N A T O , una qualchecofa d'un áiis difcinftos dejiituit . Quefto avvcnne A. 

ordinc , d' un rango o grado eguale coa un ' U . C. 543. c per confcguenza diverfi anai 
altra. Vedi ORDINE , &c. avanti che fúfff nato M a r i o . 

C O O R D I N A Z I O N E , in riguardo alie C O P A L , una gomma , o refina d'odo? 
cagioni, dinota un ordine di caufe, in cui 
diverfe della medefima fpe2Íe , ordine, e 
tendenza , concorrono alia produzione del 
medefimo effetto . Vedi CAUSA. 

C O O R T E , COHORS , appreífo i Roma-
n i , un corpo di fanteria , che confiüeva di 
cinque o feicento uomini i e che corrifpon-
de per molti conti al noílro battaglione» Ve
di BATTAGLIONE . 

grato, che raíToraigli* quello dell'incenfo; 
portata dalla nuova Spagna , dove cola da 
incifioni faite nella cortcccia di un grand* 
albero , quafí ail' ifieífo modo , in cui la 
vite da i l fuo fangue , quando fí taglia 
nella primavera. Vedi GOMMA , e RESI
NA , 

Gl ' Indlanl fe ne fervono per abbruciada 
fopra i loro altari: tra gli Europei 5 ella é 

La Coorte era diviía in tre manipoli , o in ufo contro i mali del cuore, avendovir 
compagnie; i l manipolo in due centurie; e 
la centuria in cenío uomini . Vedi MANE-
POLO, CENTURIA, &C, 

I I primo Ceoturione nella primari Coonfff 
era chiamate primipilus ed avea i l carico , 

t i i di rifcaldarc, di rifolvere , e di umeiía-
re. E' aíTai rara; quand 'é buena, ella éá ' 
un bel giallo trafparente; e íi liquefk o in 
bocea o nel fuoco fácilmente. 

I n difetto di quefta, ne vien portata unf 
o la cuílodia de l l 'Áqui la , o del veíBUodel- altra fpezie dalle Ant i í le , ch' ¿ quafi lafo-
la legionc. Vedi PRIMIPILUS . Una legione la , nota appreífo i Droghifti . I I fuo priu-
conftava di dleci Coorti. Vedi LEGIONE» cipale confumo é nel far la vernice » Veái 

Quando T efereito era fchierato in ordine VERNICE» 
di battaglia , le Coorti eran difpoíte nella C O P A R C E N A R Y , laporaione, o quo> 
maniera feguentet La prima Coorts oceupa- ta d 'un Coparcensr. Vedi COPARCENERS» 
va la dritta de Ha prima linea , come le COP A R C E N ERS , o PARCENERS , fono 
compagnie de' granatieri ne' noílri reggimtn- quclli che hanno porzioni eguali nell' erc-
ii'y i l reflo feguitava nel fuo ordine natu- dita del loro antenato. No i diremmo Cc??s-
j a l e ; cosí che la terza era nel centro del- fo r t i , o compartecip-t. 
JE» prima linea della Legione , e la quinta I Coparcenets fono o per legge, o per eos-
su la finiftra: la feconda ira la prima e la fuetudine: Per legge fono la dilcendenza fetu-
í e r z a ; e la quarta tra la terza e 4a quin- minile ; o fia le figliuole chtt in raancan-
t a . Le cinque Coorti riraanenti formavano za d'erede mafchile, vengono in parte del-
mna feconda linea nel lor ordine naturale: íe terre del loro antenato . Per confuetudi' 
cosí la fe fia era dietro la prima , e si del ve , fono quelli , che per un ufo peculiar® 
xcfip- ^ #di qualche paefe , pretendono parti eguaü 

La pr ima, la t e m , e la quinta Coorte ' i n tai fondi y come nella Provincia diKentj 
«rano ftimate le mig^liori ; almeno appare per la confuetudine detta di Gavelchind » 
cosí da 'poñ i che oceupavano, ch'eran con- La corona d'Inghilterra non é foggetta a 
fiderati dai Rojjiani per I i piti importanti. q.ueílo ripartimeeto 5 detto Copanenary. 
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C O i ^ R N I C A N A ifera. Vedi V Artico-

]o SFERA. 
COPERNICANO Jijjema , o copernica-

na s é quel fiílema del mondo , nel 
nuaie fupponefi i l Solé in quiete nel centro; 
ed i pianeti, con la térra, moveríi in elIilFi 
«ttorno di eflb. Vedi SISTEMA. 

I Cieli e le Stelle qui íi fuppongono in 
quiete r e quel moto diurno che par cheab-
biano da Levante a Ponente, aferivefi al mo
to della térra da Ponente a Levante. Vedi 
TERRA , SOLÉ, STELLA, &C. 

Queílo Siftema fu tenuto da moltl anti-
c h i , cd in particolare daEcfanto, daSeleu-
co, da Arifiarco , da Füolao, da Cleante Sa-
m i o , da Niceta, da Eraclide Pontico , da 
Platone, e daPitagora; dall' ultimo de'quali 
anticaraente fu denominaío /'/ Jiflema Pita
górico. Vedi PITAGÓRICO. 

Fu puré foftenuto da Arcbimede, nel fuo 
Libro de Cranorum arena numero; ma dopo 
di luí and6 in trafeuranza, ed obbüvione , 
per piu Sccoli; fin a tanto che Copernico , 
ha 250 anni in circa, lo riíveglio, e lo r i -
ílabili ? da cui prefe i l nome di fijlema Coper-
nicano. — Nic. Copernico, nome oggidi co
sí popolare, nacque a T h o r n , nelia Pruffia 
Polacca, 1'anno 1 4 7 3 , fecondo Juncino , 
o 1473 fecondo Moeíl l ino. Dopo la folita 
educazione domeñica, fu mandato neli'Uni-
verf i ía di Cracovia, dove fi appücb alia Fi-
ioíbfia ed alia Medicina , in cui fu Dotto-
re . F r a t t an to , avendo egü una proptníione 
gagliarda alie Matematiche , interveniva pun
tualmente alie Letturedi Alberto Brudzevio , 
ed imparava eziandio da lui in cafa. Dopo 
«r aver i vi apprefo i 'ufo dell ' aílrolabio , cd 
cfferfi dato •alio iludió dell' añronomia , pre
lé per fuá guida Regiomontano : bench¿ /cor
re fie per tu t te le matematiche che íi íludia-
vano al fuo tempo , pare pero che piü di 
tutto fi applicaíTe alia profpettiva; colla qual 
occafione imparb a dipingere , e diceíi che 
fu eccellente in queñ' arte. EíTendo in eta 
di 23. anni , in Bologna, ebbe accontanza 
col í u b l i m e matemático Dom. María Ferra-
rienfei e fu ammeíTo ad aver parte con lui 
nel far le oflervazioni aílronomiche. I v i , 
neíl' anno 1497 5 Copernico prima oflfervb un5 
oceultazione del palilicium per mezzo della 
L u n a . Paffato poi a Roma infegnb p u b l i 
camente , e fece alcunc confiderabili oíTer-
vazioni; ed sí fuo ritorno in Cracovia fa 
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falto Canónico delia Chiefa di Werrnelandf ̂  
o Ermeland, ed alia fine Vicario Genérale 

I I corfo ch' el tenne nello iludió dell' a-
flronomia , onde s' ¿ refo i l fuo nome ¡m« 
moríale , é i l fegueníe: OíTervando, quan-
ío gli Aftronomi di que' tempi foííero im-
barazzati, e quanta diííicoha trovaffsro per 
far moveré i pianeti equabilmente in orbitc 
circolari, cioé nel fupporre che fi moveffe-
ro , non intorno al loro proprio centro , 
ma a queilo dell' equante ; e che non ve-
nian a capo di provarne e dedurne un fiftema 
tolerabilraente regolare , dalle loro ipotefi, 
c dai loro íludiati futtcrfugj ed eípedier.ti ; 
ci rifolvette di tentare quel che gl i foífe 
mai poffibile per dar piu giuílo nel fegno. 
Con tal mira rivangb gli feritti di íut t i i 
Filofofi ed Aí l ronomi , ch'efiílevano ; e tra-
fcelfe da clafcheduno quello che parca pro-
babile ed elegante. I n queíla feorfa fu prin
cipalmente trattenuto c forprefo da due quaíi 
íimili opinioni; ( 1' una attribuita a Mar-
ziano Capel!a, Taltra ad Apollonio Pergeo : ) 
le quaíi davano un' aííai buon dettaglio de' 
moti di Venere e di Mercurio ; ed ifpiega-
vano la cagione delle loro direzioni , ña-
z ion i , e retrogradazioni molto felicemente; 
T ultimo in oltre^ -compiendo rineíTa cofa ia 
riguardo a'tre Pianeti faperiori , Ma , in 
ambedue queIV ipotefi, eíícndo fuppofla per 
centro la Terra; Copernico voile piu tollo 
adottare l'opinione de' Pittagorici, rimove-
re dal centro del mondo la térra , e darle 
non folarnente un moto diurno attorno del 
fuo aflfe j ma anche un moto annuo attorno 
del Solé . 

Su queilo piede comiocib ad oííervare, a 
calcoiare, a paragonare, &c. ed alia fine, 
dopo lunga e íbllecita diíquifizione, trovof-
fi in ra ato di render contó dei fenomeni q 
dei movimenti di tut t i i Pianeti ; e di fare 
un^i fchieramento ordinato , od una difpofi-
zione gíufla di tutti i Cieli j ove niente fi 
poteííe alterare , *.ié trafportare da luogo a 
lubgo , fenza portare nel tutto confufione 
grandiffima. 

Coteñe í o í e e5 principib a metterle i a 
ifcritto verfo Panno 1507.; Quindi proce-
dette a forniríi di qualche nuovo apparato ; 
particolarmente d'^un iftrumento parallat-
t ico , c d'alcuni regoli Tolemaiei, onde po-
ter oííervare l'altitudine delle ííelle , e de
terminare i perbdi del Solé e della Luna: e 
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feni 'a l t r i m e i j i , compofe i {uoi fei Librí 
de orbtum coelefiium revoluúonibus , che con-
tengono tutto 1' aHronomico , propuflo fe-
condo l'efcmpio d i T o l o m í o , con un meto-
do geométrico. Abbiamo gia oífcrvato, chr 
cglí lo principib nel 1 5 0 7 ; lo finí í i e l i 5 3 0 . 
Cinque anni dopo lo r i p u l l , e 1' aumentb. 
Copernico é morto da una difenteria, e da 
una paral i fia uclla parte dritta , nell' annó 
1 5 4 J . -— Vedi V ordine c la dkfpofizJme de 
corpi celeflf, come é ña to da lut fpiegato > 
meiTo in paragone con. quelío degii altri Si-
fíemi 5 fotto 1' Articolo SISTEMA S 

COPERNICO, é i i norae d' un ifírumento 
aftronomico , invéntate e formato da M . 
W h i í l o p , per calcolare e moftrare Teccljí-
f i , ed i movimenti de' pianeti, si primar;, 
come fecondarj, &,c. 

Fu cosí chiamato dail' inventore , per 
averio coíhut to ful fiftema Copermcano\ o 
perché rapprefetna i corpj ceíeíli congruen
temente a quel fiftema. Coníla di varfem 
coli di legno coucentrici , fopra de' quali 
fono fentti de'numeri , trasferinvi dalle la
vóle aflronomiche ; col mezzo deüe varié 
difpofízioni di quefti c i rcol i , che fon fa t i 
i n modo , che sdrucciolano i ' u n dentro Tai-
tro , fi fcio'gono molte queftioni; e cosí fi 
rifparmia la fatica di. lunghi caicoli r e Tope
ra di molte ore nducefi alia fpazio di pochi 
minuti • 

Per raoílrare Teccliffi, v i é un apparato 
pecuíiare , che confifte d'un globo terre
are cosí difpoílo^ che facendoíi girare fo
pra i l íuo aife, la luce del Soie o d' una 
candela, é gittata per un piano di vetro^ 
fegnato o divifo in circoli concentrici, ef-
primenti i digiti delT eccliífe ; c si viene 
elegantemente e aecuratamente rapprefen-
tato i l paífo , e T orma delTeccliíTi r infie
rne col fuo grado o quantita i n ciafeuna 
parte del fuo innoltramento » 

L ' iílrumento non eííendo moho comu-
n e , una deícrizione particolare ne farebbe 
fuperflua . L ' autore ha feritto un libro a 
bello rtudio per iípiegarlo. 

COPERTA ¡Irada ^ nelía Fortificazione ^ 
é uno fpazio di terreno eguale ed a livel-
lo colla vicina carapagna, fu IT orlo dellafof-
fa, che feorre in torno intorno alie mezze-
lune, ed altre opere fuori della foíía. Vedi 
T i v . Fcrtificazione, fig. 2 1 . l i t . bb, &C. 

I n altro modo ella é c h i a r a a t a í o m ^ r o ^ e d 
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ed ha un parapeíto colla fuá panchetta , e 
col fuo pendió , che formano Taltezza del 
parapetto. Vedi PARAPETTO. 

Una deile maggiori difficolta in un aífe-
dio , é fare un alloggiamento su la ¡ irada 
coperta-y perché , comunemente , gli aífedia-
t i la cingono di pallizzate per dilungo del 
fuo meditullio, e da tutee le partí vi fan 
deüe mine fotto. 

QueíF é qualche volta puré chiamata la 
contra¡earpa, perché é fuli 'orlo della fcar-
pa. Vedi CONTRASCARPA . 

COPERTO orizontate, nella coltura d ^ 
G i a r d i n i V e d i ORIZONTALE . 

C O P I A , in fenío giuridico, é la traferi-
zione d'una carta o d'un i í l rumento , fatta 
per T ufo o per la foddisfazione di alcune 
delle partí intereffate od a fine di confer-
varne ía memoria. Vedi ESTRATTO, 

Una C'opía fimile é prefa dalT origínale , 
e collazionata con effo . Dei documentian-
tichi ne luíiiflono oggidl pochi in altra 
guifa che in Copie. 

COPIA vuol diré ancora un^imitazione 
di qualche opera originale ; particolarmcn-
te di una pitiura , di undifegno,, di una fi
gura &c. Vedi ORIGÍNALE. 

C O P I A , appreffo gli Stampatori, dinota 
i l manoferitto , o Toriginale di un Libro 
dato, per ílamparfi „ Vedi LIBRO e STAMPA . 

In queño íenfo fi dice , la ílampa tar
da c giace , per mancanza di Copie, h co
p i a á i un tale Autore é buona, cÍo¿ é bei-
ia , chiara, leggibile , ordinata ¿kc e per 
contrario i. 

I n linguaggio di un Libraio, o mercan
te di L ibr i , una ¿uona copia é quella che 
produce un libro vendibile. 

Compartiré una copia , é fare i l com
puto del numero de' f o g l i , che i l MSS. da
rá nella Stampa •> 

C O P I A T A , fotto P impero occidentale, 
xxno ¡cavator di fepolcri . Nei primi fecoli 
della Chiefa v'erano de'Cherici deílinati 
per queñ ' i rapiego . NelT anno 3 57. Coftan-
tino fece una Lcgge in favore des preti Co-
piató) , cioé di quelli che avean la cura de' 
ío t te r rament i ; nella quale egli fi efime dal
la contribuzione Luílrale, che tut t i gli al
t r i artigiani pagavano. 

Sotto di lui fi cominciaronoachiaraaríro-
Cherici defiinati ad una fatica 
da KOITOS y che viene da KOV-TM , 

fchi

píate ̂  q. d. 
dei corpo , 
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fcindo) crtdo i ferio, 8cc. Avarm quel lem
po venían chiamati decani e leElicarii; foríe 
perché eran divifi perdecine ; ciafeuno avea 
una bara, o lettica per portare i cadaveri . * 
Vedi DECANUS, e LECTICARIUS. 

I l loro luego tra i Cherici , era in or-
¿íne avanti i cantón"» 

C O P I V I , CAPIVI , COPAYBA , o C u -
PAYBA , é un bailamo che (lilla dalle inci-
fioni fatte in un albero del Brafile ; delqua-
]e non ci viene data contezza cheda recen-
tiífimi Scrittori \ o almeno non ci vien da
ta da al tr i fotto queüo nome . Vedi BAL
S A M O , 

Egli é d' una confiftenza piu tenue che 
la trenientina coraune, ma piü odorofo, e 
deterfivo. E' preílo oltre modo a pafíarper 
or ina, e validamente netta quei paífaggi ; 
per lo che ha molto crédito e ufo nelle go-
norree, nelle debolezze feminali, ne 'f luíñ 
a lb i , c in tutte le oftruzioni, ed ulcerazio-
ni di quelle par t i . Egli é parimenti un po
tente balfamico , e utile in molte malattie 
del petto , fpezialmente ne'catarri , nelle 
toffi i r r i ta t ivé , ne'fputi di fangue&c. Nel
le diíenterie e nelle diarree di lungadurata, 
dove i l muco che fodera grintef l ini fia ab-
rafo dall' acrimonia degli umori , egli é di 
gran giovamento , íupplendo in luego di 
eíío mcrcé la fuá qualira balfamica . Egli fi 
mefehia intimamente col roííb d'un uovo. 
G l i Ebrei lo adoprano per fermare i l fluf-
fo di fangue dopo la circoncifione . Vedi 
CIRCONCISIONE . 

COPPA, calyx , vafe cosí detto , di va
ríe forme , ed ufi » Nelle Efemcridi Ger
mán, abbiamo una deferizione di una Cap
pa fatía d'un ordinario grano di pepe , da 
Ofvaldo Nerlinger; la quaie tiene mille due-
cento altre coppe d'avorio , ciafeuna delle 
quali ha i l fuo manico; tutte dórate fu-
gl i o r l i ; con luego per altre 400. 

COPPE , tra gli erboriñi , fono que' cortí 
c verdi gufci ne'quali crefeono i fiori , al-
cuni de'quali fon divifi in due, in tre, in 
quattroj in cinque } ofei foglie . Vedi CÁ
LICE . 

COPPAROSA , un minerale , formato 
^lelle rainíeredí raine, e che é propriamen-
te una fpezie di vetriuolo . Vedi VETIU-
UOLO , 

La Copparofa fi purifica e fi prepara nel-
la M a maniera che rallume ed i l f a ln i t ro , 
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con pafiarc per diverfi l ix iv i i , finché fia 
totalmente ridotta a criftallo. Vedi S A L E . 

Alcuni credono che la Copparofa fía i l 
chalcitis degli antichi . Vedi CHALCITIS . 
Ma la piu comunc opinione fi é , ch' egli 
fia piu tollo i l chalcanthum , o vitriuolo . 
Vedi CHALCANTHUM. 

V é h Copparofa d'Inghilterra, di Pifa, 
di Germania, di C í p r o , d'Ungheria , e d' 
I t a l ia , che folamente differilcono Tuna dall' 
aitra nel colore , nella ricchezza , e nella 
perfezione ; effendo tutte 1' iílelfo minerale. 

Copparofa Cianea , é la copparofa di Ger-
raania, calcínala , meífa ne l í ' acqua , quin-
di fittrata , e ridotta in fale j d i c u i , fe con
de che fí rappiglia , forman tante focaccc 
di 40 , o 5o l i r e runa : tali fono quelle che 
vengon portare da Goslar in Saííonia. Que-
ña Copparofa Saífenica, avanti chefiabian-
chita , é d' un verde azzurrino, chiara e 
trafparente. 

La Copparofa Inglefe é d' un bel verde ; 
fuella di Cipro e d' Ungheria d' un blb ce
le fie , in pezzi tagliari come a punta di 
diamante. Quella di Pifa e d 'I talia é pa
rimenti verde; e T ul t ima, cosí trafparen
te , come i l vetro. 

La Copparofa é di un ufo confiderabile 
in molte preparazioni ; ma fpezialmente 
nel í ingere. I cappellai fe ne fervono nel
la tinta de' lor cappelli ; ed eífa e le gal
le fono gl'ingredienti che compongono T 
inchioftro. Vedi INCHIOSTRO , CTINGERE. 

L'ordinaria Copparofa Inglefe é fatta d' 
una fpezk di pietre che fi trovano fulla 
fpiaggia del mare nelle Provincie d' Eífex , 
Hampshire , e si verfo Occidente , d' ordina
rio chiamate pietre oro, dal loro colore : 
^bbendano aííai di ferro. Per preparare da 
eñe la copparofa , vengono efpoíle all ' aria 
a ílrati fopra i l terreno, e ricevono le piog-
gie e le rugiade, che col tempe rompe e di-
fcieglie le pietre: i l liquore che ne difeorre 
viene felievato ed introdotto in caldaie , 
nelle quali prima fí pone del ferro vecchio, che 
nel bollirc fi difeíoglie. Quand 'é finita la 
bollitura , i l liquore fí cava e fí verfa i t i 
alcuni vafi perché fí rafFreddi, ed i v i apre-
fi e dividefi in criílalli. 

Gl i ordigni o edifizj per farla , che Ci 
vedono a Deptford , fon noti ad ognuno . 
M o l t i chimici la difciolgono, e la fpaccia-
no per i l fale comune d' acciaio. 

COP-
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COPPELLA , é un vafe che fi ufa da* 

raffinatori e faggiatori, per provare e pari
ficare i lor metalli: detta con altro nome, 
emento i o prova. Vedi RAFFINARE &C. 

La Coppella di faggio, é un piccolo vafe 
pia t to , fatto dalle ceneri di v i te , cdelTof-
fa de' piedi de'montoni, calcínate e liffivia-
t e , per fepararne i fali , che akrimenti la 
farebbono crepare. Nel fondo del vafe, v i 
c una piccola cav i lé , riempiuta di una cer
ta vernice bianca, compoña di corno di cer-
vo , o d'oífa di luccioj calcínate e disfatte 
rsell' acqua : T ufo di queño liquore é , ac-
ciocché Toro o T argento da cimentarfi v i 
s'alluoghi piü cómodamente , e i l botíone 
del faggio íi fepari con mtggiore facilita . 
Vedi SAGGIO . 

Nota , quantunque i metalli poffono ci
mentarfi in altra maniera che col metterli 
«ella coppella : e benché la pietra del íocco , 
i l bulino &c. fíeno di qualche ufo all'orefi-
ce nel giudicarc della loro puri ta; puré , 
fenza la coppella, é difficile , per non diré 
impoíTibile, conofeere i l loro precifo grado 
di purita. 

La coppella del raffinatore, é un vafe gran
de di pietra v iva , foderato oimmaftricciato 
di dentro cen una fpeziedi geífo fatto di ce
neri benliífiviate, sbianchite, feccate,bat-
tute, e paífate pello flaccio. 

I n quefta coppella purificano i l ior oroed 
«rgento , con aggiugnervi del piombo , ed 
cfporre ogni cofa ad un fuoco violente. Ve
di RAFFINARE. 

COPRI-FUOCO. Vedi C U R F E Ü . 
C O P R I R E , nell'architettura, una dclle 

partí principali d' una fabbríca. Vedi TETTO. 
C O P U L A , nella Loica , é H verbo che 

eonnette i due termini in una propofízione , 
o negativa o affermativa: come, L a rafa e 
foave i dove ^ fi é la copula. 

C O P U L A T I V E Propofizioni, fono quel-
le che inchiudono diverfi foggetti, o diver-
fi attributi , congiunti infierne per mezzo 
di una congiunzione affermativa o negativa. 
Vedi CONGIUNZIONE, e PROPOSIZIONE . 

C O P U L A Z I O N E . Vedi gli articoli COI
T O , CONGRESSO, e CONSUMAZIONE. 

C O P Y - H O L D , é un titolo di poífcffio-
ne, o un poíTeíTo particolare che gF Ingle-
íi chiamano a tenure , in cui i l poífeífore 
(tenant) non ha altro da moílrare fe non 
la copia dsU' i í lrumcnto o rotólo fasto ágl 
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Riccvitore o CammiíTario del Signor dei-
feudo. Vedi TENURE. 

Queñi ha, tra 1'altre cofe , da mettere 
a ruólo e da tenere un regiílro di tu t t i que' 
poííeífori che fono arnmeffi in qualche parte 
di térra , pertenentc al caftcllo , o feudo , 
di cui é ricevitore; cd i l tranferitto o la co
pia, é chiamato the copy of the court-roll, la 
copia del rotólo delia Corte , che i l poflef-
fore guarda appreífo di per la fuá prova 
c ficureaza. Vedi ROLL. 

La fuá poífeífione é chiamata a bafe tenu
re, perché i l poífcíTore la tiene, in qualche 
modo, ad nutum demini. Fitzherbert dice, 
cke anticamente «ra chiamata tenure in v i l -
lenage ; e che copy-hold é un nome moder
no. Comunque ció fia, tal poííeífo non é 
femplicemente ad nutum dominio ma a nor
ma della confuetudine del luogo ; cosí che 
fe i l copy holder non viola cotefla confuetu
dine, e non gli vien confifeata la fuá pof-
feífione, egli non pare che fliefi nel poffef-
fo col folo beneplácito , o cortefia del fuo 
Signore. Quefte confuetudini fono inf ini te ; 
e variano in un punto o neü' altro quaíi in 
ogni feudo, o caftello. Vedi CONSUETÜ* 
DIÑE , e MANOR . 

Tai pofleífori, copy-holders , quando fo
no ammeífi , pagano una certa fomma al 
Signore, le quai fomme in alcuni feudi fo
no determínate e certe , in altri no ; ma 
purc, fe i l Lord o Signore vuol eccedere i l 
valore di due annate , la corte della Can-
cellaria , del banco del Re, &c. nelle loff 
diverfe giurifdizioni , hanno i l poter di r i -
durre o minorare queflo tributo. 

In molti luoghi, le fo/?/-^?/^ fono una fpe-
zie di eredita, e chiamanfi cuftomnry , per
ché morendo i l poífeífore ( tenant} ereftan-
do vacante la poííeíTione , fe quegli che é 
piu profíimo di fangue , paghi la fomma 
o i l tributo confueto , come due fcellini ogni 
acre, o cofa í imile , non gli fi nega la fuá 
adraiffionc. 

Alcuni Copy-holder* hanno, per confuetu
dine, i lbofco, o i íegníchecreí 'conosulalop 
propria t é r r a ; alcuni, di piíi poífedono, a 
íengono by the verge in antient demesne, cioé 
con giurar fedeltk tenendo una bacchettaoa 
titolo di patrimonio antico, cosí che ben
ché procedano per copy, íi confiderano un» 
fpezie di frec-holders , di poífefiTori l ibe r i : fi-
oaimente, alcuni altri poífedono o tengo* 

su 
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n0 per ordinsria tenue, c'iob per mero copy^ 
hold • 1» £erra qUa^ â  commetter^ á'í 
qualche deü t t o , ícade o ritorna al Lord o 

Signore luogo-
Queft'c la térra che i Saífoni chiaraava-
folk-land i perché tenuta fine fcripto ; in 

contradiilinxione di oockland, o charterland, 
tena ex fcrtpto, ed in oggi free-land , térra 
libera. 

COPY-HOLDER, fi dcfinifce da Wef t , 
per uno ch' é amrneíTo poíreíiore di alcune 
terrc dentro qualche Feudo o Signoria, che 
di tempo ¡mraemoriale , per confuetudine 
d'eíTo feudo, fono (late aflegnate a coloro 
che le p re n don o per copy of ccurt-roll . Ve
di COPY-HOLD. 

COQÍ ad med, confumpt. un' ahbreviatura 
ufata da' Medic i , Ja quale fignifica che la 
cofa dee cuocerfi o boiiire , finché ne fia 
eonfumata la meta Co^. in S. Q. Aq. vuol 
diré che fía bollita in una quantita fulíicien-
te d' acqua. 

COR , in Anatomía ; Vedi i ' articolo 
CUORE. 

COR Caroll , in Aílronomla , una ñclla 
fuori delle coftellazioni neil' emisfero fet-
tcntrionale, íituata tra la coma berenices , 
e 1'urfa major: chiatnata cosí dali' Haileio 
ín onore del Re Cario. Vedi STELLA , e 
COSTELLAZIONE . 

COR hydw-e, in Aílronomia , una fieüa 
delia feconda grandezza, nel cuore dellaCo-
flellaiione idra ; la duodécima in ordine nel 
Catalogo di Tolomeo \ 1'undécima in quel-
lo di Tichone ; e la ventefimaquinta nel 
Catalogo Britannico. Vedi STELLA. La fuá 
longitudine é 22o 57' 59". la fuá latitudine 
22o 24 52 ' fud. Vedi HYDRA . 

COR leonif) o regulus., una ftella fiíía del
ia prima grandezza, nella Coftellazione Leo-
ne. Vedi LEONE . 

COR ACO BR A C H I A L I S , mufeolo, che 
forge o íi fpiccadai proceífo coracoide de!la 
ícapula , con un principio tendinofo; e paf-
íando fopra l'articolazione dell'umero , é in
ferí to nella mezzana. ed interna parte di co-
tefto oífo, e col deltoide, ed i l fuprafpina-
tus folleva i l braccio aU'insu; e folo, obü-
quamente all' ingiü . Vedi Tav. Anat.{M\o\.) 
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fin. 1. n. 231. 
C O R A C O H Y O I D i E U S , * nell' Anato

m í a , é nn Mufeolo che ha la fuá origine 
dal proceífo coracoides dell' omoplata 5 o 
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p iu t to í lo , fecondo Keil , dall'orlo 1 upe río-
re delia fcapula, vicino al fuo eolio j don
de afcendendo obliquamente íotto i l maQoi-
d^us , é inferito nell'os,, hyoides ; cuí egli 
ferve ad abbaífare obliquamente ingiü . Ve
di Tav. Anat. ( M y o l . ) Fig.2. l i t . o fig. 1. 
n. 17. Vedi anco HYOIDES . 

* La parola e formara ¿fo Coracoides, a 
hyoides, che fon le due partí* 

Egli é anco chiamato digajiricus , come 
queila che ha due ventri nelle fue daeeí l re-
mitadi , ed un tendine nel mezzo, per dar 
luogo e paífaggio alia carodde , ed ali' in
terior arteria giogukre. Vedi DÍGASTRICO . 

C O R A C O I D E S , * neli'snatomia , m i 
piccolo, acuminato proceífo delia fcapula; 
cosí chiamato, perché raífomiglia al becco 
d'un corvo. Vedi Tav. Anat. ( Oíieol. ) 
fig. 3. n. 35. Vedi anco PROCESSO, e SCA-
PULA . 

* La parola viene dal Greco xopot-
KOÍJ corvus., e «^os-, i mago. 

I l coracoides é fituato nella parte faperio-
re del eolio e fporge fopra i l capo dell'oífo 
del braccio. —Serve a fortificare l'articola
zione delia fpalla ; e da origine a uno de'mu-
fcoli del braccio. 

C O R A L L I N A , mufeo marino ; é una 
pianta che trovaíi aderefeente agli fcogli , 
alie conchiglie , ed anche al corallo . Ella 
non ha gambo , ma i fuoi ra mi fpuntano 
immediatamente e íi fpargono dalia radice. 
I I fuo ufo nella Medicina non é molto con-
fiderabilc ; tuttavia credeíi che abbia buoa 
eííetto per ammazzare i vermi de'fanciulli, 
quand'é preía in polvere; e íi ufa parimen-
t i per ornato nc' lavori d igot te . L ' o í t i m a é 
la verdiccia j la peggiore é cenerognoia; la 
roffa non é gran fatto migliore . 

C O R A L L I N U M Arcamm. Vedi 1'Arti
colo ARCANUM . 

C O R A L L O , nella Storia natu;alc, é una 
produzione del mare , comunementev porta 
tra '1 numero delle piante marine. * Vedi 
PIANTA . 

* La natura del corallo dee ben effefe 
molto difficile da determinare: imperocchtí 
gl i antichi fenza efttanza , lo prendevano 
per una pietra ; i piü de modemi lo ere' 
dono un vegetabile; últimamente ^ M.de 
Reaumur ha fofienuto , che fia in parte 
pianta, e in parte pietra ¡ ed un altro 
curiofo e bravo naturalifla , che ha fatto 

D d uno 
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uno ¡ludio grande fopra le produzioní del 
mare) quaji lo annoverano tra gli ani-
mal i , perocche s immagina che fia rope
ra o i l lavoro di certi infetti marini . 
V i d . H i j i . ¿4cad. R . Scieñe, an. 1727. 
p. 50. mem. p. 378. 

Queft'opinione, é adefTo cosí bene Aabi-
] k a , che tut t i gli altri fentimenti pajono 
quafi ícar ta t i . I I P. Kircher ne fuppone de-
gi'interi boíchi , in fondo al mare ; e M . 
Tournefort, que! valente Botánico , foüienc 
che . i l corallo evidentemente moltiplica per 
via di femenza; benché non fia noto né i l 
fu o fiore, né i l fuo ferae . Con tutto cib, 
i l Conté Marfigli ha difeoperte alcune partí 
in el ío, che paiono fervire alio feopo delle 
femenze, e de'f iori . Vedi SEME, &C. 

I I corallo adunque ftabilito efferc una plan
ta , ha , come tale , le fue radici , per le 
quaü é attaccato alio feoglio dove crefee : 
quefte radici fono coperte d' una corteccia , 
guernita di pori ftellati, che le traverfano dal
la cima al fondo. Sopra delle radici v 'é la 
parte legnofa della pianta, fe cosi chiam*r 
poffiamo una foftanza che piu tofto pare fo-
migl i a pietra che a legno. I I for^Z/o é divi-
fo in rami , come'le altre piante; ed avvi 
in efli alcune ftrifee bianche, che par rap-
prefentino una fpezie di fibbre. L'eílrerai-
tadi della planta fono mol l í , e rotondate o 
ccrchiate , quafi di picciole palle, ordina
riamente divife in fei celie , che fon pienc 
d' un umore alquanto lattiginofo , pingue , 
acre, ed aftringente. Finalmente , accioc-
ché niente manchi a coftituire un veroal-
bcro f quefte pallottole fono ñimate una fpe
zie di gufci, o capfule, contenenti i l femé 
¿el corallo. Dicefi anche, che in qualunque 
luogo, od in qualunque materia, chequefto 
femé venga fparfo , e' porta con sé la fe-
condita , e produce una pianta di corallo , 
ond' é che ne'gabinetti de'Curiofi , noi tro-
viamo del corallo fopra eran) di morti , 
fpvra pezzi di vafi di ierra , e fovra altre 
fpezie di corpi fo l id i , che i l cafo, e l 'agi-
tazione del mare ha gittati in alcunide'bo-
fchi del P. Kircher . I I Conté Marfigli of-
f^i va , che i l corallo crefee principalmente i n 
certe grotte, la cui bocea od apertura é ver-
fo i l Sud, e la lor volta od i l lor arco, o 
concavo appreííb a poco parallelo alia fuper-
í z i e della térra . Per lo fuo accrefeiraento , 
¿ neceíTario che i l mare fia queto, come un 
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fondo iV acqua o ricettacolo fiagnante •, egll 
vegeta tu t t ' a l contrario dell'altre piante; i l 
fuo piede attenendofi al!a fommita della 
grotta , o rupe , e i fuoi rami germinando e 
fpargendofi verfo aH'ingiu. I I piede pigUa 
l'cfatta forma del folido, attacco a cui cre
fee, ed anche lo copre, come una piaílra , 
o lamina, fino ad una certa cílenfione ; lo 
che pare al Conté Marfigli una pro va, che 
la fuá fofianza originalmente fia fluida ; e 
cib che conferma i l fuo penfiere, fi é , che 
la medefima lo fianza alie volte s'é trovata 
federare T interno di una conchigiia , dove 
non pub eífere entrata fe non in forma di 
fluido. 

Dopo una fottil difamina delle diverfe 
partí del corallo, M . de Marfigli raccoglie, 
che tutto i l fuo organifmo, in riguardo alia 
vegetazione, confifte nella fuá pelle o feor-
za ; che i tubuli di quefia feorza filtrano uti 
fugo, i l quale riempie le coliette , e cor
re lungo i canali fino all ' eíi remitad i de'ra
m i * ; e che queño fugo eíTendo petrifíca-
to , si nelle celle che attorniano la foftanza 
corallina^ come in quelle delle eftremitadi 
de' rami , la cui fofianza non é ancor for-
mata, fa che la pianta crefea in aitezza c 
nella mole. Vedi VEGETAZIONE &C. 

* F u fiimato un paradojjo nel i j i o , P af-
ferire che tutto quello che appare organi' 
co nel corallo , m riguardo alia f u á ve' 
gctazione , confijleva nella fuá [corza , e 
nella fuperfizie della propria foftanza C O ' 
r aü ina , immediatamente coperta di que-

f ia pelle , o fcorza . — M a il Signar de 
Reaumur ha últimamente adottato , e 
convalidato queflo fentimento . •— Egli 
prende per una pianta la loro vifibde 
feorza del corallo, e per una pianta che 
e moho differente da ció che propriamente 
chiamaft^ corallo , c parimenti un altra 
moho piu fina feorza che gli ecchi non 
difiinguono dalla propria foflanza coral-
lina che n £ coperta : e tutto i l reflo , 
vale a diré quafi tutt' intera la ¡afian
za corallina , ti la prende per una me
ra pietra fenza al cuna organizzazione , 
Vi ¡ono molte piante che non poffono cre
yere fenza effere ¡ofienute : quejía ¿ fetto 
la medefima necejfita. M a laddove le al
tre vanno in cerca di fofiegni, e trovano 
de1- corpi eflranei gia formati ; all* incon* 
tro i l corallo forma a fe fieffo un ¡ofie-

$ 0 , 
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am e ? invefle della fuá propria foflan-
l ^ . ' H i f t . Acad. R. Scienc. Ann. 1727. 
pag« 5 *̂ 

Gl i anticbl credcvano che i l corallo foflfe 
molk ; mentre flava ancor nel fondo dell' 
acquaj e che falamente diventava duro e fo-
]l¿o per F icnpreíTione dell' aria . Ma i mo-
tjerni fono convinti dei contrario ^ier 1' ef» 
perienza ; e íanno che v i era piü d'irama-
ginazione che di vcrica ne! nomc gorgonium , 
che gü davano , per moftrare che la tefta 
di Medufa non cacnbiava gli oggetti in faf-
fo , piu céreamente di quel che i l corallo 
ü petrificare fubito che corapariva aii ' 
aria. 

V i fono propriaraente tre fpezíe di coral
lo ¡ i l bianco y i l roffo, ed il ñero : i l blanco 
é ií piu raro, ed i l piu í t imato; ma i l roífo 
é i l piu comunementc adoprato in Medici
na, Debbe fceglieríi grofTo, lifcio , e rif-
plendente , d' un roflb vivo e aífai bello , 
non coperto di alcuna materia tartárea. 

V i é una fpezíe di corallo bianco , pleno 
di buchi; ed un corallo ñ e r o , chiamato an-
tipates , che pare di natura diverfa , dagli 
altri coralii : ma quefti non fono di alcun 
ufo. — I Chimici cavano una tintura raa-
gifterlale dal corallo, ed un Sale. 

I I corallo &\ titolo ad una compofizioneof-
ficinale , chiamata firoppo di corallo , che 
qualche volta é preferitto da' medici; come 
anco la polvere di corallo ben macinata , e 
pofeia levigata fopra un marmo, e ridotta 
in forma acconcia. Ma pochi , e fol quelli 
che amano medicine perlate , ne fann1 ufo. 
M e r c é la fuá ecceífiva durezza , fofpettaíi 
che por t i vi a feco molto della pietra su cu i 
c í l a to levigato . 

Le v i r t u a t tnbui te al corallo ed alie fue 
preparazioni, fono; eíTer egü cardiaco , e 
pero di ufo nel!e diarree, ne' troppo copiofi 
corfi de'meftrui, e de'puerperj ; giova nel 
íiuor albus , e per tener lungi !e feonciatu-
re i oltre i l fu o ufo ordinario/ come polve
re t e ñ a c e o nelle malattie de' fanciui l i &c . 
Vedi Malattie de FANCIULLI . 

Alcuni puré attribuifcono al corallo, lafa-
colta di fermare immediate ilfangue, di te-
nere a coperto le cafe dai fulmini , di rimo-
ve re e allontanare gli fpiriti maligni , e d' 
ajutarc la dentizione. V é chi age lugne > 
che i l corallo é piu roíío, fe lo porta un uo-
m o , che fe lo ha addoffo una donna i che 
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egli diventa pallido e fmorto quando lo por
ta una perfona inferma j e che i cambia-
menti nella pian ta corrifpondono a quelli 
che fuccedono nella malattia. Ma inquan-
to a quede e raolte altre fantafie della me-
defima fpezie, credat Judcem apella . —~ I I 
fuo ufo principale , che ci fia noto, íí é 
che fe ne fan pallottoline per l i Rofarj , ed 
altre lievi cofereüe. 

Pefca del CoRALLO . I I tempo di pefea-
re i l corallo é da Aprüe íioo a Luglio : i 
luoghi fono, i l GolfoPerfiano, i l Mar Rof-
fo, le CoÜe dell'Africa verfo i l BaíHon di 
Francia, l 'Ifole di Maiorca e di Corfica , 
e ie Cofte della Provenza, e d i C a í a l o g n a . 

I I método di pefeare i l corallo é quaíl l ' 
ineflb in tutíi i luoghi ; quello ch 'é in ufo 
al Bartione di Francia, dove vi é una pefca 
üabi l i ta , fotto la direzione d' una Compa-
gnia ( Vedi COMPAGNÍA) in Marfiglia, é 
i l feguente. 

Sette od otto uomini vanno ¡n un bat-
tello, a cui comanda i l padrone o i l pro-
prietario; uno di cííi gitta la r^te, fe cosí 
pub chiamaríi la macchina , che .adoprano 
per diílaccare, e portar su dal fondo o d ma-
re i l corallo: gli altri fei governano i ! battJ-
l o . Cotefta rete é comporta di due aííl , o 
travi légate attraverfo , con un grave pefo 
fopra, affine di premerli ed affondarli: alls 
travi é attaccata una gran quantita di cana-
pe attortovi intorno fenza molto rtrignera , 
e frammezzo vi pongono alcuni forti lacci, 
o ret i . La macchina in querto flato fi cala 
giii nel mare; e quando i l corallo é forte-
mente avviticchiato nel canapé e nelle r e t i , 
lo tirano su per mezzo d'una fuñe, laqua-
le florcono fecondo la profondita , e che 
qualche volta richiede mezza dozzina di bat-
telli per tirare. Se accade che la fuñe fi 
fpezzi, i pefeatori fono in grande pericolo 
di^fommergeríi. 

Avanti che i pefeatori partano , s' accor-
dano del prezzo del corallo , che ordinaria
mente fi valuta a 4 / . 6 d . per l i ra . 

Quando la pefeagione é finita , che i t i 
una flagione afcende per lo piü a 25 quin-
taii di corallo per ciafcun battello ; é divifo 
in 13 par t i ; il padrone del quale , 0 fia i l 
maftro corallijia n'haquattro, colui che git
ta la rete due, e ciafeuno de' fei compagní 
uno ; fendo la i3za parte rifervata per la 
compagnia, &c. 

D d 2 Co-
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C 0 R 4 L L O artifiziale, é fatío di cinabbro 

ben battuto; uno ftrato di cui s'applica fo* 
pra un pezzo di legno ben fecco, e pul i to , 
ma prima umettato con della colla : cd i l 
tutto di nuevo fi lifcia epulifeei e per ver-
nice, fi frega col blanco d'uovo . 

C O R A M non Judice , nella Legge , é 
quando una caufa é portata in una Corte , 
i cui giudici non hanno giuriídizione . Ve
di GíUEUSDIZIONE. 

CORx^ZZA * , un' armatura difenfiva, 
fatta di una iaftra di ferro ben martellata; 
che ferve a coprire i l corpo, dal eolio fino 
alia cintura, si dinanzi , come di dietro . 

* ^4lcuni dirivano la parola da cuore , 
perche la corazza copre que ¡ la parte ; al-
trt dal France/e cu ir o dal Latino co-
r iura, cuoio 3- donde coriaceus.- perchóle 
armi difenfive erano a principio fatte di 
cuoio . 

La corazza non fu mefla in ufo prima 
dell'anno 1300 in circa. D i qua fon venu-
t i i Corazzieri) cioé la cavalleria armata di 
corazze . 

I Franeefi hanno tuttavia un reggimento 
di corazzieri; ed una buona parte della ca-
VP.líeria Tedcfca, é armata di corazze. 

Nel Calendario Romano, trovad i l nome 
di San Domenico loricato, coperto di coraz
z a ; titolo dato ad un Santo dell 'undécimo 
Secólo, per i l portar ch 'c i facea conílante-
mente una corazza di ferro , per peni-
tenza. 

C O R E A N , un termine Scritturale, che 
íignifica oblazione, od ofFerta fatta a Dio su 
Taltare. Vedi OBLAZIONE &C. 

COREAN , dinota ancora una cerimonia 
in ufo appreflo i Maomettani, che fí com-
pie ogni anno alie falde del Monte Arafat 
nell' Arabia, vicino la Mccca . •— Coníifte 
nell' amnMzzare molto beftiame, e diüri-
buirlo ai poveri. 

C O R B E L L I , in Fortificazione , piccole 
cefte, in circa un piede e mezzo alte, ot-
to pollici larghe ncl fondo , e dodici nella 
fommita; che empiendofi di térra , fi pon-
gono bene fpeífo i'una accanto alí 'altra ful 
parapetto, od altrove ; lafeiando certi fori 
od aperture, da dove fi poífa far fuoco con-
tro i l neraico al coperto, fenza eíferoe ve-
du t i . Vedi PARAPETTO, &c. 

COR B E L L O , in Archittettura, é la rap-
prefeníazione d' un paniere o caneílro, che 
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talor vedefi fullc tefte delle Cariatidi. Vedi 
C A R I A T I D I . 

La parola é ufa ta altresl per dinotare i l 
vafe o tamburo della colonna Corintia j co
sí chiamato dalla fuá fimiglianza ad un pa-
niere; o perché fu prima formato ful mo-
dello d1 un paniere . Vedi CORINTIO , o 
TAMBURRO . 

COREOLE, d 'un naviglio . Vedi CO
STE. 

C O R D A , Chorda * , un adunamento di 
diverfe fila di canapé , rattorte infieme 
col mezzo d' una ruota . Vedi CORDAG* 
GIO . 

* L a parola viene dal Greco X0P^}i i 
propriamente fignifica un intejiino , o 
minugia , di che fi poffon [are le corde , 

C O R D E , nella Mufica, dinotano i funi-
celli o cordicelle , tefe per le vibrazioni 
delle quali é eccitata la fenfazione del fuo* 
no ; e dalle cui divifioni determinanfí i di-
verfi gradi del tuono muíicale. Vedi Suo-
NO , &c. 

Sonó chiamate chorda in latino, dal Gre« 
co x o P ^ f "ome che i Medici danno alie 
budella ; a cagion che le corde degl'iftru-
menti muíicali fono d'ordinario fatte di mi
nugia : benché ve ne fon pur di fatte di fií 
d 'ot tone, o di fil di ferro; come quelle delle 
fpinette , de'clavicenibali, &c . 

Le Corde di filo d1 oro , ne' clavicemba-
l i , danno un fuono quafi due volte piíi 
forte che quelle di ottone: Le Corde d'ac-
ciaio ne danno un fuono piü debole che 
quelle di ottone; eííendo e meno pefanti, 
e meno du t t i l i . 

M . Perrault oíferva, che últimamente s' 
é inventata una maniera di mutar le Cor-
de ^ per rendere i l fuono piü forte , fenza 
alterare i l tuono. 

La fefia Corda della baífa viola, e la de-* 
cima delle grandi tiorbe, conítano di cin-
quanta fila, o minugia: ve ne fono alcu* 
ne di eííe 100 piedi lunghe, rattorte, e l i -
feiate con equifeto, o coda cavallina. 

Per la divifione delle CORDE , COSÍ che Co* 
Jlituifcano un dato intervallo , le rególe fon 
le feguenti: r. Affegnare una tal parte d'una 
Corda A B , che cojlitui fca tina qualche con* 
cor danza. v. gr. una quinta , od altro in
tervallo , con 1' intero . 

Divídete A C in altrettante parti , quao-
te ha unitadi i l maffimo numero dell' ín

ter-
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tervallo; v- gr-
la quinta efiendo c 

Ja linea é A — -f i - B 
diviíü in 3. D i 1 2 3 
queflc préndete
le tante quante i l minornumero, v .gr ,2 
^ C . Ailor A C é la parte cercata; c ioé , 
due linee, le lunghezxe delle quali fono V 
mía all'altra come A B ad A C , fanno una 
quinta. 

Quindi , fe fia richieílo trovare diverfe 
fezioni differenti della linea A B , "u. gr-
quelie che fieno 8va. 5ta. e 3za. maggío-
re. Riducete le date ragioni i : 2 , 2 : 3 , e 
4 : 5 , a una fcndamentale ; la ferie diven
ta 3 0 : 2 4 , 20 :15 . La fondamentale ¿ 3 0 ; 
e le fezioni cércate fono 24, la terza mag. 
20 la quinta i e 15 i 'ottaya. 

2. Trovare diverfe fezioni d" una linea A B, 
che dalla minore gradualmente fino a l f infero, 
contengono una datdyferie d' intervalli in ogni 
dato ordine; vale a d i ré , cosí , che la piu 
piccola fino all' apprcífo piü grande conten
ga una terza mag. quella che viendietro, 
una quinta, e quella che va fin al l ' intero, 
una ottava. 

Riducete le treragioni 4 : 5 , 2 : 3 , 1 :2 , 
a una ferie; di 
qua noi abbiamo 8 10 15 30 
8 : 10: 1 5 : 3 0 : A l - l 1 B 
Divídete la linea c D E 
nel numero di 
partí del maííimo eftremo della ferie, cioé 
30 j a ve remo !e fezioni cércate , ne' punti 
di divifione che corrifpondono ai diveríi 
numeri della ferie, cioé ne'punti C D , ed 
E ; cosí che A C e A D é una terza, A D 
ad A E una quinta , ed A E ad A B ot
tava . 

3. Dividere una linea A B in due parti , 
per conteneré fra ejje qualche intervallo, v. gr. 
una quarta . 

Aggiugnete affieme, o fommate i nume
r i contenenti la ragione dell' intervallo, v. gr. 
3 : 4 : e la linea di-
vidafi in aitrettanre 4 7 
parti che ia forama A | — H ~ l ~ " B 
v. gr. 7 ; i l punto c 
di divifione corrif-
pondente ad uno de'dati numeri ; v. gr. 4 , 
o C , da la cofa cercara. 

4- Quanto alia divifione armónica delle 
CORPE . Trovare due fezioni d? una linea, che 
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con P infero fteno in preporzione armónica r i -
guardo alia hro quamiia. 

Préndete qualche tre numeri in propor
cione armónica, come 3 , 4 , <5 ; c divide-
te l 'intera línea in altrettante part i , quant' 
é i l ruaífimo di quefti tre numeri, v. gr. <5; 
e ne'punti di divifione corrifpondenti agli 
ahri due numeri, v. gr. 3 6 4 , averete le 
fezioni cércate . 

5. Trovare due fezioni d! una linea, che in
fierne con /' intero fieno armoniche , rifpetto al" 
la qualith od a l tuono. 

Préndete qualche tre numeri concordi V 
un con i'altro v.gr. 2 , 3 , ed 8 , e divídete 
la linea per i l raaggiore ; i punti di divifio
ne corrifpondenti agli altri due , danno le 
fezioni cércate. 

6. Dividere una CORDA. A B nellapih fem-
plice maniera) eos} che porga tutte le concór
dame criginali, 

Divídete la linea in due parti eguali ia 
C , e fuddivi-
dete la parte c D E 
C B in psrti A — H H B 
eguali i n D ; e 
di nuovo, la parte C D in due parti eguali 
in E . Qul A C ad A B é un' ottava ; A C 
ad A D una quinta; A D ad A B una cuar
ta , A C ad A E una terza maggiore ; A E 
ad A D una terza minore; A E ad E B una 
fefta maegiore ; A E ad A B una fefia rai-
Fiore. Vedi MONOCORDO; vedi anco T U O 
NO, CONCORDANZA , ARMONIA , &C. 

CORDA, fi prende ancor, in Mufica , per 
la nota, o corda che dee toccarfi , o fuo-
narfi ; nel qual fenío é applicabile a tu t t i 
gl ' intervalli della Mufica. Vedi CONCOR-
D A N Z A . 

CORDE , in Mufica, propriamente dette 5 
d?un muficale ifirumento . Se due Corde fola-
mente d i fíe r i icono in lunghezza ; i loro tuo-
n í , cioé i l numero delle vibrazioni che fan
no nel medtfimo tempo , fono neiia ragione 
ínverfa tíelle loro lunghezze. 

Se lolamente differtícono nella grofifezza, 
i loro tuoni fono neiia ragione inverfa de'lo-
rodiametri. Quantj alia tenfiiíiie deileCo-r-
de , per mifurarla regolarmeiite , debbono 
concepiríi íltíe o ílirate da pefo ; ed allor, 
c^eteris panbus, i tuoni dtlle due Corde fo
no in ragione diretta ddle radici qnadrate 
de'pcfi, che le diiienaono , cioé , ft ^ 
tuono a' una Corda tefa o ílirata â Pei0 
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4 , é un ottava al di fopra del tuono cTuna 
Corda y diílefa dal pefo i . 

E* una ben antica offcrvazione , che fe 
una Corda di v i o l a , o di liuto fía tocca coU* 
a r c o , o colla m a n o , un 'a l t ra Corda í u l m e ' 
defimo od altro i ñ r u m e n t o , non da quello 
d i f c o í l o , fe í la in unifono a q u e l l o , o fe in 
o t t a v a , o fimili ? tremolerk nel m e d e í i m o 
t empo , di ÍUQ proprio accordo , V e d i U N I 
SONO . 

M a in oggt fi é trovato , che non T i n t e 
ro di coteft'altra Corda trema cos í ; m a le 
diverfe part i , feparatamente fecondo che fo
no unifone a l l ' in tero , o alie p a ñ i della Cor-
da cos í colpi te . C o s í fupponendo A B eífe-
re un'ottava alta zá a c e pero un unifono 
a ciafcuna meta di eífa formata in ¿ . Se: 
m e n í r e a b é a p e r t o , A B 
fi colpifea , le due meta A B 
di q u e í F a l t r a , cioé ab z a c 
be ambedue tremeranno i x b i 
m a i l punto di mezzo fa
ja in quiete; íkcome un s1 accorgera fácil
mente , con ravvolgere un bricciolo di car̂  
ta leggiermente attorno la corda a c , e r i t i -
l a r l a fucceífivamente da un' eftremita della 
Corda a l l ' a l t r a . I n fimilguifa, fe ABfoífe 
una duodécima alta zá a c , e confeguente-
m e n t e , un unifono alie fue tre parti i , i 2 , 
C 2 c \ fe eíTendo <Í c aperto , A B fi colpifea , 
le, fue tre parti a i y 1 2 , e 2 ediverfaments 
o feparatamente tremeranno; ma i punti 1 e 
2 refteranno in quiete . Queílo al diré del Dr. 
Wal l i s , fu prima feoperto da Guglielmo No
ble del Collegio di Mer ton ; e dopo lui da 
M . T . Pigot del Colltgio Wadham , fenza fa-
pere che M.Noble l'aveífe prima oíferva-
t o . A che noi poííumo aggiugnere , che 
M . Sauveur, lungo tempo dopo r lo pro-
pofe nel!' Accad. R. a Parigi , come feoper-
ta fuá , come é verifimile che lo foíTe \ ma 
eífendo (Uto informato da alcuni de' mern-
bri deir Ac. allor prefente , che i l D r .Wa l -
lis I ' avea dianzi pubb'icato , fubito r i n u n -
zib a tutto l'onore di tale feoperta. 

CORDA, in Geometr ía , una linea retta, 
che connette i due eñremi d 'un arco » Ve
di ARCO. 

Ovvero, é una l inea retta, terminata da 
ciafcuna fuá eftremita nella circonferenza d' 
un c irco lo , fenza paífare per i l centro \ e 
che divide il circolo in due parti ineguali, 
chiamate S e p m m i . T a l e é la linea A B , 
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T a v . Geometría , fig. 6. Vedi S E G M E N 
T O . 

CORDA del complemento un arco , é la 
Corda Q\\Q fottende i l reño dell'arco; e tan
to quanto viene a compire Parco fino a fa-
re un femicircolo . Vedi COMPLEMENTO . 

L a Corda é perpendicolare ad una linea t i 
rata dal centro del circolo al mezzo dell'ar
co , come C E ; ed ha la fleíTa difpofizione 
verfo eíTo , che ¡a Corda , o funicella di 
un arco ha alia freccia: i l che diede moti
vo agli antichi gcometri di chiamare quefla 
linea la Corda dell'arco , e l 'altra h fagit-
t a , o freccia ; i l primo de'quai norni con-
tinuafi tuttavia ; e quello che gli antichi 
chiamavan Jagitta , é in oggi detto i l fem 
verfo. Vedi SAGITTA . 

Mezza la Corda del doppio arco , B o , é 
quel che in oggi chiamafi feno retto ; é l'ec-
ceífo pei raggi di la dalla Cor¿/í?, o E , i l fe-
no verfo. Vedi SENO. 

La Corda d'un angolo , e la Corda del 
fuo complemento ad un femicircolo, fono 
la fteífa cofa. La Corda di cinquanta gradi 
é ahresl la Corda di 130. 

E1 dimoftrato in Geometría , che i l rag
gi o C E , biííecance la Corda B A in D , 
biííeca altresl Parco in E , ed é perpendico
lare alia Corda A B ; e vice-verfa. 

Ed é anche diraoftrato , che fe la linea 
retta N E biflTeca la Corda A B , ed é per
pendicolare ad effa; paífa per lo centro , e 
biífeca non men 1'arco A E B , che'l circo
lo A N B . 

D i qul deriviamo diverfi u t i l i corollarj : 
come Vi dividere un dato arco A B in due 
parti eguali; a far cío , tírate una perpen
dicolare al punto di mezzo D della corda 
A B : queíla biífeca i l dato anco A B . 

2. Per deferivere un circolo, che paíTeri 
per tre punti A , B , C , fig. 7 . Da A e C 
deferivete archi interfecantifi in D ed E ; e 
degli altr i archi , G ed H , da C e B : tí
rate le linee rette D E e G H . I I punto d' 
interfezíone I , é i l centro del circolo dade-
feriverfi per A , B , e C . 

Dimojirazione. Imperocché i punti A B , 
e C fono nella periferia di qualche circolo i 
e pero le linee A C e C B fono corde. Ma 
E D é perpendicolare ad AC ^ e G H a BC J 
ED.b i í f eca A C , eG H biífeca B C ; laon-
de ciafcuna paila per lo centro. Ora poi-
ché D E c G H folamente s1 interfecano 

in I i 
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T • I farV i l centro d'un circolo, che 

palTa W 11 dati Punli A» C ' c E ' Vedi 
^ ^ u i n d i , anfuraendo tre pnnti nella peri
feria, o in un arco di qualche circolo , íi 
puo trovare i l centro, e i l dato arco com-
pirfi . Quindi puré , fe tre punti d'una pe
riferia convengono o coincidono con tre 
punti d' un1 altra ; le intere periferie s'accor-
dano, e perb i circoli fono eguali , Vedi 
PERIFERIA e CIRCOLO . Quindi finalmen
te, ogni triangolo pub eíferc infcritto in 
un circolo. 

L a Corda un arco A B , (fíg- ̂  ) ^ ^ 
raggto C E effendo dati ; trovare la corda del 
mezzo arco Á E . Dal quadrato del raggio 
C E , fottraete i l quadrato di mezza la data 

A D , i l rimanente é i i quadrato di 
da cui eílraetc ia radice quadrata = r 
queda fottratta dal raggio E C , la-

E . Aggiugnete i quadrati d ' A E , ed 
la íomma é i l quadrato di A E : don

de , effendo eftratto ilrefto, abbiamo cor
da della meta delí 'arco A E . 

Linea delle CORDE, é una delle lince del 
fettore e della fcala piaña . Vedi la fuá 
deferizione fotto le parole SETTORE , e 
Se ALA . 

CORDA, chorda nelP anatomía , un pic-
colo ñervo eftefo fopra la membrana tympa-
ni delTorecchia. Vedi T Y M P A N U M . 

G l i Anatomici non fon d' accordo circa 
Tufo della Chorda Tympani : alcuni dicono 
ch1 ella ferve per variare e modificare i i 
fuono dtc\ timpano , nella ñeíTa maniera 
che le Cordicelle , o funi difiefe fépra i l 
tamburo, inítrumento militare . A l t r i 

COR. 

corda 
« C ; 
D C : 
feia o 
Eo: 

vo-
gliono ch'ella non fia nulla piü , che un ra
mo del quinto paio di nervi. 

CORDA di San Frnncefco, una fpe-zie di 
fuñe con nodi agruppi , ¡a quale portafi dai 
fratelli della Confraternita inílituita in ono-
re di queño Sanro. Vedi CORDELIER . 

Alcuni , come i cordelieri o Conventua-
l i , i Cappuccini , i rainoriti e riformati , 
la poríano blanca ; altri come i Centuroni 
ñera . — Si vuol con eífa commemorare i 
legami e le ritortc onde fu flretto c lega
to Gesu Cri í lo , 

La focieta della CORDA, O del Ccrdone, 
inchiude gran numero di popólo , oltre i 
Regolari fuddetti . Per ottenere le Indul-
genze anneffe v 'é Tobbligo di diré cinque 

Pater, cínque Ave Mar ia , e Gloria Patn , 
e di portare quefia fuñe , che prima debb' 
eííere ñata benedetta dalHSuperiori deir Or-
dine. 

CORDA di legname , una certa quantita 
di legna, per abbruciare ; cosí chiamata , 
perché mifuravafi un tempo con una corda. 
Vedi MISURA . 

In oggi mifurafi tra due pali di legno, 
quattro piedi a!ti , ed otto piedi difeofii l'un 
dalTaltro ; & ha da eíTerc quattro piedi lar
ga o profonda. 

C O R D A G G I O , o COR DAME , in l in-
guaggio di mare, diconfi in genérale tutte 
le farte o corde , groííe e fottili , úfate nel 
corredo d'un vafcello. Vedi SARTE &c. 

La parola tordaggio íi adopra eziandio 
per la preparaiione e manifactura delie cor-
de , &x . 

Diciamo che i l cordame é cono o feccato 
quando eífendo paííato per la (lufa od altro 
luego caldo, é afciugato da tutta la fuaumi-
dita . — Cordaggio bianco é quello che non é 
ancora impeciato. —-Cordame impeciato nel
la ¡ i i i fa , é queüo che é paífato per la pece l i -
quefatta fecondo che viene fuori dalla fiufa 
o fornace. In ogni cántaro, (opefodicen-
to iibbre) di cordame ^ v'andava circa 20 l i -
re di pece. Qualche vnlta \\cordame s'impe' 
cia i l filo. Quando una corda di nave dicefi 
effsre di fei poliici , s' iníende di fei pollici 
in rotondo o in ctreonferenza. I I commer-
cio del cordame é confiderabiliíímio in A m -
flerdam: queüo che íi fa di canapé di Co-
ning sberg, é ftimato a 20 per cento piu 
che i l cordame di canapé di Mofcovia. Si 
vende a peío . 

I I numero delle corde o farte che ricer-
cafi in alleftire un vafcello, é quafi incon-
cepibile: ogni corda ha i l fuo nomeedufo 
particolare. Vedi SARTE. 

Gli Spagnuoli fauno una fpezie di fcarpe 
di corda 1 che chiamano alpargates , di cui 
ne confumano gran quantita nella Spagna , 
e ne fann'anche un traffico confiderabile per 
l ' I nd i e ; cosí che ne mandano cola de' va-
fcelli con carico infero di eíTe. — G l ' I n -
diani fanno il loro cordame della feorza dei 
cocos, di maguay, e d'altri alberi. 

Per quello riguarda la forza o pojjanza del' 
le funi , o del CORDAME , M . Reaumur , 
nelle Mem. dell'Accad. Reg. prende adefa» 
minar laquefiione fe una corda comporta d; 

di-
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diverfe funicelle o fili infratteíTuti ointral-
ciati affieme, verbi graxía, di dieci di tai 
cordiceile, abbia piu forza per foflenerc un 
peío , di quel «he farebbono dieci cordi
ceile, o fila feparate , poñe parallelamente 
l1 una fópra i ' altra : o , lo che é la fteffa co
fa, fe eflcndo capace ciafcun filo da sé di 
foftenere i l pefo d'una lira , tutta la cerda 
íia atta a loüenerne piu di dieci?. 

Non appare a prima gi unta che íia raolto 
añrufa la quifiione, e fembra che fien foríi 
le prove dalla parte dell'affermativa: Impe-
rocché i0 , in virtu dell'attorcimento , i l 
diámetro della corda é fatto piu grande, che 
non lo fono quelle di dieci funicelle infie
rne, raa, probabüraente una corda foftenta 
«n pefo , o re filie ad una frattura , per la 
fuá groífezza ; dunque, &c . 

2o. Le fila attorcigliate non hanno tut* 
t e , ficcoine quando fon parallele , una di-
rezion verticale in riguardo ai pefo: di
verfe ál eífe , e forfe la maggior parte , 
han direzioni oblique , e per confeguenza 
non portano tutta quelía porzione di pefo, 
che per altro porterebbono. I n fa t t i , e'fon 
piani inciinati che vsngono folo prémnti 
da una- parte del pefo. 

D i qua feguirebbe, che i l foprappiu della 
forza deile attorte fila, fí doveíTe impiega-
re nell' alzar un pefo maggiore. 

Dali'altra parte egli é vero, che ne l l ' a í -
torcigliare le fila, alcune fon ben diftefe e 
fíirate , ahre lafcianfi piu aliéntate ; e la 
nuova teufione data alie prime, ferve a in-
debolirle, e fa di per sé 1' eífetto d' un pe
fo ; quindi diventan meno capaci di foííe-
nerne un si grande. Quelle all'oppofto piíi 
lafche o aliéntate, fcanfano, in qualche par
te , l'azione del pefo. Icnperocché i'azione 
é diílri'ouita egualmente fopra le dieci fila , 
come fupponefiL eguali; e fe alcune, aca-
gion della loro particolare difpofizione , r i 
ce vo no rae no che la lar quoía , i l pefo ope
reta piu forzofamente su le altre, elerora-
pdra eííe prima, come le piu tefe ; pofeia 
fácilmente romperá le riraanenti, come quel
le che non fono in numero fuíficiente per 
oppoi fegii. 

^Queíi' é la fomma di quello che fi pub ra-
gionare pro e contra i ' attorcigüamento . 
Per deciderne , M . Reaumur é ricorfo a 11' 
cfperienza, di cui i l rifultato fifu, che, con-
tro ogni efpsttazions, ei trovb fempre che Taí-
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torcigliaracnto dlminuiva la forza della cor
da: donde fácilmente s1 inferí ice , ch' egli 
tanto piu la fa fcemare, quanto é piu grof-
fa la fuñe: imperocché , poík» che l'attor-
cigliamento diminuifea la forza, piu attorci-
gliamento che vi fara , piu vi fara altresl 
di diminuzioue. 

L a refijlenza o lo ífregaynento delle GoRDE, 
é molió confíderabile ; e vi fi debbe avere 
riguardo per t imi i conti nel calcolare i l 
poter delle macchinc . M . Amontóos oífer-
va , nelle Mein, dell' Accad. Reg, che una cor
da é tanto piíi difficilea piegaríi, o curvaríi 
Io . Quando é piíi dura e Üirata cíal pefo ch' 
ella trafporta. 2o. Quanto ella é pihgroífa , 
e 3o. Quanto piíi ella ha da piegaríi , cioé 
da raggomitobr í i , per efempio, in un piu 
piccolo giro o cerchio. 

I I rnedefimo autore ha inveñigato i raodi 
di provare , in qual proporzione crefeano 
queíie difícrentí refifienze : quella che nafce 
dalla dnrezza o rigidezza occafionata dal 
pefo che tira o traporta la corda, crefeein 
proporzione al pefo: e quelía che nafce dal
la fuá groífezza, ,tn proporzione al diáme
t ro . Finalmente, quella che proviene dalla 
picciolezza de 'g i r i , o delle carrucole intor-
no alie quali ella dee fvolgerfí , é infatti mag
giore per le piu piccole circoníerenze che 
per le grandi, ma non crefee tanto quant* 
é la proporzione di quefte circonferenze . 

Cib fuppofio, la perdita a che una mac-
china foggiace per vía delle corde calcola-
te a l ibre, diventa, per cosí di ré , un nuo-
vo pefo, da aggiugnerfi a quello che colla 
macchina fí ha da elevare. Queíf aumen-
tazione di pefo rendera le corde vieppiü 
dure o rigide; i l qual ecceífo dee compu-
tarfi come prima. Vedi FREGAMENTO . 

Cosí noi- averemo diverfe fomme fem
pre decrefeenti , che fi debbono aggiugne-
re affierae, come nelT articoIo fregamento ; 
e pama maraviglia vedere a quanta fom
ma- afcenderanno . Do ve fon da adoprarfi 
corde in una Macchina, tutta la rcíülenza 
rifuttaníe dalia loro rigidezza debbe met-
terfi infierne; e si pur tutta quella, occa
fionata dal fregamento: lo che fara un' au-
raentazione tanto notabile aliadifficoltadel 
rnoto, che una potenza, laquale per eleva
re un pefo di 3000. l i r e , col mezzo d'una 
carrucola filfa e d' una carrucola mobile , 
•vea bifogno folamente di 1500 lire ; deb

be % 
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be fgcondo rAraontons, averoe 3942 , per 
ca&ion de' íregamenti, e della refiíknza delle 
corde. Vedi ResistenZA-

H rimanente da diríi interno alie corde, 
vedi íotto Art icol i FUÑE, SARTE, GO-

jlallator dt CORDA , vedi BALLATORE , 
CORDA , ptrmtodiCoKDA . VediSxRAP-

PATA . 
C O R D A T A , neU'Araldica. Una croce 

CORDATA, é prefa da alcuni autori per una 
croce raccozzata e ri torta con corde : iría 
altri piü probabilmente la prendono per 
una croce fatta di due pezzi di corda. Vedi 
CROCE . 

CORDE d'uno flrumento mufteale. Vedi fo-
pra 1' Articolo CORDA , in mufica. 

C O R D I A L E , Cardiaco , uella Medici
na, é uní rimedio confortativo, o riftoran-
t e , che da un pronto vigore, e allegrezza, 
con eccitar gli fpiriti depreffi dal troppo 
efercizio, da qualche malattia, o da altra 
fimil cagione. 

I cordiali operano, con dar una certa v i -
vacíta , elaílicita, e forza alie fibre , e con 
alcune delle lor fotti l i particeile ch' entraño 
ne ' tubul i , opiccioli pori de'nervi e di vaíi 
xninuti , e si mefehiandoíi direttamente co' 
í iuidi. 

Cosí alcune delle paríicelle di fpigo , 
quando fi gocciano nel zucchero, e fi pren
dono per bocea, credeu ch'entrino ne'ner-
v i del palato direttamente . I liquori fpiri-
t o f i , come l'acquavite, l'acqua di cannella 
&c . credefi parimenti che operano imme
diatamente ful palato; ma fpezialmente su 
la túnica nervoía dello ño maco , e non 
per lo corfo comune deüa circolazione: con 
che ib ven te divengono un cordiale írame-
diato. 

Ne' deliquj, o fvenimenti , do ve la cir-
colazione del fangue é lánguida , i l fal vo-
latile oleofura, o lo fpirito di corno di cer-
vo gittato a Üile ncll' acqua fredda e fubito 
bevuta , occaííonano una contrazione delle 
fibrüle, i l primo con entrare ne'piccoli va
í i , ed i l fecondo per la fuá freddezza; e si 
aumentano fenza indugio la circolazione , 
o per diría in altre parole , diventan cor-
d i a ü . Nelle compofizioni Officinali , i 
quattro fiori cordiali fono quei di borragi-
ne , di buglüíTa , le rofe e le viole. Le 
quattro acque cordiali fono quelle di bor-

- Tomo I I I . 
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ragione, di bugloíTa , d 'endivia, e di cíco* 
rea; alcuni vi aggiungono quelle del carduus 
benediílus e di feorzonera , di fcabiofa, di 
acetofa &c. Vedi ACQUA. 

C O R D I G L I E R O , Corddier, in France-
fe , é un Religiofo Francefcano . Vedi 
CORDA. 

I Cordiglieri fono veftiti di panno rozzo 
grigio , con una picciola cocolía, un capúc
elo, ed un mantello ; hanno una cinta di 
corda, legata con tre gruppi o nodi ; don
de chiamanfí cordiglieri, cordeliers. —Sonó 
altresi chiamati frafi minori , ch' é i l loro 
nome origínale. La denominazione diCor-
delier, cordigliero , dicefi che fia ílata prima 
data loro nella guerra di San Lodovico con-
tro gr infedel i ; dove avendo i F r a t i Minori 
difeacciati i Barbari , e fendo dal Re d i 
mandato i l nome loro, gli fu rifpoflo ch' 
eran gente cinta di corda. I Cordiglieri fo
no , tut t i , ScotiíH dichiarati . Vedi Sco-
TISTA . 

C O R D I S C ^ M O 
CORDIS Fovea . 
CORÜIS Muero. 
CORDIS Septum, w 

CAPSULA . 
Vedi gli FOVEA. 

**Articoli MUCRO. 
SEPTUM . 

C O R D O N E , nella FortiBcazione , una 
fila di pietre che fporgon fuori tra i l riparo 
e la bafe del parapetto, come i l toro d'una 
colonna. Ií Cordone gira lungo ed attorno 
di tutta la fortezza ; e ferve ad uniré i l 
ramparo, che é obbliquo, ed i l parapetto, 
che é perpendicolare , piíi coerentemente 
affieme. 

Nelle fortificazioni erette e fattedi t é r ra , 
querto fpazio é riempiuto di pal» aguzzi, m 
vece di colonne. 

C O R E G G I A T O , inftrumento villerec-
cio . Vedi BATTITURA del Grano. 

COR1 A N D R O , feme d'una planta del 
medefimo nome. Vedi SEME . 

I l güilo e 1' odore di quefto feme fono 
gratifí imi; ma nella planta e l'odor e'l fa-
poré fon naufeofí . Oltre le confezioni fat
te del feme Corlándolo ^ egli é di ufo nel
la Medicina, come carminativo , e corret-
tivo di alcune forte di catartici . E* molto 
adoprato da coloro che manipolano la bira 
ín Inghilterra e in Ollanda , per dar fra-
granza alia loro bira piíi forte . Gli anti-
chi avean quefta nozione , che il fugo del 
Coriandro toglieíTe i fentimenti , ed anche 
la v i t a . 

Ee CO-
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C O R I C A T O , nell 'Araldica. V e d i G i A -

CENTE . 
CORIFEO , GORYPH^US % nella Tra

gedia antica , era i l capo , o duce della 
Compagnia che componeva i l Coro . Vedi 
CORO. 

* l a parola e formaía dal Greco xopuifv , 
fommita della tefta. 

I l Corifeo parlava per tut t i , ogni volta 
che i l coro prendea parte nell' azione , in 
qualita d'una perfona del drama, durante i i 
coro degli a t t i , 

Qu ind i , COÍ^/J^WÍ é paííato in neme ge
nérale per dinotare i l capo , od i l princi-
pale d'una compagnia, d' un corpo, d'una 
fetta , & c . C o s í , Euüacio d' Antiochia é 
chiamato i l Corifeo del Concilio di Nicea; 
e Cicerone chiama Zenone ú*Corifeo degli 
Stoici. 

C O R I N T I O metailo. VediOTTONE. 
CORINTIO Or^/we, i lquar to , ocomeSca-

mozzi e M . le Clero i l fanno, quinto ed ul t i 
mo tra g!i ordini dell'architettura i e d é i n -
íieme i l pm nobile , i l piíi ricco , ed i l piü di-
licato d1 effi t u t t i . Vedi Tav. ^rr^/V. fig. 2(5. 
Vedi anche ORDINE. 

L ' invenzione di qiiefl'Ordine da' pib de' 
moderni , colla feorta di Vitruvio , viene 
aferitta a Calümaco feultore di Corinto ; 
paíTando, quefti vicino alia tomba d' una 
giovanetta, fopra cui la di lei nutricc avea 
porto un corbello , o paniere con alcune 
delle di lei coferelle da giuoco , e T avea 
coperto dal tempo con una tegola , o mattone 
quadro ; eífendo il tutto ñato pofto fopra una 
radice d'acanto , come queíla venne a germo-
gliare e crefeere, i rami circondarono il pa
niere , e ripiegandofi all' ingiíi su la cima fot-
to agli angoli della tegola , forraarono una fpe-
zie di volute . D i qua prefe Cailimaco la fuá 
idea : imitb i l paniere nel vafe o capitello 
della fuá colonna 5 le foglie con le volute; 
c la tegola coll' abaco fuo Corintio, Vedi 
ABACO, ACANTO&C. 

Villalpando tratta quefla fioria di Caili
maco per una favola ; e vuole che i l Ca
pitello Corintio abbia prefa 1' origine da un 
ordine nel Tempio di Saiomone , le cui fo
glie o volute eran quelle della palma. Ve
di FOGLIA, 

L' ordine Corintio ha diverfi caratteri , 
co' quali é diftinto dsgli altri : i l fuo ca-
oitello é adórnate da due file o mani di 
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foglie , tra le quali forgono de1 piccoli ñe-
l i , ocaulicoli ; de' quai fono fórmate le vo
lute , che foíkngono i ' abaco , e che fono 
fedici in numero. 

Egli non ha ovólo , e né anche abaco, 
propriamente parlando; imperocchéil mem-
bro che paífa fotto quefío nome é diverfo 
affatto dall' abaco degli altri o rd in i ; eífen
do tagliato con una feopa , nel di cui mez-
zo é intagüata una rofa , od altro ornamen
t o . Vedi CAPITELLO, V O L U T A , A B A C O , 
CAULICOLO&C. Vedi ancoCoRNiCE, PRE
C I O , ePlEDESTALLO. 

Vit ruvio oíferva, che l ' ordine Corintio 
non ha particolare difpofizione per la fuá 
cornice , o per verun altro degli ornamemi 
della fuá intavolatura ; né gli da altre pro-
porzioni, fe non fe quelle dell'ordine Jóni
co: di maniera che, fe egli appar piu alto 
che i l Jónico, puramente cib fi dee all ' ec-
ceílb dell1 altezza del fuo capitello . Vedi 
JÓNICO, INTAVOLATURA. 

Egli pur fa i l reflo dell 'Intavolatura, T 
irteííb , e fi ferve della bafe Attica indifFe-
rentemente si per Tuno come per 1'altro. 
Vedi ATTICO. 

Ma Vitruvio é diverfo gran fatto , in pro-
pofito di queíF ordine , da tutti gli efempj 
che or ci rertano dell' antichitk; i l piü bel
lo de'quali ha una bafe particolare, e i'or
dine intero venti raoduli d'altezza : doveché 
i l Jónico non ne ha che 18. Inoltre i l fuo 
capitello é piü alto che quello di Vitruvio d' 
un terzo di modulo; e la fuá intavolatura, 
che ha modiglioni , e qualche volta dentel-
l i infierne co'modiglioni, é moho differente 
dalla Jónica. 

I piu de'moderni architetti lafeiano la di
fpofizione Vitruviana del Corintio, e fegui-
tano quella delle fabbriche antiche ; fceglien-
do da eíTe fecondo i loro gufli difFerenti: di 
maniera che i l Corintio moderno é una fpe-
zie di Compofito ; e differifee da qualcuna 
delle fabbriche antiche , e moito piu dalle 
rególe di V i t ruv io . 

Vignola e M . le Clero fanno i l Corintio 20 
moduli alto ; purSerlio lo fa fol 18. e M . Per-
rault i8- |- , togliendo qualche cofa dai 19 di 
V i t r u v i o . 

L'altezza del fufo M . Perrault la fa minor 
che quella del Jón ico , a cagion dell'ecceíTo 
del fuo capitello. Vedi COLONNA; vedi puré 
FUSTO, BASE, eINTAVOLATURA. 

CO-
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C O R I S T A » cantore nel coro» Vedi Co-

Ra, e CONTORK. 
C O R N A C H I N A Polvere j é una polve-

re purgante, chramata anco polveredel Con
té di íVarwick , e putvts de tribus . 

Eíla é comporta di partí eguali di antimo
nio diaforético ^ di diagridiurn ? e crémor d i 
t á r t a ra . 

C O R N A C E y maniera antica di p o {fede
re qualche fondo , cosí detta dal fervigi© 
anneíTovi di foffiare i l como, quando s' era 
venuto a fapere che minacciavaíi dagli Seo-
íi un' invafione» 

Queüa poíTeffione era molto frequente nel-
íe Provincie Settentrionaii, vicine al muro 
de5 P i t t i . Ma per lo flat. 12. C a r . I I . tu t t i 

i pofleíTori di fervigio fono convertiti in l i -
beri , detti free and common focage.. Vedi 
TENURE , e SocAGE » 

C O R N A M U S A t o p ivar ííruraento mu-
£íca!e , da fiato , che fi ufa principalmcníe 
nc' iuoghí campertri , appreíío noi verfo i l 
Nord * Ella confta di due parti principaÜ y 
fa prima é un facco di cuoio, che fi gonfia 
come un pallone, col mezzo dTuna canna; 
o portavento, chTé un piccolo tubo , acco-
modatovi, e ferrato con una válvula.. 

L ' altra parte confifte in tre canne, o pi-
ve ; la prima chiamata la grande, e la fe-
conda la picciola ; che manda fuor 1' aria fo
jo nel fondo: la terza ha una cannuccia; e 
fí fuona compriraendo fotto'l braccio i l fac
co , quand' é picno , ed aprenda o ferrando 
colle dita i buchi, che fon otto ; la piccio
la canna ordinariamente é lunga un piede;. 
quella fu la quaíe fi fuona j 15 pollici j ed 
i l portavento fei.. 

'LzCornamufa abbraccia ií giro di tre ot-
tave. 

C O R N E A , da cornu T corno.. Vedi T Ú 
NICA . 

CORNEA Turnea, nel l 'Anatomía , la fe-
conda túnica dell'occhio ; cosí detta dalla 
fuá foftanza, raffomigliante al corno d' una 
lanterna . Vedi OCCHIO . 

El i ' é fituara nelía parte dinanzi, edéc i r -
condata dalla fclerotica. Ha una maggiore 
conveífita che ií refto del globo dell'occhio , 
ed é corapofla di diverfe lamine parallele , 
che fon nutrite da molti vafi fanguigni, co
sí tenui e fotti l i , che non impedifeono n£ 
anco ai piu piccioli raggi di luce ringreíTo 
meir occhio. Ella ha un fenfoefquifitiííimo 
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acciocché al raenomo dolore, le lacrime pof-
fano fpremerfi dalla glándula lacriraale, per 
lavare e purgare ogni Heve fozzura , che , 
attaccandofi alia cornea, poteíferenderla nu-
volofa o fofea» Vedi LACRÍMALE j vedi an
co LACRIMA ¿kc. 

Nelle raemorie deU'Accad. R. M . Gan-
dolfo ci reca un efempia d' incifioni a bella 
pofta fatte nella Comea , per fcaricare una 
quantita di fangue i v i depofitata per qual
che gagliardo colpo fu l'occhio,. con che s* 
era quafi afFatto eílinta la vifta. 
I I fangue efiravafato pare che fofíe in trop-
po grande quantita, e che perb non fi po
teífe diffipare con medicine topiche j oltre 
che la medicatura farebbe ñata cosí prolifia 
che Tumor aquea farebbe flato in pericolo 
di confunjarfi e díftruggeríí nel frattempo . 
La Comea percib fu aperta con tre incifio
ni , tutte fatte per traverfo; i l fangue fu 
fcaricatoj Tocchioy legato e fafeiatocon co-
feinetti ammollati in una miftura di quattr* 
oncie d'acqiía di piantaggine, e due di ac-
qua vulneraria. I n otto giorni 1'occhio r i -
cuperb la fuá natural traíparenza, e non v i 
rimafe efeara dopo Tincif ioni . Finita la cu
ra , la pupilla di coteftrocchio continuo di-
latata molto al di la delle fue naturali d i -
menfioni. Vedi PUPILLA . 

C O R N E T T A , nella moderna guerra 
dinota un ufiziale neüa Cavalleria, che por
ta 1'infegne a le bandiere d'una truppa • 
Vedi ALFIERE.. 

11 Cometta é íl terzo ufiziale nella Com-
p a g n i a c comanda in affenza del Capitana 
e del Luogotenente . Prende i l fuá t i tola 
dalla fuá infegna che é quadrata , e credefí 
chiamato con queílo nome, da comu ; per
ché i i fuo pofio é fu le ali , che forenano una 
fpezie di punte o corna delT efercito, AUr i 
dirivano íl íuo nome da corona, e recana irr 
mezza i l coftume antica, che avean taií ufi-
ziali di portare ful capo alcune picciole co
rone, o ghirlande. 

C O R N E T T O . Vedi CORNO. 
C O R N I C E , in architettura, é i l mem-

bro fuperiore dell'intavolatura delh Colon-
na; o quello che corona e finifee 1' ordine» 
Vedi INTAVOLATURA , CORONA MENTÓ,&c. 

* L a voce & formata dal Latino coronis> 
coronamento. 

La Cornice é la terza gran divifione > od 
i l terzo de'raembri principali della trabea-

Ee % ^ío-
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uione , comincla dal fregioj C finifce col 
cirnazio. 

La Cornice é difíerente ne'differentl ordií-
n i ; nel Tofcano e l l ' é la piíi piaña e fem-

f)nce. Vignola la fa confiftere in un ovo-
o, un añ raga lo , un regoletto o filetto, un 

gocciolatoio, cd un feftone, o fporto. Ve
di Tav. Archiu fig. 24. Vedi anco T o 
se ANO . 

Nel Dórico , egü. meí te de' capitelli ai 
tríglifi del fregio con l i fuoi legacci , uno 
fporto, de' mutuli o dentelli j un lacrima-
toio colle fue gocce di fotto , un feflone , 
un filetto , un cavetto, ed un regoletto . 
Vedi Tav. Axchit. íig. 28. Vedi anco DO-
RICO . 

Nel Jónico 5 i membri fono per piíi con-
t i g!i fteffi che nel Dórico ; eccetto che fo
no bene fpeífo arricchiti con iníagli , e v i 
fono fempre de' dentelli. Vedi Tav. Atchiu 
fig. 32. Vedi anco JÓNICO. 

Ñel Compoíko vi fono dentelli; i fuoi 
membri fono feolpiti, e vi fono de' canali 
fotto '1 foffitto. Vedi Tav. Acchit. fig. 30. 
Vedi anche COMPOSITO . 

La Cornics Corintia é la piu ricca; ed é 
diñinta per averc e raodiglioni e dentelli : 
contro l 'opinionedi Vitruvio 5 che confide-
xava queííi due ornaraenti come incorapa-
t i b i l i ; e di M . le Clerc y che riguarda i 
dentelli come peculiar! del Jónico . Vedi 
Tav. Archh. íig. 26. Vedi anco MODIGLIO-
K E , DENTELLO, O R D I N E , &c» 

Quanto alie altezze e projetmre o fpor gimen' 
t i dells Cernid ne'diverfi ordini , Goldman 
fa 1'akezza della Cornice Tofcanai-f-, e la 
fuá projettura z f , modiili : Tahezza della 
Dórica la fuá projéttura' 2 ^ ; T akezza 
della Jónica i - f la fuá projettura z f ; V ai-
tezza della Cornice Compofita i f , la pfOr 
lettura 25-I ; l'altezza della Corintia i f , 
la projettura 2— . 

CORNICE arebitravata, é quella che e im
mediatamente contigua all ' architrave; ef-
fendone toko i l fregio. 

CORNICE mutilata , é quella la cui projet
tura é ommeffa, o interroíta , in dirittura 
del gocciolatoio, o ridotta in una fafeia con 
un cirnazio. 

CORNICE feggiolataf termine che íi ado-
pra dagli artefici per dinotare una Cornice 
ehe ha feggiole fotto di s é . VediSEGGio-
LA, 

CORNICE modiglionata , una Cornice con. 
modiglioni fotto. Vedi M O W G L I O N E . 

CORNICE a felce, una cornice che ha una 
grande apertura o cavatura ; ordinariamen
te torniata e ingeífata ful g i ro , su i peduc-
c i . Vedi SPORTO. 

CORNICE , in genérale chiamafi ogni pic-
cola projettura o di fabbrica, o di legnamc 
commeífo - anche dove non vi fono colon-
n e . Cosí diciarao, la Corw/Ve d'un camino, 
d' un armadlo &c. 

CORNICE S' applica eziandio ai corona-
menti de'piedeftalli. Vedi Tav. Arcbit.&g. 
24 , 2 ó , 28, 30 , e 32 . Vedi anco PIE-
DISTALLO . 

Queña Cornice é differente ne' dlíferenú 
ordini : nel Tofcano, fecondo M . Perrault, 
eir ha una fafeia, che ferve come di corona, 
ed un cavetto col fuo filetto: nel D ó r i c o , 
ell ' ha un cavetto con un filetto, che porta 
o regge un embricecoronatod'un pezzo qua-
drato: nel Jónico , un cavetto col fuo filet
to fopra , ed un embrice o pendente quadra
to ) coronato d'un aggetto e del fuo filetto : 
nel Corint io , un aggetto col fuo filetto, ua 
cirnazio fotto la corona, ed un aggetto col 
fuo filetto. Finalmente nel Compoíko , ua 
filetto con una feopa fopra i l dado, un añra
galo , una corona, ed un aggetto col fuo fi
letto . Vedi ciafcun membro a fuo luogo. 

Pendió della CORNICE . Vedi i'articolo 
PENDIÓ . 

Anello o cerchio fatto a modo di CORNICE 
in un pezzo grande d' artiglieria , é quello 
ehe vedefi appreífo al cerchio delli orecchio-
n i ; o P anello che viene appreífo, dalla boc
ea in dietro. 

C O R N I C U L A R I S proeeffus^ú proceffo, 
o nocchio del!' oífo della fpalla ; cosí chiar 
mato , perché raffomigHa alia figurad'unro-
ftro di cornacchia. Vedi CORACOIDES . 

C O R N I C U L A R I U S , neU'antichita, un 
uffiziale neU'efereito Romano , la cui fun-
1*00$ era ajutare i l tribuno militare in qua-
lita di luogotenente. Vedi TRIBUNO. 

I Cornicularii face vano le ronde in vece 
del T r ibuno , vifitavano le fentinelle , ed 
erano appreífo a poco cib che fono oggidi 
gl i ajutaoti maggiori neli'armata Francefe. 
Vedi AjUTANTE. 

La denominazione di corniculariui fu data 
loro, per un picciolo enrno , detto cornice 
ttfm'i c^e adopravaoo nel dar ordini a' Sol-

v da t i ; 



C O R 
dati í benché Salmafio ]a derivi da cornicH' 
lum la creíta od i l cimiere d' una cdata ; 
cííendo oflfervazione di Plinio , che egüno 
portavano corna di ferro, o di ottone su io-
xo elmetti ; c che queíli erano chiamatiror-
nicula. Nella notitia Imperit, troviamo un 
Secretario, o rcgiílratore , di quelV ifteíTo 
nome * , i l cui ufizio era accompagnare i l 
giudice, e regiürare le fue feotenze e de-
CÍÍIOBÍ . 

* / a i tic i dirivano la parola , in queflo 
fenfoj da corniculura, picciolo corno da 
porvi inchioflro dentro. 

C O R N I C U L A T E Piante , fono quelle 
che dopo che fono sbocciate in fíore, produ-
cono mohe filique diftinte e cornute , o fía 
vafi contenenti le femenze; per la qual ra-
gione , queíie piante fono anche chiamate 
Siliquofe. Vedi SILÍQUOSO. 

Ta l i fono i l fedum , o fempervivum , i l 
telephiura, i l juncus floridas , l'helieborus 
niger, la peonia, la calíha paluñris , l ' a l -
thzea lútea, &c. Vedi P IANTA. 

C O R N I C U L A T I F i o r i . Vedi FIORE . 
C O R N I O L A * , pietra preziofa , ordina

riamente rofía, che piega ful color d' aráñ
elo; chiamata anco lapisfardius. Vedi SAR
DA , e p/VímPRECIOSA . 

* L a corniola e chiamata anco carneóla , 
e corneóla fecondo alcuni , da corno , 
per la f u á raffomiglianza col corno, 

El i ' é un poco trafparente, faciie a tagliar-
f i ; e troviamo le piu belie fcolture od in-
tagli fini antichi, fia di r i l ievo, o d' inca-
vo , fatíi su queda pictra . 

Soffre i l fuoco mirabilmente. Le piu bel-
le comióle fono quelle pórtate dalle vicinan-
ze di Babilonia; dopo, quelle di Sardegna; 
i 'u l t ime quelle del Reno, di Boemia, e Si-
leíia . — Per daré a queñe pietre maggior 
iuf t ro , ncl legarle fi mette un pezzo di fo-
glia d'argento diífotto. 

L ' ufo principale che íi fa delle comióle, 
é ne' íigilli ; perché improntano bene , e 
prendono un bel l ifcio. — L'autore del l i 
bro , d 'ordinario, ma falfamente attribuito 
ad Alberto Magno, da alia corniola tali vir-
íu , che , fe foffer reali, la renderebbono 
ineñimahile. Vedi A G A T A . 

C O R N O , cornu, una foñanza dura caí-
lofa, che crefee su la tefta di diverfi animá
is • Vedi^ANÍMALE, e T E S T A . 

Alcuni NaturaliíU mettono per regola , 
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che quegli animali hanno coma , i quall 
hanno i l pié feíTo, o forcuto. 

Le corna comunemente fono una parte 
doppia; ed avvi una fola eccezione, laqua-
le é anche meíTa in dubbio . Vedi U N Í -
CORNO . 

Le corna dei capri falvatici , o d*altro 
íimile anímale, fono propriamente chiamate 
la fuá tej ía . Vedi TESTA . — Nella Storía 
del!' Accademia Francefe delle Scieuze , ab-
biamo i l racconto, d'un corno di toro cáva
te dalla térra neli'arare, che avea buttate 
radici fibrofe, e pareva che foíTe crefeiuto, 
od aveíTe vegetato alia maniera di una 
pianta. 

Le corna fanno un capo confiderabile nel-
le a r t i , e neile manifatture . Le corna del 
Toro rammollitecol fuoco fervono a farlau-
í e r n e , pett ini , calamaj, fcafole &c . 

CORNO qualche volta figmfica 1' unghia 
d 'uncaval lo, &c . Vedi U N G H I A . 

CORNO d' Aramone. Vedi rArticoIo COR-
NIT Ammonis, 

CORNO di cervo, Cornu cervi. •— Le raf-
pature del corno di queñ 'anímale fono me-
dicinali , e úfate nelle bibite aüringenti , 
neile ptifane &c. con tale intenzione. 

Egli á \ , per diftiliazione , uno fpirito 
volatile aífai penetrativo . Vedi SPIRITO, 
&c . 

CORNO é anche uno frumento muficale, 
da fiato, che fi ufa principalmente nella Cac-
cia, per animare, e raccogliere i cani, ed 
i Cacciatori. Vedi CACCIA. 

I I corno pub avere tutta i'eftenfione delía 
Trombetta. Vedi TROMBETTA . -— I I termi
ne Inglefe di fuonare i l corno , era un tempo, 
W i n d a horn ; tutt i i corni eífendo in que* 
tempi fatti in giro . Ma dopo che i corni 
d i r i t t i fon venuti in ufo , diciamo blow a 
horn , foífiare i l corno , e qualche volta[oxmd 
a horn) fuonare &c . 

V i fono varié lezioni, o fuonate ful cor' 
no', come la Ritirata, la ritiratadoppia, la 
reale, la ritirata di partenza , o di corfa, 
i 'addio. Vedi R I T I R A T A . 

Gl i Ebrei fi fervivano di corni formaticon 
le corna d^arieti, per intimare i i giubileo. 
Vedi GIUBILEO. Vedi CORNU. 

CORNA dell, útero , due procelii, forgenti 
dai lati del fondo. 

CORNO, in architettura., fi prende qualche 
volta per voluta. Vedi VOLUTA. 

COR-



Vedi rÁrticolo' ' 
^ 2 2 COR, 

CORNO d* abbondanza . 
CORNU-COPÍ A . 

CORNO, con cerno , o CORNO- fotto corno-
( cornutum cum cornuto ) é quando vi é pa-
fcolo cotnune per caufa- di vicinanza ,, ficché 
le beftie cornute hanno i l paícolo in= comu-
ne i Vedi INTERCOMMON . 

Opera a QoKNO + nella fortiíícazione,, una 
opera eüeriore , che avanza verfo i l cam-
po , per coprire e difendere una cortina , 
un baíHone r od alti'o« luogo che íbfpettaü 
effer debole piíi degli altri j come anco per 
oceupare un'altezza, &c. Vedi Tav. Forto 
fig. 21.. lit. f.. Vedi anco ESTERlORE-Opfm. 

Confiíle di due mezzi balluardi , come 
L M N , ed O PQ,, Tav. Fort. fig. 9. con-
giuníi pez mezzo della Cortina N O — I , 
fuoi lati o fianchi fono ordinariamente pa-
ralleli i . benche talara s'avvicinino ,, o íi ri-
fíringano verzo la piazza^ formando una co
da di rondine, 

Quando i fianchi fono troppo- íunghi 
fannofi qualche volta de5 pezzi che l i fpal-
leggiano e l i fiancheggiano . — L e parti deH'' 
Opera a corno vicino alia campagna j , debbo-
no difenderfj con un parapetto.. 

Due opere a corno , congiunte affieme r. 
fanno. un' opera* a corona o, Vedi. OPERA, A 
CORONA , 

CoRNU,Co>72o,uno íírumento muficale ufatO' 
d'agli antichi nelleloro guerre « Vedi MÚSICA. 

VegeziO' infegna , che; le legionL aveano-
trombecornua^. e buccince : che quando i 
com fuonavano 5 fol le Infegne o i VeíTilla-
rj vi ponean mente ; e non gia aícuno- de5' 
fo lda t i che quando dovean marciare le In 
fegne fenza de ' (o lda t i fuonavaf í folo i l cor
no ; íiccomc al contrario quando i foldati 
avean da moverfi fenza i veffiili,. fuonavanfi 
le fole trombe : che i corni•> cornua r & le 
buccine fuonavano l'attacco e la r i t irata; e 
le cornua y e le trombe per tatto1 i l corfo del
la battaglia. Vedi CORNO . 

CORNU Ammonisy nella ftoria Naturale y 
é una fpezic flraordinaria. di pietra , che nell' 
aceto, nel fugo di l imoni , &c . ha un mo-
vimento fimile a fuello d' un anímale. V e 
di PIETRA. 

EH'é afpra, nodofa , di color cinericio T 
c ricurva o ripiegata alia maniera d' un com» 
di montone ; quali eran le coma colle quali 
gl i antichi rapprefentava.no Giove Ammo-
ne i donde ella ebbe i l fuo nonae. 
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Si controverte fra i NaturaliíH , fe ella 

fía foffile r oppuré un nautilus- , od una 
pianta di feoglio > Carnerario foftiene i l 
pr imo, adducendo ch5ella fpeffo fi cava fin; 
su le cime de5 mont i ; e che m e volte tro-
vafi vicino alia fpiaggia del mare. 

11 Dottoc Woodward aíferifee , ch5 ella, 
fia una conchiglia, od un nicchio marino 
del numero dei nautilí , formato ne! mare , 
e di la portatoN dair acque del diluvio ne' 
paefi mediterranei donde viene cavato. D i 
ce , che fe di rado trovafi su le cofte del marr , 
cib fi é perché ieconchiglie ed altri corpi , at-
taccati al fondo del mare, come lo debbon' 
eííere quafi tutte le fpezie dei cornua Ammo-
nit r di la folo fi ñaccano> e buttanfi ai l i d i r 
nelle tempefle: ma le piü gagliarde tempe-
fie non muovono mai i l fondo del mare, co
me i palombai l5 han meífo fuer d' ognl 
dubbio ^ cosí che non' é maraviglia fe niurc-
cornu ammonis fia gittato fulla, fpiaggia: raa 
nello firavolgimento di tutta la térra , pee 
mezzo del diluvio,, anche quefti , con mille 
altrc; produzioni marine , poterono eífere; 
gittati fuori dal fondo dell'acque, e trafpor-
tati. fin a que* I f ioghidove . in oggi fi t ro-
vano. Vedi, CONGA o. 

I corni d' ammone fono di groífezze e i un-
gBezze differenti i , alcunl pefano circa tre l i 
te .- Eglino fi' trovano ira diverfi luoghi nel
la Germania.. Da alcune fperienze, che fo
no flatelfatte fopra d^eífi,, fi éi trovato che: 
contengono una picciola quantita. d5 oro r 
che: va giü al fondo, peñandoli: minuti , e 
rimefcolandolt itr acqua corrente , finché 
tutte le partí terrefin ne fien lévate . " La-

píetra chhmata Cornu Ammonis éfrequen» 
„, te nella crera, dove trovanfí anco le tro-
„ ch i t i , e gli entrochi: la piü grande ch'iO' 
,r abbía,. ha fette pollici di lunghezza , e 
„. quattro di circonferenza nell' eftremita la 
„ piíí groíTa, e due e mezzo nella. piu pic-
„ cola, la cima eífendo rotta vía .. Kintrac-
5, ciando la fuá origine , trovo alcunl de' fuoi 
„, piccoli germogü o figliuoletti, eífere del-
„ la grofl'ezza in circa d' uno fprone , od 
„ unghione di gallo giovane , e molto fi-
5, mi l i ad eíío . Ne ho alcuní nella cre

ta greggia ; ed uno che crefee , d' una 
pietra blanca calcinofa . Generalmerl-
te diveíntano alia fine uno fpar bian-
chiccio, ed alcuni d'un blanco di lat-
te , come lo fono alcuni t rochi t i . " V e d i 

TRO> 
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TROCHITÍE- " Ve fie fono di tutte le pro-

^orzioni intermedie fra queñe due i av-
v^gnaché pochiírimi fe ne trovino interi 
¿\ quafcfee groífezza ; ma piü toüo tu t t i 
rotti, e pet^i imperfetti. La teftura del-
ja pietra' é tale : alcune hanno uel loro 
interno una ípar muícofo , che occupa 
tre parti della pictra j quindi dall' acuta lor 
cima v i crefcono alcune cellette piatte í 

^ o piccoli cannellini di fpar , difpofte i n 
tt taglio una attacco a!!' altra, che s'apro-
(, no verfo F eíkemita larga , ed appaiono 
, efternamente come piccole ílrifce , o cu-
„ citure. V i fon puré degli anelli o cerchi 
, che corrono intorno ad cffa, e che ten-
, dono crefcendo verfo f crtremita larga , al-
„ la figura d'un rorwo di montone. MolíiíTi-
„ me, o quafi tutte ie pietre mm* ^ hanno 
„ un pochetto di fpar mufcoíb dentro dt ef-
„ fe , ed alcune non ne hanno punto , con 
„ cellette che difcendono interiormente dal-

la cima deila pietra, e che raífomigliano 
„ a queile che veggiamo ne fiori del coral-
„ lo , che terminano i fuoi rami, E fen-
3, za dubbio fe foífero prefe da' loro letti 

in tsmpo proprio e giuflo, darebbono 1' 
„ ifleífo fugo latteo . " M . Beaumont, nel-
le Tranf. Phiiofoph.'N0. 129. Vedi P IETRA, 
FOSSILE, PETRIFICAZIONE , &c . 

CoK'SV cervi^ corno di cervo , nella Medi
cina , fa una delle polveri teílacee . Vedi 
TESTACEO . 

Appreífo i C h i m i c i , V ifleíTonome adoprafi 
per la bocea d1 un l imbíceo. 

CORNUA u te r i . Vedi rAtí lcolo UTERO . 
C O R N U C O P I A ^ appreífo i Poeti anti-

ch i , era un corno , dal quale procedea f 
abbondanza di tutte le cofe ; per un parti-
colar privilegio che Giove conceífe alia fuá 
balia , che íi credea foífe íiata la capra 
Amaltea. 

I I fenfo reale della favola é quedo ; che 
nella Libia v ' é un piccolo terri torio, la cui 
figura non é diífomigliante dal corno d'una 
capra, fopra modo fertile , che i l Re A m -
raone diede a fuá figliuola Amaltea , cuí 
£ngono i Poeti eífere flata la Nutrice di 
Giove. 

Nell 'Architet tura , e nella Scoltura , la 
cornucopia , od i l corno dell' abbondanza , 
viene rapprefentato fotto la figura d' un cor
no grande , fuori dal quale efeono frutta , 
e fiori &c. — SulleMedagÜe, i l P. Joubcrt 
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díferva thelztornucopia daífi a tutte ledeita , 
a iGenj , agliEroi . 

C O R N U T U M argumentum , Vedi 1' A r t i -
colo D I L E M M A , 

CORO , CHORUS , nella poefia dramáti
ca, e una o piu perione, prefenti su la fce-
na , mtntre dura la rapprefentazione , fen-
za perb avervi parte o intereíTe . Vedi 
D R A M A , 

La Tragedia , nella fuá origine , per of-
fervazione di M . Datier, non era-altro piu , 
•che un femphee Choro , che calcava folo 
la fcena , e fenza aitn atton ; cantando d i -
tirambi , o inni in onore di Bacco , Vedi 
T R aGEDrA . 

T h e í p i , per ajutare i l Coro, aggiunfe un 
atti re, i l quale recitava !e avventure di al-
cuni Eroi . Efchilo, parendogli che una per-
fon a fola foífe un trattenimento troppo fecco , 
ve n3 aggiunfe una feconda ; e nel medefimo 
lempo nduífe i l canto del coro, per daré mag-
gior campo alla recita , 

Tut to quello ch' era introdotto fra i quat-
tro canti del coro^ chiamavaíi col termine d' 
Epifodio j e cotefii quatíro canti faceano i 
<juatíro intervalli , o «tti delT-opera. Vedi 
EPISODfO, A T T O , &c. 

Ma quando prinopib una volta la Trage
dia a formarfi , i recitativi o epifodj , che 
da pnma erano foíamente ordinati a eífe
re parti aeccíforie, per daré ai coro tempo 
di re (piro, diventarono oramai íe parti prin-
cipali della Tragedia : e laddove prima era-
no prefi dadiveríi foggettt o argomenti, íi 
traífero tut t i da un folo e 1'iíkífo . Vedi 
AZIONE, e FAVOLA, 

I I Coro, per gradi , ando inferendoíl ed 
incorporandoíi nell'azione, a cui era defii-
nato foltanto come aggiunta , od ornamen
to . Qualche volta i l Coro dovea parlare, ed 
allora i l duce o capo di eífo , cui chiama-
van Coryphieus, parlava per tu t t i gli altri : 
I I canto efeguivafi dalla compagnia intera; 
cosí che quando i l corifeo intuonava, i l Co
ro i m media te univa con eífo lefuevoci . Ve
di CORIFEO. 

Oltre i quattro canti , che facean lad iv i -
íione del Dramma, e che erano maneggiatí 
dal Coro, qualche volta altresi ilCoro fi uni
va cogü attori nel corfo della rapprefenta
zione, coi lamenti c collequerele; in occa-
íione di qualche accidente infauüo che lo
ro era accaduto. 

Ma 
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Ma la propria e vera furmone del Coro, 

allorché la Tragedia fu formata in giufta 
opera e mifura, cioé quella funzione per cui 
fola parve che lo riteneffero , era moftrare 
grintervall i degli a t t i : rnentre gl ia t tor i ña-
vano dietro alie íccne , i 1 Coro teneva a ba
da gli Spettatori ; i íuoi canti per lo piu 
lavorati su le cofe che poc' anzi erano fía
te porte e rapprefentate , non avean da con
teneré íe non cib che conveniva al íbgget-
t o , od avea con eflb una conneffion natu-
rale, di maniera che i l Coro concorreva co-
gli attori per tirare innanzi 1' azione. Ve
di ATTO . 

Egli é un errore , che fi offerva nelle 
Tragedle d'Euripide, che i fu o i Cor/ fono 
íhccat i á&W azione) e non prefi da! medefi-
mo foggctto. V i furono alcuní altri Poeti , 
che per nfparmiar la fatica di comporre i 
Cor/ e adattarli all'opera , fi contentarono 
di canzoni invéntate , che non avean pun
to che far coll' azione . QueíH Cor/ cftranei 
erano tanto meno perdonabili , quanto che 
i l Coro flimavafi fare una parte nell'azione, 
e rapprefentare gli fpettatori , che confide-
ravanfi come intereífati in effa ; a tal che 
i l Coro non doveva eífere ognoramuto, an
che nel corfo degli a t t i . Nelle Tragedle mo-
derne, i l Coro fi lafcia ; e fupplifcono in 
luogo fuo i v io l in i . M . Dacier riguarda que-
fía fottrazione del Coro , come di un cattivo 
effetto; e crede ch' ella tolga alia Tragedia 
una gran parte del fuo bello . Egli aggiu-
gne, che é ridicolo , che un'azione trági
ca venga fpezzata ed interrotta da' preludj, 
€ fuonate. muficali; e che gli fpettatori , i 
quali fuppongoníi commoffi dalla rappre-
fentazione, abbiano tutt i ad eífere in una 
calma improvvifa , nata nel colmo d' una 
psíllone , e fíen trattenuti plácidamente da 
un placeré eñraneo . Ei giudica pero ne-
ceífario , che fi rimetta nelle Tragedle i l 
Coro, non folo per abbeilimento e per re-
golarita ; ma ancora perché era una delle 
fue principali funzioni, modificare e correg-
gere le firavaganze che erano per avventura 
ufeite dalle bocche degli attori , trafportati 
da una paffione violenta, con rifleffioni fag-
gie e virtuofe. 

Gib che dié motivo alia foppreífione del 
Coro , fu la fuá incompatibilita con certe 
trame, con certi fegreti raggiri , e confi-
gli degli attori . Imperocché non é in al-
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cun modo probabile , che tali immaglna-
zioni vengano promofíe ed inoltrate su gli 
occhi di períbne intereífate nell'azione. Ef-
fendoché dunque i l Coro non paríiva mai 
dalla fcena, parve eífere neceífario i l lafciar-
10 , per daré maggiore probabilita a queile 
fpezie di raggiri e di gruppi d 'azioni , che 
richiedean fecretezxa . Vedi TRAGEDIA. 

M . Dacier oíferva, che vi era un Coro, 
0 grex, anche nella antica Commedia; ma 
quefio puré é foppreffo nella nuova, princi
palmente, perché veniva adoperato in ripro-
vare i v i z j , con attaccar le perfone . Vedi 
COMMEDIA . 

I I Coro nella Commedia non fu da prin
cipio fe non un fol perfonaggio , i l quale 
parlava nelle antiche compofizioni teatrali; 
1 poeti , per gradi , glie n' aggiunfero un 
altro; poi due, appreífo tre , ed alia fine, 
anche piu : di modo che le piíi antiche 
Commedie non avean nient' altro piu che 
11 Coro, ed erano tante lezioni morali del-
la vir t í i . 

Daré i l CORO, appreífo i Greci, erapra-
cacciare o comprare un'opera dramática dal 
poeta, e fare le fpefe delia fuá rapprefenta-
zione. La perfona chs faceva queílo , era 
chiamata Choragui . I n Atene , 1' ufizio 
di Choragus imponevafí all ' Arconte ; in 
Roma agli Edili . Vedi ARCONTE , ed 
EDILE . 

CORO, diciamo parimenti nella Mufica, 
quando , a certi periodi del Canto , tutta 
la Compagnia s'unifce col Cantore , e r i -
pete certi verfi , certe chiufe, e firefe. 

CORO, * nelle materie Ecclefiafiiche , é 
quella parte d' una Chiefa , d' una Cattedra-
l e , &c. dove i l clero, ed i Confti o Can
tón fon coüocati . Vedi CHIESA. ' 

* L a parola) fecondo JJidoro , e derhata. 
a coronis circumítantíum ; perché anti-
camente i Corijli erano difpofli per can
tare attorno deW altare ¡ ch'' e ancor la 
maniera di jabbricare altar i apprejfo i 
Greci . 

_ I I Coro é diílinto dal cancello, o fantua-
r i o , dove fi celebra la Comunione j e dal
la Nave , o dal corpo de!la Chiefa , dove 
fía i l popólo. Vedi CANCELLO, &;c. 

I I patrono dicefi eífere obbligato a rifio-
rare i l Coro d'una Chiefa, ed i parrocchia-
ni la nave. Vedi N A V E . 

I I Coro non fu feparato dalla nave , fia 
al 
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ai tempo ¿ii Coflantino j daquel tempoilCo-
r0 fu ferrato con una balauíirata con cortine 
tiratevi íbpra: le quali non fi aprivano fe non 
¿opolaconfecrazione. 

ŝfel duodécimo fecolo fí comincib a chiu-
¿ere il Coro con mur i : ma ie antiche baiauñra-
te furono di poi rimeíTe, per la bdlezia dell' 
architettnra . I l C a n í o r e , é i l maeíiro del Co
ro . Vedi CANTORE . 

N e ' M o n a í k r j diReligiofe, i I Coro é una 
fala grande, congiunta al corpodelia Chiefa, 
e feparata con una grata j ivi le Religiofe can-
íano I'officio. 

C O R O N A , Corona) fegüodí dignitk rea
leo e ornamento che iReeSovrani portano 
ful capo , come un fimbolo della loro autorita. 
Vedi R E , &C. 

Neí i ' antichita piu r imota, la Corona da-
vafi folamente agh Dei : Plinio dice , che 
Bacco fu i l primo che la uso : Ferecide , 
citato da Tertulliano de Corona , dice Sa
turno : Diodoro T afcrive a Giove, dopo la 
fuá vittoria, riportata fopra de' T i t a n i . Q, 
Fabio Pittore n' attribuifce 1' invenzione a 
Glano ; aggiungendo ch' era un ornamento 
ch' egli ufava nel facrificare : Leone Egizio 
¿ice , che fu Ifide la prima che portb una 
Corona; e ch'ella era íatta di fpighe di fór
mente, 1'ufo del quale aveva Ifide infegna-
to agli uomin i . 

I pih degli Autori convengono in quedo , 
che la Corona originalmente fia ñata un or
namento piu toño religiofo che c ivüe : piut-
tofto da annoverarfi inter pontificalia , che 
inter regalía ; che diventb folamente comu-
ne ai Re , in quanto che gíi antichi Re eran 
facerdoti non meno che Principi , ed anche 
i Principi moderni hanno ragione a portar
l a , piíi per la loro capacita nel/e cofe Eccle-
íiañiche , che per quella delle teraporali . 
Vedi RE, &C. 

L e prime Corone non erano altro piíi che 
una benda, o fafeia della tefta, che la cin-
geva, efi legava dietro d 'eífa; íiccome an
cor le vediamo rapprefentate su le medaglie , 
attorno delle teñe di Giove, de' Tolomei , 
c de'Re di Siria. Pofcia confiftettero in due 
fafce, o cerchi; e per gradi fi venne a for
marle co'rarai d'alberi di diverfe fpezie: v i 
aggiunfero poi de' fiori; a talché Tertullia-
no de Corona ci aí íkura ( citando per fuo 
Autore Claudio Saturnino , che aveva ferit-
to efpreífamente su tale argomento ) che non 
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v i era planta , di cui non fíeno flate fatte 
Corone, 

Le felve e i bofehetti fi ricercavano, per 
trovare differenti Corone per le varié dei ta : 
cosi, nelle medaglie , vediamo la Corona di 
Giove, di fiori, per lo piü d'alloro; quel
la di Giunone, della v i te ; quella di Bacco, 
la vite co' grappoli, colle fogiie di v i t e , e 
co' rami d' ellera, co' fiori e colle bacche : 
quelle di Cafiore e di Polluce, e degli Dei de' 
fiumi, di giunchi : quella d' Apollo, quai-
che volta d' alloro , qualche volta di giun
chi ; quella di Saturno , di fichi frefehi ; 
quella d'Ercole, dipioppo; quella di Pane, 
di pino o d' ontano ; quella di Lucina, di 
díctamo ; quella delle Horaí , de' frutti d i 
ciafeuna fiagionc ; quella delle Grazie , di 
rami d ' u l i vo , come puré quella di Miner
va; quella di Venere, di rofe: di Cerere $ 
di fpighe di grano, egualraente che la coro
na d' Ifide; quella de 'Lari , di mi r to , o di 
rofmarino &c. Vedi GHIRLANDA . 

Le Corone non folamente fi ufavano nellc 
fíatue e nelle immagini degli D e i , daiSacer-
dotí nel facrificare , e dai Re ed Imperatori; 
ma ancora su gli altari , ne' T e m p l i , fullc 
porte delle cafe, ne' facri va í i , nelle v i t t i -
me, ne'vafcelli, &c. 

Gíi Agonotheti coronavano i vincitori ne* 
giuochi folenni, i guerrieri &c. Vedi OLÍM
PICO &c. 

Da alcuni paffi in Eufebio Cefarienfe, fi 
conchiude per alcuni Au to r i , che i V d c o v í 
aveífer anch' cffi le loro Corone. 

Gl ' Imperadori Romani ebber quattro fpe
zie á iCcrone, che ancor fi vedono su le me
daglie; cioé una Corona d' alloro, un í Gerona 
raggiante , una Corona adornata di perle e pie-
tre preziofe ; la quarta una fpezie di berretta Y 
alquanto fomigliante alia berretta Francefe di 
Prefidente, detta womVr. 

La prima fu quella , ordinariamente in ufo 
daltempo di Giuiio Cefare : i l diritto di por
tarla gli fu accordato dalSenato; alcuni di
cono, per cagion della fuá calvizie: raa poi 
continuo ne' fuoi fucceífori . Giufiiniano fu 
i l primo cheprefe quella, fomigliante auna 
berretta . 

La Corona pápale , é compoíla d' un cap-
pello o di una tiara, e di una Corona trípli
ce che la circonda ; ed ha due pendenti j 
come le mitre de' Vefcovi : quefte tre Co
rone rapprefentano ia tríplice capacité del 

F f Poa-
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Pontefíce , cioé di íbmmo facerdote, di fu-
premo Giudice, e di Legislatore de'Criflia-
n i . V e d i T i A R A , CPAPALE-

hz Corona Imperiale é una berretta , o tia
ra , con un femicircolo d 'oro , che foñenta 
un globo, con una croce in cima. 

La Corona Ingle/e é ornata di quattro croci, 
come quella di Malta ; tralequali vi fono de' 
fiori di g igü . EH'é coperta con quattro dia-
demi , che concorrono in un piccolo globo 
foftenente una croce. 

La Corona Francefe é un circolo di otto fio
r i di gigli , circondati da fei diademi , che 
portano in cima un doppio fior di giglio , ch' 
é i l cimiere di Francia. 

Ld. Corona Spagnuola é a d o r n a t a c o n gran-
di foglie dentellate , coperta con diademi , 
che finifcono in un globo , íormontato da 
una croce. 

ApprelTo i Romani , difiribuivanfi come 
premj di azioni e prodezze militari , di-
verfe forte di corone . La Corona ovale era 
la prima, fatta di mirto ; e íi accordava a' 
Generali , che erano ftati vittoriofi foprade' 
fchiavi , o nemici indegni del valore Roma
no \ e che aveano acquiítata ragione agli ono-
r i del trionfo minore , o fia deir ovazione . 
Vedi OVAZIONE . 

La feconda fu la corona navale o rojirale , 
che confiííea in un cerchio d' oro , elevato 
o formontato con prue e puppe di vafcelli ; 
la quale davafi al capitano che prima avea 
afferrata , od al foldato che prima era fál
talo su la nave del nemico. Vedi ROSTRA-
1E , e .NAVALE . 

La t'erza chiamata Vallarií , o cajirenfit , 
era pur un cerchio d'oro , su cui s'ergeva-
rio de 'pi l ier i , o delle pallizzate ; e che da
vafi a colui che prima era sbalzato nel cam
po del nemico, od aveva sforzato i ricinti e 
lepalizzate. Vedi V A L L A R E . 

La quarta, chiamata corona muralis , era 
un cerchio d'oro , addentcllato, o fatto a mer-
l i : che davafi a colui che prima era mon-
tato ful muro d'una piazza aífediata , ed iv i 
avea piantato i i veíTillo : quefla corona la 
troviamo data ancora , su le mcdaglie, ai 
particolari genj e cuílodi delle Provincie e del
le Piazze. Vedi M Ú R A L E . 

La quinta , fu la Corona c ív ica , fatta di un 
ramo di quercia verde; data a colui che avea 
falvata la vita di un Cittadino in una battaglia 
o i n u n a í f a l i o . Vedi C Í V I C A . 
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La fefia fu la Corona trionfale , fatta di ra-

m i d'alloro, che davafi ad un Genérale, i l 
quale avea guadagnata una baítaglia , o con-
quifiata una Provincia . Queíla fu fatta in 
appreffo d 'oro. Vedi TRIONFO. 

La ftttima fu la Corona obfidionalis , o 
gramínea , fatta di gramigna , o dell' erbe 
tróvate ful terreno ; data a'Generali , che 
aveano liberato un efercito Romano aífe-
diato dal nemico, ed avean coíiretto lui a 
decampare. Vedi OBSIDIONALIS. 

L'ottava fu una COÍWW d'alloro , data da' 
Greci ai loro at let i ; e da 'Romani, a quel-
l i che aveano trattata o confermata la pa
ce con un nemico: queíia era la meno ap-
prezzata . Oltre quefte , neir antichita, tro
viamo corone radiali , date a' Principi nelT 
efiere trasferiti nel numero degli D e i ; o pri
ma o dopo della loro raorte . Cafaubono di
ce , che qucfta forta di Corona fu peculia-
re delle Deitadi ; pur é certo , che Nerone 
la prefe in vita . Le Corone Atletiche era-
no deftinate a coronare i vincitori ne' pub-
b'ici giuochi. Vedi A T L E T A , GIMNÁSTI
CA , &c. 

I I P. Daniel dice , che San Ludovico r i -
fcattb la Corona di fpine del Salvatore , 
ch' era fiata impegnata da Balduino Impe-
ratore di Cofiantinopoli , per una fomma 
immenfa di danaro , e trafportolla con gran
de cerimonia in Francia : dove ancor fi 
conferva nella Santa Cappella. L ' Autore del
la Storia di S. L u i g i , aggiugne che le fpine 
erano ancor verdi a' fuoi giorni . Alcuni Scrit-
t o r i , coll'autorifa di San Clemente AleíTan-
drino, tengono che ella foífe fatta di rovo , ex 
rubo , altn di negra-fpina , ex rhamno ; altri 
di alba fpina. Quelli che l'han veduta nel
la Sanca Cappella, s'immaginano ch'ella fia 
di giunco marino . Galiot diriva la parola 
Corona dal Latino cornu , perché 1' antiche 
Corone era aguzze a guifa di corna ; che sí 
dagli Ebrei , come da' Gentiü anticamente 
ñimavanfi come fegni di potenza , di for-
za, d' autorita, e d' impero. Quindi nella 
Sacra Scrittura , le corna fi prendono nel 
fenfo di dignita regale ; e percib, corno, e 
corona, nell'Ebraico, fi efprimono colla fief-
fa parola. 

Ch. Pafchal ha fcritto ex profcfio de co-
ronis: Baudelot nella fuá íloria di Tolomeo 
Aulete ha buon numero di curiofe oíferva-
zioni ful medefimo argomento, le quali fo

no 
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mo fíate fommeíTe dal Pafcal. Da Cange ct 

l r)jírertazrone cunofa lopra le Corc?-
e Schmeixell , Tedefco, un Trattato 

a^lle Corone Re al i r antiche e moderne» 
E£.0R0NA Reale* Vedi REALE. 
CORONA Elettórale * Vedi ELETTORALE» 
CORONA in un fenfo Ecclefíaílico, figni-

fíca la tonfura Clericale; che é i¡ contrafe-
<,no ed ií carattere e íkrno dcgli Ecclefiaíli-
ct?. Vedi TONSURA . El i ' é un piccola cer-
chio di capelli , raíl nella cima delía tcfta; 
piíi o meno largo , fecondo la qualita de-
g!i ordini r icevuti . Quella di un mero Che
nco é la piíi piccola ; quella de'Sacerdoti 
e de' Monaci la piíi grande * Vedi ORDI-
N E , &c» 

La Corona Clericales era antícamente una 
lifta od un lembo rotondo di capelli , tofa-
t i attorno del capo, che rapprefentava una 
vera Corona : i l che é facile da oíTervare 
nelle ííatue antiche, &c . I Religiofi di San 
Domenico e di San Francefcó la ritengono 
ancora -

CORONA) net Comraercio, é un nome 
genérale di monete si foreftiere, come do-
meftiche, del valore di cinque fcelüni a un 
dipreíTo. Vedi MONETA , e CONTÓ. 

N c l fuo fenfo limirato , Corona , che ne!lv 
Inglefe chiamafi crown , é applicabile fola-
mente a quella popolare moneta Inglefe ^ 
che ne porta i l nome e che equivale a fef« 
fanta foídi Inglefi , o cinque fcelüni ; o a 
einque lirc 16 foldi di moneta di Francia • 
Ma nel fuo fenfo piu ampior ne compren
de diverfe altre; come lo feudo Francefe 
che gl ' Inglefi chiamano the French crown y 
la Corona Francefe , battuto nel 1641 per 
fe (Tan ta foldi , o tre lire;, cosí puré i l Pa
tagón , i l Dollaro , i l Ducatone , i l Rix-
dollar e la Piaüra o V z z i da otto . Vedi 
Do LLAR , DUCATONE 5 RIX-DOLLAR , PEZ-
ZA da otto , &c.. 

CORONA, o CORONE-^,: neliraraldica, fi' 
prende per la rapprefentazione di queft'or-
«amento , nel corredo d 'un arme; perefpri-
raere la dignita della perfona che la porta. 

La Corona quí é piü antica, che 1' elmet-
t o ; ed ufavaíi come un fimbolo di vittoria 
e di trionfo.. 

CORONE radíate r o aguzze , fono quelle 
d'egl'Imperadori antichi, che avean dodici 
punte;, rapprefentanti, come credono alcu-
aá j , i dodici mefi dell'anno 
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CORONE Feríate ., o fiorite , fono quelle 

órnate di perle, o di foglíe d' appio,. prez-
zemolo &c. Ta l i crano anticamente quaíi 
tutte le Corone t anche quelle dei Principi fo-
v ran i , benché non le ufarono nelle lor ar-
mi , fe non-circa 200 anni fa . 

CORONA , in Geomet r ía , é un anellopia
no inclufo tra due periferíe parallele o con-
centriche, di circoli ineguati; genérate dal 
moto di qualche parte d' una linea retta at
torno d*un centro , la parte che fi rauove 
non eííendo contigua al centro . 

L 'arra di queflo annello fi ha , con mol-
tiplicare la fuá larghezza per la luñghezza 
della media periferia,: imperocché una ferie 
di termini in progreífione aritmética eífen-

do w x j c ioé , la fomma del primo c 

dell' ultimo moltiplicata per la meta del nu
mero de' termini , i l medio elemento deb-

be e fie re ——- ; per lo che , que ño raol-

triplicato per ¡a larghezza o fomma dei duc 
termini dará la Corona. 

Innejlare ^ C O R O N A . Vedi INNESTARE. 
R i m a a CORONA , in un orologio . Ve

di OROLOGCIQ. 
Opera a CORONA , nella Fortificazionc 

é un opera eíleriore, che feorre os'efteadc 
nella campagna ; defiinata a tener lontano 
r in imico , a guadagnare qualche colle , o 
qualche poíío vantaggiofo , ed a coprire le 
aitre opere della piazza. Vedi Tav. Fonif , 
fig. z i . l i t . / / . Vedi anco ESTEKIOKBopera. 

Lropera a Corona confirie in due mezzl 
baftioni ncllé eftremita , cd un baííione in-
tiero nel mezzo, con cort iné. 

Opera a como- CORONATA , é unTopera a 
corno con un' opera a corona davanti ad ef-
fa .. Vedi Opera a CORNO í 

CORONA, in architettura, é un membro 
della cornice, piatto, grande, e maííiccio;, 
cosí detto, perché corona non fojamente la 
corn¡ce, ma 1'mtavolatura , e l ' ordine i n 
fero .. Vedi Tav. Archit. fig. 9., Vedi anco' 
I N T A V O L A T U R A , 

I Franccfi la chiamano larmier r gli archi-
te t t i Inglefi the- dripy i l gocciolatoio, come 
quello che ferve, per lo fuo gran fporto a. 
difendere i l reílo deli' edifizío dalla pioggiao 
Vedi. LARMIER.-

F £ 2. AL-
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Alcuni Autori La t i ni lo chíamano fupet' 

liam j ma , parers^be, che foííe cosí detto 
per errore j in luogo di ftillicídium]. Certí 
Scrktori Francefi ío chiamano mouchette , 
cd alcuni Autori Latini mentum, i l m e n t ó ; 
dal fuo riparare che fa íe parti difot todali ' 
intemperie , in quella guifa che i l mentó 
lipara i l eolio dal fudore &c. 

Alcuni ío chiamano aflblutamente la eor-
mee, come fendooe i l membro prineipale . 
Vi t ruv io íi fsrve fpeflb della parola Corona 
per la cornice intera. Vedi CORNICE. 

La Corona é anche ella coronata, o fini
ta con un regoletto o filetto. V i fono quaí-
che volta due Corone in una cornice i come 
«ella cornice Corintia della Rotonda. 

C O R O N A * , é anche un iftrumento d id i -
vozione, i l quale confiííe in una cordiceíi'a 
di pallottoline, colle quali fi tien contó de' 
•Paternoftri, e dell' Avemmarie, che fi reci^ 
taño in onore di Dio j e della Santa VCE-
gine. 

V i fono delíe Corone di corallo , di dia-
xnanti, di callarnbo , di legno da Santa Lu
cia , ¿kc U n Rofario é una Corona di quin-
dici decine d'Avemraarie. Vedi ROSARIO ,. 

• Quello che Italiani chiamano Cotona 
nel fenfo qm fpie gato , e chi amato dai 
Francefi Chapelet, e dagC Inglefi Cha-
ple t , a cagtone della femiglianza che ha 
la cofa con un cappello , o cappellstto di 
rafe) Chapeau de rofes. I Lat ini mo-
derni l a chiamano Capellina . 

Larrey e i l P. Viret aferivono la prima in-
^emione della Corona a Pietro V Eremita > 
aíTai noto nella Storia deile Crociate. 

V i h una Corona del noftro Salvatore y 
che confifte in trentatré graní o pallotto-
l i n e , in onore de'fuoi trenta tre anni ch' 
«gli viffe fopra la térra infiituita dal Pa
dre Michele,. de' Camaldoleíi . 

Gl i Orientali hanno u^iafpezie á\ Corone ^ 
fik' eglino chiamano' Catene, e che adopra-
130 nelle loro orazioni, recitando una delíe 
isrfezioni di Dio fopra ciafeun anelietto j, o 
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pallottollina . I I Gran Mogo!, dicefi che ab. 
bia dieciotto di quelleCatene, tutte di pie-
tre preziofe, alcune di diamanti, akre di 
rub in i , di perle, &c. 

I Turchi puré han le loro Conwí", chepor-
tano nella mano, o attaccano alia cintura: 
ma i l P. Dandini oíferva che diñerifeono d a 
quelle de 'Cr iñ i an i , in quanto che fono tut
te deiriñeífa groffezza , e non han diftin-
zione di decine j benché conñino di fei de
cine, o feííanta grani. Egü aggiugne che i 
Muííulmani reeitano e feorrono in un att i-
mo tutta la loro Corona ^ eflendo le orazioni 
breviffiroe, e eontenendo queñe fole parole 5 
í o d e a Dio ; o queQe , Gloria a D io , peí 
ogni paüot tol ina. 

Oltre la Cvrona ordinaria , ne hanno pa-
rimenti una piu grande, che conña di cento 
pallottole , do^e v i é qualche diflinzione Í 
perocché fono dhnfe per picciole fila in tre 
par t i , fopra una delle quali ripetono trenta 
volte Soubhan allah c ioé , Dio e degno d!ef~ 
fer lodatO) fopra Taltra, Ellamb a l lah ,Gla* 
ria fia a Dio ; e fulla terza , Allah echer 9 
Dio ¿ grande. Quefle tre volte trenta facen-
do folamente nonantai Per compire uncen-
tinaio , v'aggiungono altre preghiere nel 
principio deiia Corona. 

Egli foggiugne, che la Corona Maoraet> 
tana pare abbia avuta la fuá origine dalls 
Mea berachop, o cento benedizioni cht gli Ebret 
fono obbligati di ripetere ogni giorno , e 
che fi trovano nei loro l ibr i di Preghiereí 
gli Ebrei ed i Maoraettani avendo queft® 
di comune , che appena mai fan cofa al-
cuna¿ fenxa pronunziare qualche laude o ber 
nedizione. 

CORONA Borealir, corona o ghirlanda Sefr-
tentrionale, nell'Afironomia é una coftcllac 
zione dell'emisfero Settentrionale ; le cui 
Stelíe nel Catalogo di Tolomeo fon 8 m 
quel di Tichone otto parimenti ; nel Cata<-
logo Bhíaanrco 21. L 'ordine , i nomi , Is 
longitudini r le latitudini , le magnitudini 
i&.c. delíe quali fono, come fegue. 
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Nomi e fttuazioni delk 

Quella preced. la Corona^ nel di fuori 
Queila dopo la lucida, verfo ¡1 n. 
Un'altra che fegue quefta, e piü al N . 
Lucida della Corona 

iM1*. delle informi fopra la Corona 
Seconda 
Queila che fegue la lucida al meziodl 
Settentr. nella circonfer. della Corona 
Merid. nella circonfer. della Corona 

10 
3za. delle informi fopra la Corona 
4a. delle Informi 
5ta. fopra la Corona 
3a. di quelie che feguitano la lucida merid. 
Ult ima di tutte nella Corona 

I5-
óta. fopra la Corona 
Settentr. di quelle che feguono la Corona 
Preced. del mezz. 
A mexzodi di quelle che feguono la Corona 
Pofteriore delle mezzane. 

20. 

^Longitudine. 
ero 
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Latitudine 
Settentr. 

5 i ^ 
44 45 
45 53 

5 20 
55 56 

o 58 43 
J 58 22 
10 31 50 
7 5o 4 i 

í 2 40 33 

8 17 
3 49 
8 18 

14 46 
M 39 

34 
7 

21 
15 
38 

45 57 52 
46 49 30 
46 4 40 
48 34 5o 
44 21 17 

5 5 48 50 
53 59 32 
44 32 18 
5° 3° 3 
44 48 22 

U n ' altra che fegue tutte 

Lucida CORONA . Vedi rartícolo L U C I D A . 
CORONA Clerlcalis. V . Corona , qui fopra. 
CORONJE J u s . Vedi Jus. 
CORONÍE Placitortm cufio a . Vedi CUSTOS. 
C O R O N A L E os , ncl l 'Anatomía, i 'oíío 

della fronte, chiamato anche OÍ opph, QVC~ 
recundum. Vedi Os FRONTIS. 

C O R O N A L I S , dinota la pnma.futura del 
Cranio . Vedi SUTURA . 

La futura Corónale prende írafverfalmenfs 
da una tempia aiP altra; ed unifcel'os fron
tis colie offa parietalia. Vedi Táv , Jkap. 
(Oi leol . ) fig. 1. lií. g. e fig.2. l i t . n. 

El l ' é aperta , quant ' é la lunghezza d 'un 
dito o di due, ne'fanciulli , ma fi va ftrin-
gendo coH'eia; benché-qualche volía , per 
acccffi eonvulfívi , o per una cattiva con-
formazione, non folameníe fi ñrigne e fer
i a ne'fanciulli, ma le labbra o gli orli fca-
valcano, o fahano l'un fopra l al tro; i l che 
ieniamafi dalle donnelnglefi head-mouid shot y 
dopo di che di rado vivono lungo tem-po, 

C O R O N A M E N T O , in architettura, sy 
ktendej in genérale, di ogni cofa che termi-

12 48 24 
13 42 50 
37 4 43 
29 51 ^ 
20 54 10 

% 19 40 31 

53 
60 
5¿ 
4<5 
49 

59 
15 
25 

6 
n 

45 
5o 
32 
27 
21 

52 30 42 
55 57 53 
53 52 4 i 
49 28 4 
51 27 o 

54 36 

2 2 p 

6 7 
5 
4 

4 5 
2 3 

5 
4 
4 
5 
4 

5 
6 
5 

4 5 

na o finifee un memoro , o una de cora z 10-
ne. Vedi CORONA . 

Cosí una cornice, un pedimento, unacro-
terio, &c. fono chiamati Corcw<7W(?wí/. Vedi 
ACROTERIO , &c. Cosí puré 1' abaco fi dice co
ronare i l capitelio ; e si ogni membro fi dice ef-
fere coronato^ quando ha un filetto fopra ; ed 
una nicchia é coronata, quando é coperta d' un 
capitelio. Vedi MEMBRO, e NICCHIA &c . 

C O R O N A R I A Vafa , Vafi CORONARjs 
fono le arterie e le vene che cingono intor-
no i i cuorc per nutrirlo , e fomrainiftrargli 
fangue , &c. Vedi Tav. Anat . (Splanch.) fig. 
12. l i t . ce. Vedi puré CORONARIE Arterie , &c . 

CORONAR IE Arterie $ fono due arterie che 
sbucano dall' aorta, avanti eh'ellalafci íl 
pericardio ; c che fervono a portare i l fan
gue nella fofianza del cuore. Vedi CUORE» 

Sonó chiaraate Coronarie, perché fi fpan-
dono in rami , e cerchiano ta bafe del cuo
re, a guifa di corona. Nel loro progreflo? 
mandano diverfi rami per dilungo del cuo
re; e , come oíferva Ruyfchio , alie oreo 
«hiet tej e fin nella fieífa i o fianza delcuorcr 

do-
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dopo aver cercliiata la bafe, ed eífer concor-
fe di nuovo, sMnofcuíano T una neU'akra . 

CORONARIA vena ^ éuna vena diffufa íb-
pra r eflerior fuperíicie delcuore. EU'c for-
mata dt diverfí rami ». provegnenti da tut-
te le partí delia vifcera, e termina nella 
vena cava, dove conduce gli avanzidel fan-
gue portato dalle arterie Coronarle.. 

Ne l fuo sbucar dal cuore, v i é una vál
vula , per impediré i l rifluffo del fangue r 
feoperta prima da B. Euftachio , nativo di. 

Severino.. Vedi. VÁLVULA 
CORONARIA Stomachica^ é una vena in-

ferita nel tronco della vena fplenica ^ che 
unendofi colla mefenterica , forma la vena 
porta. Vedi PORTA». 

C O R O N E , nel! 'Anatomía , é un' emi-
nenza aguzza ed acuminata , od un procef-
fo d' un oflTo . Vedi Tzv , . Anat. ( Ofleol. > 
fig. 2. l i t . m . Vedi anche Osso .. 

D i quede vene fonne diverfe nel corpo , d i -
fiinte 5 fecondo le loro figure,, con nomi 
differenti, e-.̂ r. una dell'os. petrofum., chia-
mata jiiloydes, effendo obliquata o a fghem-
bo , come una fquilla k un5 altra chiamata. 
mafioides y perché raíTomigiia al capezzolo d*' 
una maramella ; un' altra delT omoplata , 
ehiamata coracoides avente la figura, del ro-
í k o d' un corvo t: finalmente un' altra dell' 
os fphenoidesdetta. pterygoides , dalla fuá, 
forma, che íbmiglia alie ali d'un pipiftrel-
lo . . Vedi STYLOIDES , CORACOIDES ,. &c.. 

C O R O N E R , un ufiziale, la cui funzio-
ne é; inquiriré, per mezzo d' un confefifo dt 
venti giurati ícelti dal vicinato,, come e. da 
chi é ílato qualcheduno uccifo, o fia perito 
con morte violenta; e regiílrarlo nelle fue 
memoriee. Di quefti ufiziali ve. ne fon due 
per ogni provincia», 

Effendo queda una materia crimínale , ed; 
un plácito della C o r o n a d i qul é , che egli-
no fon chiamati crcwners, o coroners. Ven-
gono fcelti dai PoíTeífori liberi della Pro
vincia, in viríh d' un mandato che emana, 
dalla Cancelleria 

Quedo ufiziale, per lo fíatuto di, Weft-
minl ler . debb'eííere un cavaiiere , e v i é 
un' ordine o decreto nel Regiftro,, chiama-
to n'tfi f n miles ,. dal quaie appare che fia 
caufa fuíficiente per rimovere un Coroner-
gia eletto ,. i l non, eífer egli Cavaiiere , e 
non aver. 100 fcellini all'anno da libera 
poífeíTione. Si fa menzion di queü'ufiziale 
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fin al tempo del Re Athel í íano, anno gi^^ 

I I Lord chief-jufiice del banco del Re & 
i l Coroner fupremo di turto i l Regno , o do-
vunque egli foggiorna ^ 

V i fono puré certi Coronerr fpeziali den
tro diverfi luoghi liberi,, egualmente chegli 
ufiziali ordinarj, in ciafeuna Provincia *, ed 
alcuni Collegj , e corpi fono invefiiti per 
l i loro diplomi della facoka di fcegliere i l 
loro Coroner ne'lor difirettí . 

C O R O N E T E l e t m a h .. Vedi ELETTO» 
RALE Coronetta 

C O R O P l T i E . Vedi AGONISTICI. 
CORPO*, in Fifica , una foftanza foli» 

da, eftefa, palpabile; di per fe üeífa , me
ramente paííiva, e indiíferente o al moto o 
alia quiete,, ma capace d'ogni forte di mo
t o , e d i tutte le figure e forme». Vedi So-
STANZA. SOLIDO , MOTO , SCC, 

*• L a parola Inglefe che fignifica corpo j , 
e body , che fembra alindere alia voce-
Saffona bodigc, ¡latura ; ed. alia Belgi ' 
ca hooáe i coperta , involucro / gua/i urs 
dicejje, i l tabernacolo deW anima 

I I corpo y h compoflo, fecondo i Peripate-
t i c i , di materia ̂  di forma, c ó\privazione f 
fecondo gli Epicurei cd i Corpufcolari , d i 
un adunamento o aggregato di uncinati, pe-
fanti. atomi; fecondo i Cartefiani ,; d i una 
certa quantita. di eflenfione; fecondo i Neu-
toniani , di un fiíkma o d' una aífociazio-
ne di particelle folide , maff iccedure , im-
penetrabili, mob i l i , ordinate, odifpoftein 
quefta od in quella guifa ; donde rifultano corpi 
d i quefta. o di quelia forma ; diftinti con que
d o , o con quel nome. Vedi ATOMO , ¿ke, 

Quefle particelle elementari o componen-
t i de' Cor/?/ effer debbono infinitamente du
re , e fmifuratamente piu dure che i corpi 
compofii di eífe \ cosí, dure i n fomma che 
non, poífano mai confumarfi; o romperfi in 
pezzi o, „ Cib , per oífervazione del Sig,.Neu-
„, ton , é neceífario, affinché i i mondo per-
„ fifia nel medefimo flato , ed i corpi con-
„ tinuino, ad: eííere della medefima natura 
„. e teftura nel rivogliraento di tutti i tem-

, p i . " Vedi MATERIA, , PÁRTICELLA , D u -
REZZA , EsTEi^SIONE , &C., 

Affezioni del.CoKVO Vedi l ' articolo k'B-
FEZIONE.. 

Modi del CORPO Vedi T articolo MODO 
Elementi del CORPO .. Vedi l1 articolo E-

LEMENTO ,. 
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X' Bfiflenza ^ COUPI , é una cofa inca-
pace d'eííere dimoflrata : 1' ordine col quale 
arrivia'110 cogniiione della loro efiften-
2a fembra effere quefto , No i primiera-
xtiente troviamo d'avtre íenfazioni ; quindi 
o0erviamo che tai íenfazioni non le abbia-
jno quando vogliamo ; e conchiudiamo pe
ro, che noí non ne íiara i'affoluta cagione, 
ina clie v i fi ricerca qualchc altra cagione 
per produrle.. 

Cosí noi principiado a conofeere , che 
non efiüiarao fo l i , ra a che vi fono diver-
fe altre cofe nel mondo infieme con n o i . 
Ma ció ( confeffa i l Dr. Clarkc) dicade af-
fai da íina dimoílrazione deli' efiílenza di 
un mondo corpóreo : queft'i\utore aggiu-
gne , che tutta la pro va che ne abbiamo 
é quefta j che Dio non ci a vera mai creaíi 
t a l i , che tut t i i giudizj che noi facciamo 
interno alie cofe efiíienti fuori di n o i , ef-
fer debbano neccííariamente falfi . Se non 
v i fono corpi eñer ior i , ne í iegue, che Dio 
c i rapprefenta l'apparenza de' corpi j e che 
lo fa in tal maniera, che noi ne reftiamo 
ingannati . Alcuni penfano che cib abbia 
forza di dimoñrazione : " Egli é evidente 
„ che Dio non ci pub ingannare; éeviden-
„ te ch' egli c'inganna e delude ad ogni 

momento, fe non vi fono corpi; d un que 
3, é evidente che i corpi v i fono. u Ma la 
minore di queíV argomento íi pub negare 
íenza verun fofpetto di fcetticismo, 

3, In fa t t i , cziandio fo foíTe poílibilc , che 
3, efifteífero fuori della mente , corpi, cioé 
,, foítanze folide, figúrate, &c. corrifpon-
3, denti a quclle idee che abbiamo degli 
,, oggetti efterni ; come , cib non oftan-
„ t e , poífibil farebbe che noi lo íapeífimo? 
3, Cib fi dovrebbe da noi conofeere per lo 
„ fenfo , o per la ragione : in quanto ai 
3, noftri fenfi , per mezzo di eíii noi ab-
3, biamo fojamente la cognizione delie no-
3, flre íenfazioni o idee: eglino non c' i n -
3 , formano, cheefifiano cofe fuori della men-
„ te , o non percepite , íimili a quelle che 
•5? fi percepifeono . Refta dunque, che fe ab-
3, biamo all ' intut to qualche cognizione del-
3, le cofe cfterne , i'abbiamo per mezzo del-
3, la ragione, la quale inferifee la lor eíl-
3, ftenza da quello ebe imraediatamente é 
„ apprefo col fenfo. Ma come m t i la ra-
„ gione c' indurra a credere Tefiftenza de' cor-
3, p i fuori della mente, quando i partigia-
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ni ñeífi della materia negano , che" vi fía 

„ alcuna neceífaria corneífione ira eífi e }e 
3, noftre idee ? Infam iinivtríalmente vie-
3, ne accordato , « quello che fuccede ne' 
3, fogni, nelle íreneüe, ne'deiirj, nell'efla-

fi &c. n' é una prova inciuttabíle , che 
•a, noi poífiamo venire toccbi da tutte le idee 
3, che ora abbiamo , benche non vi foífero 
5, corpi efiíienti fuori , fomiglianti ad eííe. 
3, Quindi é evidente, che laíuppoíizione di 
„ corpi eftenori non é neceífaria, per la pro-
,, duzion delle noíire idee. ** Principj dell1 
umana Cognizione , di Berkeley , pag. 59. 
„ Quand'anche concediamo a' Matcriahíli i 

loro corpi efterni 9 cgüno di lor propria 
„ confeífione, non vanno gia piu di noi a 
„ tiro di conofeere come fi producano le 
„ idee ; imperocche eglino ficííi fi confeífano 
, , incapaci di comprendere i o quale maniera 
„ un corpo poífa adoperare fopra uno fpir i to , 
3, o come fia poílibilc, che egli imprima al-
3, cuna idea nel'a mente . Quindi é , chela 

produzione delle idee o íenfazioni , neila 
„ noííra mente, non pub eííe re una ragio-
,, ne per cui íuppor d. bbiamo de1 corpi , o 
3, delle follanze corporCe , imperocche cib é 
„ ineípücabÜe egualmente con, o íenza la 
3 , fuppofizione. In fomma \ benché vi fof-
,, ferp de' -í-orp/ efterni , é impoíiibiie che 
„ noi mai veniííímo a conofcerlo, efe non 
•3, ve ne foífero, aremmo la fteííacagione di 
, , peníare che vi fono, la quale ora abbia-
3, mo, " Id . ibid* pag. 60. ó 1, 

„ Provate, fe potete concepire , che fia 
3 , poífibile , cíf ftere fuori della mente , o 
„ non percepito , un fuono, una figura , un 
,, movimento, un colore &c. Se voi potete 
„ fol concepire, eífer poífibile, che una fo-
3, fianza eftefa, e movibile, od in genérale 
„ qualunque altra idea, efifta altrimenti , 
•3, che nello fpirito che la percepiíce; io fa-
„ rb pronto a cedervi la caufa. ** Id. ibid. 
p. 63. "Porta il pregio di rifiettere un po-

„ co fopra i motivi che induífer gü uomini 
„ a fupporre I ' efifienza della íoftanza mate-
„ riale; affinché cosí , vedendo ceííare via 
, , via e fvanire cotefti m o t i v i , ci rimoviam 
„ dall'aííenfo fondato fopra di eífi „ Primie-
„ ramente dunque fi pensb , che i l colo-

re, la figura, i l m t t o , e le altre qualita 
„ fenfibili, realmente efifteífero fuori della 
3, mente; e per quefta cagione fembrb nc-
3, ceífario i l fupporre qualche fubjlmtum 

a) non, 
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M non penfaníe, o qualche foflanta, incui 

efifteííero, imperocché non fi potea con-
5, cepíre che fuffifteffcro di per sé . In ap-
„ preíTo, col proceder del tempo, effendo-
„ fi gli uomini convint í , che i colorí , i 
„ ílioni , e le altre fccondarie qualita fen-
„ fibill non aveano efiíienza fuori della 
„ mente ; fu fveftito di queüe qualita i l 
„ / « ^ ^ « O T , lafciandogli folo le primarle, 
}, cioé la figura, i l moto , &c. che tutta-
„ via furono concepite eóftere fuor della 
„ mente, e per confeguenza aver' uopo di 
„ un foftegno materiale . Ma avendo mo-
„ ftrato di fopra, che niuna anche di que-
„ fte, éfifter pub in altra guifa che in uno 
„ fpirito, o in una mente, che le appren-
„ de , ne fiegue , che non abbiamo ormai 
„ piu ragione alcuna di fupporre 1'effere del-
„ la materia. „ Id.ibid, p. 118. 119. Vedi 
QUALITA ; Vedi puré ESISTENZA , ed 
ESTERNO ( mondo ) . 

I n quanto a colorí de'CoRPI, fa vedere i l 
Signor Ifacco Neuton , che i corpí appari-
fcono di querto o di quel colore ; fecondo 
che fono dlfpofti a riflettere piü copiofamen-
te i raggi della luce originalmente dotati di 
tai colorí . Vedi LUCE, e COLORE. 

Ma le particolari coílituzioni , o circo-
flanze, nelle quali riflettono alcuni raggi piu 
copioíamente che altri , redaño ancora da 
fcopriríl. Alcune pero delle leggt edellecir-
coftanze di c ib , egli ce le da nelle feguenti 
propofizioni. 

1. Quelle fuperfizie de' corpi trafparenti, r i 
flettono la maggior quantita di luce, che han-
no i l maggior potere di refrangere , c ioé, che 
fono fra mezzi o paffano mezzi, i quali fom-
mamente differifcono nelle ior rifpettive den-
fita: e ne'confini di mezzi egualmente r i -
frangenti, non v i é rifleííione . 2. Le meno-
me partí di quafi tut t i i corpi naturali , fo
no in qualche grado trafparenti; e 1' opacita 
di que' corpi, proviene dalla moltitudioe di 
rifleíiioni cagionate nelle loro partí interne. 

Vedi OPACITA' , &c. 3.Tra le partí dci 
corpi opachi e colorati vi fono molti fpaz;, 
o vuot í , o písni di mezzi di deníita, dif-
fercati i come 1'acqua tra i corpufcoli t in-
gcnti , ond'é impregnaío un liquore, 1'aria 
tra i ;;!obuli aquei che coftituifcono le nu-
vole, o le nebbie : e fino gl i fpazj vuoti 
e d'aria e d'acq'ia, tra le parti át1 corpi du-
r i , non fono totalmente vuoti diqualunque 
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roHanza. Vedi Mezzo. 4. Le partí de'cop-
pi ed i loro interftiz;, debbono effere meno 
che di una groífezza definita , per diventare 
opachi e colorati. 5. Le parti trafparenti 

corpi y fecondo le lor raolídiverfe, riflet
tono raggi d'un colore, e trafmettonoquel-
H di un altro, per la fleífa ragione che fot-
t i l i lamine, o bollicelle riflettono , o tras-
mcttono que' raggi •, e queflo par che fia i l 
fondamentc di ogni loro colore . Vedi CO
LORE . Le parti de* corpi ^ delle quali dipen-
dono i lor colori , fono piü denfe che i l mez
zo che pervade i loro interfiizj , 7. La 
groífezza delle parti componenti de'¿or/?/na
turali , pub congetturarfi e dedurfi dai lor 
colori: attefo quefio principio, che un cor-
pufcolo trafparente, della fleíía groííezza e 
denfita di una lamina , porge í' íñeííb colo
re. 8. La caufa della rifleííione de'raggi, 
é l 'urtar della luce fopra parti folide o ira-
pervie de' corpi, come d' ordinario vien cre-
duto. Vedi RIFLESSIONE. 9. I corpi riflet-* 
tono e rifrangono la luce , per una e ¡a 
fleíía potenza variamente efercitata, in va
ríe circoflanze . Vedi REFRAZIONE ; vedi 
anche LUCE, RAGGIO, & C . 

I CORPI fi divídono in animati ed ina-
nimati ¡ c ioé , in quelli che fono informa-
ti da un'anima, e quelli che non lo fono; 
ovvero quelli che hanno v i t a , e quelli che 
non 1'hanno. Vedi V I T A , &c. 

Alcuni confiderano i corpi , o come na' 
turali e fenfibili ; »cioé formati da cagioni 
fifiche , e veftiti di fifiche qualita : ( nel 
qual fenfo, i l corpa fa l'oggetto della Fiíi-
ca. Vedi FÍSICA ) o , come intelkttuali e 
quantitativi, in genere o in aftratto; e fe
condo le tre dimenfioni ; nel qual fenfo , 
i l corpa fa i l foggetto della Geometr ía . Ve
di GEOMETRÍA . 

Alcalini CORPI . Vedi ALCALINO. 
Confiflemi CORPI . Vedi CONSISTENTE . 
Elaflici CORPI. Vedi ELÁSTICO. 
Fij f i CORPI . Vedi Frsso. 
Eterogenei COKVI . Vedi ETEROGENEO. 
Atmosfera de COKVI . Vedi ATMOSFERA. 
Difcefa de COKVI . Vedi DISCESA. 
Mercurio ¿ k ' C O R P I . Vedi MERCURIO. 
CORPO, in riguardo agli an imal í , fi ufa 

in oppofizione con anima : cioé , per quel-
la parte dell' anímale , ch 'é compoíla d'of-
fa, di mufcoli , di canali, d í fugh i , di ner-
vi &c . Vedi A N I M A . 

Nel 
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Nel qua^ ^n^0 > ^ 0̂,'•/'0 ^ ^ fo§getto 

Anatomía comparativa. Vedi ANATOMÍA , 
e COMPARATIVO, , ] 

/ / CoRpo umari0 confiderato in ordine ai 
varj tf50^ volontarÍ ch' egli é capace d'efe-

ujfe, é un aggregato d'un infinito nume-
yo di leve , tirate per mezzo di corde : e 
{e é confiderato in riguardo ai moti dei 
fluidi, ch'egli contiene, egli é unaltro ag
gregato d1 infiniti tubi , e macchine idrau-
liche • Finalmente , fe é confiderato in r i 
guardo alia generazione di coteñi raedefi-
mi fluidi, egli é un aitro cumulo infinito 
d' iníírumenti e di vafi chimici ; come fel-
t r i , alembichi, recipienti , ferpentine, &c. 
ed i l tutto é un comporto , che folo am-
mirare poffiamo , e la di cui maggior par
te fi fottrae alia noftra fleífa ammirazione. 
I I principale apparato chimico in tutto i l 
corpo , é quello ñupendo laboratorio del ce
rebro ; in eífo , quel preziofo eftratto, che 
fi denomina fpiriti animali , 1' único mate
rial motore dell'intera fabbrica, feparafi dal 
fangue • Vedi CERVELLO , SPIRITI , SAN-
GUE , CUORE , &c. 

Nella macchina del corpo anímale , quei 
che fi attengono alia dottrina della tritura-
zione , vogliono che i l cerebro faccia l'ufizio 
deü'aíTe o trave d'un torchio , i i cuore quello 
di uno ñantuffo, i polmoni di mantici , la 
bocea di una macina, e i denti di peílelli *, 
lo flomaco di un torchio, gf inteftini di un 
ferbatoio, i vafi di colatoi, e 1'aria di pefo 
o molla, che fa andaré la macchina . Vedi 
TRITURAZIONE , DIGESTIONE, &C. 

Rohault oíferva , che i ' anima non é la 
forma del corpo umano , come aííerifcono i 
Peripatetici. Tanto é lungi che la vita aní
male dipenda dali' anima , per la ragione 
ch' eífa vita ceífa , quando i ' anima é fe pa
rata ; che al contrario i l continuare che fa 
1' anima a fiar nel corpo , dipende intiera-
raente dallo ñato del corpa ; quella non ab-
bandonando mai queflo, finché non é inter-
rottalafua econoraia, od i l fuo ordine. Vedi 
FORMA, &c. 

I Cartefiani foíkngono che T anima ed i l 
corpo fono troppo fproporzionati tra loro , 
perché dir fí poífa , che i penfieri o le idee 
dell'anima fien cagionati da'moti de l íw^o , 
e viceverfa : laonde , i ior moti reciprochi 
non potendo eíTere la caufa diretta dell' une 
e degli altri , fono únicamente tenuti per 
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una occafione , o per una caufa occafiona-
le . Dio , per occafione del movimento di 
un corpa, imprime un' idea, od una fenfa-
zione nell' anima ; e per occafione d' una 
idea dell' anima, comunica un movimento 
al corpo ; per confeguenza Dio é 1' único agen
te in tutto i l comraercio, o corrifpondenza 
tra 1'anima e i l corpo. Vedi CAUSA, CAR
TESIANO, &c , 

I Medici dividono i l corpo in fol id i , e flui
di : Come puré in ventri o cavitadi , cioc 
i l capo, i l torace, edil baífo ventre. Vedi 
VENTEE, CAPO, T O R A C E . 

I I reflo del corpo é chiamato da loro, mem-
bri , od eflremitadi . Vedi PARTE , M E M -
BRO, EsTREMITA . 

Facolta del CORPO. Vedi 1' articolo PA
CO LT A . 

CORPO, Corpus) s applica parimenti da-
gli anatomici a diverfe peculiari parti della 
fabbrica anímale . Come i l corpa callofo del 
cervello, i corpi cavernofi ofpongioíi del pe
ne &c. Vedi CORPUS callofum, CORPORA 
cavernofa &c. 

CORPO nticulare , Vedi 1' articolo RETI -
CULARE. 

CORPO in Geomet r ía , dinota rifteíío che 
folido. Vedi SOLIDO . 

I CORPI ^ ^ / ¿ z r i o Platonici fono quelfi , 
che hanno tut t i i loro lati , angoli e piani 
fimili ed eguali . D i queñi ve ne fono fo-
lamente cinque : i l tetrahedron , che con
fía di quattro angoli; 1' oñahedron , di ot-
to ; T icofahedron , di venti ; i l dodecahe-
dron , di dodici pentagoni j ed i l cubo di 
fei quadrati, Vedi RECOLARE , I R REGOLA-
RE , PLATÓNICO. 

CORPO in legge , Un uomo dicefi che fía 
obbligato o tenuto in corpore e in bonis ; cioé 
ch' egli ha da rimanere in prigione, in difetto 
di pagamento. 

I n Francia , per un Desreto del 1667 , 
íut te le retenzioni della perfona o corpa , 
per debiti civi l i , fono nulle dopo quattro 
mefi , quando le fomme non eccedano due-
cento l i re . 

Una donna , benché pet altr i conti non 
poífa impegnare la fuá períona fe non per 
íuo mari to , pub pero eífere prefa per i l cor~ 
po, quando proraove ed inoltra un feparato 
commercio, 

CORPO, nella guerra, fignifica un aggre
gato , o adunamento di forze di Cavalleria 

G g e Fan-
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cFanteria unite, e che marciano fóttoqual-
che Capo. 

U n ' armata, ordinata o fchierata in for
ma di battaglia , é divifa in tre corpi ; la 
vanguardia , la retroguardia , ed il cor/w prin-
cipale i queft' ultimo ordinariamente é i l 
poño del Genérale. Vedi CORPO , ed AR
M A T A . 

CORPO ¿ i riferva. Vedi RISERVA. 
CORPORA cavernofa, nella Notomia , 

due corpi fpugnofi , chiamati puré corpora 
nervofa) e corpora fpongiofa. Vedi CAVER
NOSA Corpora, &c . 

CORPORA o l ivaría . Vedi OLIVARÍACor-
pora. 

CORPORA Pyramtdalia , fono due protu-
beranze della parte di fotto del cerebello , cir-
ca un pollice lunghe; cosí chiamate dalla lo
ro rafíomiglianza ad una pirámide . VediCE-
REBELLUM . 

CORPORA firiata^ due protuberanze delle 
gambe ( aura ) della medulla oblongata. Vedi 
MEDULL A oblongata. 

CORPORA babeas . Vedi 1' articolo H A -
EEAS . 

C O R P O R A L E , é un termine antico eo 
clefiaftico, che fignifíca i l facro panno lino 
diftefo fotto i l cálice nell 'Eucari í l ia , e nella 
MeíTa, perché vi fi ricevano i fragmenti del 
pane, fe avvienche caggiano. 

Alcuni dicono , che fu i l Pontefice Eufe-
bio , che primo comando P ufo del Cor/w¿?/(? ,* 
altri Taícrivono a S. Silveflro . V i f u i l c o f l u -
roe di portare de' Ccrporali con qualche folen-
n i t a , dove eranfi accefí de'fuochi , ealzarli 
contro le fiammc, per eftinguerle . Filippo 
diComines dice che i l Papa fece a Lodovico 
X I . un regalo de! CorpoiWe, fopra'1 quaie S. 
Pietro cantbMeíTa. 

C O R P O R A T A Comea. Vedi CONTEA . 
C O R P O R A T I O N , chegl'Italiani direb-

bono comuníta , é un corpo poíitico , o incor-
porato , cioé i diverfi membri de! quale fono 
formati in un corpo; ed hanno diritto e l i tó
lo di venderé, comprare, concederé, avere 
un figillo comune , intentare azioni, ed ef-
fere provocati &c . nella lor comune capacita. 
Vedi INCORPORATO . 

I n tre maniere fi pub formare una íimil Co-
inunitíi y cioé per prefcrizione , per lettere 
patenti, e per atto del Parlamento. 

Le Corporazioni fono o Ecclefiafliche , o 
Laichc . L ' Ecclefiafliche fono o regolari co-
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me badie, priorati, capitoli , &c . o feedart 
come Vefcovati, Decanati, Arcidiaconati, 
Parocchie , &c. alie quaü aggiugneremo le 
Univeríka , i Collegj , g!i Ofpitali . Vedi 
ABBAZIA , PRIORATO , CAPITOLO &C. C 
vedi puré OSPITALE , &c. Laiche , come 
quelle delle ci t ta , de' borghi , de' caftelli , 
de' Maggiorat i , de' Balliaggi , delle Com-
pagnie, oComunita dicommercio &c . Ve
di COMPAGNIA, &C. 

I n oltre una Corporazione é o [ola , o un 
aggregato di molte ; queft'ultime fichiama-
no da' giurifti , Collegj . Vedi COLLEGIO ; 
vedi puré COMUNITA* . 

CORPOREO. Vedi 1'articolo INCORPÓ
REO . 

CORPOREE qualitci. Vedi l'articolo QUA-
LITA' . 

CORPOREITA* , la qualita di quel che 
é Corpóreo) od ha corpo; o che lo coñitui-
fce o lo denomina tale. Vedi SOSTANZA , q 
CORPO. 

La Corporeita di D i o , fu 1' error capitale 
degli Antropomoríni . Alcuni Autor! rira-
proverano a Ter tulüano fl'ammettere Cor/jo-
reita in D i o ; ma é manifeílo, che per Cor
po egli non intende fe non foflanza . Vedi 
ANTROPOMORFITI • 

I Maomettani rimproverano a'Samaritani 
oggidi , la credenza dellaCor/wf/V^ di D i o . 
M o l t i degli antichi credevano la Corporehh 
degli Angeli. Vedi ANGELO. 

Forma di CORPOREITA1. Vedi 1' articolo 
FORMA . 

C O R P O R I F I C A Z I O N E , nella Chimi-
ca , é 1'operazione di rimettere gli fpiriti 
nel medefimo corpo, o almeno in un corpo 
a un di preífo i l medefimo con quello che 
avevano avanti la loro fpiritualizzazione . 
Vedi SPIRITO. 

C O R P U L E N Z A , in Medicina, h lo íla-
to d'unaperfona troppo aggravatadi carne, 
e di graífo. Vedi CARNE e GRASSO . 

La Corpulenza coincide con quella che da' 
Medid é chiamata obefitas ^ e da noi popo-
larmente fatnefs , graífezza . 

Etmullero ladefinifee per un crefeimento 
si del ventre , come degli arti o membri, 
che impedifee le azioni del corpo, e princi
palmente difficolta i l moto ed i lrefpiro. 

La Corpulenza , o grajfezza , oíTerva ¡1 
Boeravio, che non confifte ne'foüdi del cor
po accrefeiuti, ma nella diílenfione de'me-

defi-
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defimi ad nn maggior grado , per I ' abbon-
áanza degü uraori raccolti in eíTi . Vedi 
SOLIDO i &c. _ 

La Corpulenza ) o grajjezza, proviene da 
yn fangue laudabile, copiofo, oleofo , dol-
ce, che contiene men della fuá p o m o n e d í 
fale. 

Una tale coftituzione fangue , eíTendo 
cagion d' una debole fermentazione , n' av-
viene che fi confumi meno di quel che fifa 
e raccoglie ; la l imfa, che probabümente é 
la materia della nutrizione, preferva la fuá 
coníiíienza vifcida piu a lungo ; e con tal 
mezzo ña aítaccata piü abbondantemente al
ie djverfe partí del corpo . S'aggiugne che 
íi fepara psü grafio del fangue, di quel che 
poíía eífere ben depofitato nelle celle adipo-
fe . D i qui é che i l corpo crefcc confidera-
bilrnente, e le parti alie volte diflendonfi 
in una tnaíía moílruofa. 

La Corpulenza vien promcíía da ogni co
fa che tempera e addolcifce i l fangue, e lo 
rende meno acre e falino: quá han relazio-
ne i l non fare efercizio, né moto, una v i 
ta oziofa , fonno foverchio , cibi nutrit ivi 
&c. E* impedita, o rimoífa all' incontro , 
da cagioni di genio oppofto ; e particolar-
mente dali' ufo di cibi faüni ed acidi, e da 
bevande fimili . La Corpulenza é occafione 
di diverfe malattie , e particolarmente dell' 
apopleffia. Tenevafi per infame appreíTogli 
antichi Lacedemoni. 

Etmullcro afFerma, che non v 'é miglior 
rimedio contro 1' ecceííiva graíTezza, che V 
acetum fcilliticum . 

Borelli raccomanda i l mafticar tabacco ; 
Etmullero lo difconfiglia , per timore che 
non ne provenga un altro male , cioé la 
Confunzione o Tabe. 

Sennerto fa menzione d 'unuomo, ilqua-
3e pefava feicento l i re ; e d1 una donna di 
56 anni che ne pefava 450. Chiapin Vi te l -
l i , Marche fe di Gerona fa mofo Genérale 
Spagnuolo nel fuo tempo , da un'ecceíTiva 
Corpulenza ^ dicefi che fi fofle ridotto col bc-
re aceto, a tal grado di magrezza, che po-
teva fpiegare la fuá pelle diverfe volte attor-
no di sé . 

CORPUS, corpo in Notomia , s'applicaa 
diverfe parti della ftruttura anímale \ come 
'Corpus callofum, Corpus glandulofum , Cor
pus miculare &c. Vedi CORPO , e COR-
POR A . 

COR 
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r CORPUS callofum, é la parte fupcriore , 
che copre i due laterali ventricoli del cer-
vello, che vedcfi imraediate fotto i l procef-
fo della dura mater fott' alia profondita di 
tutee le circonvoluzioni ; c ch ' é formata 
mercé l'unione delle fibbre medullari di cia-
fcun lato . Vedi CERVELLO . 

CORPUS cavernofum urethres. Vedi C A -
VERNOSUM . 

CORPUS glandulofum. Vedi PRÓSTATA. 
CORPUS pampiniforme . Vedi 1' articolo 

PAMPINIFORME . 
CORPUSpyramidale. Vedi PYRAMIDALE . 
CORPUS reticulare . Vedi RETICULARE 

Corpus. 
CORPUS, é voce ancora ufata in materic 

di erudizione, per fignificare diverfe opere 
della ftefifa natura , raccolte e légate in 
fierne . 

Graziano fece una raccolta dei Canoni 
della Chiefa ; chiamata Corpus Canonum . 
Vedi CAÑONE . 

I I Corpus della Legge civile é comporto 
del Digefto, del Códice dell 'Inftituta. Ve
di C I V I L E Legge. Vedi puré CÓDICE , e D I -
GESTO . 

Abbiamo parimenti un Corpus de' Poeti 
Greci ; ed un altro de'Poeti L a t i n i . Vedi 
CORPO . 

CORPUS cum caufa , in Legge, ¿ uno ferit-
to che efee dalla Cancellería, diretto atrás* 
ferire i l corpo e la memoria, o ricordo toe-
cante la caufa di quaidic nomo da ' feguiríi 
dopo una fentenza , per debito , nd banco 
o tribunale de! Re &c. acciocché ftia 11 , 
fino che ha fodidí^fatto alia fentenza. 

CORPUS cepi. Vedi CEPI . 
CORPUS h á k u s . Vedi BABEAS. 
CORPUSCOLO , n Filie a , diminutivo 

di Corpus, e l i ufa per eíprimere le parti 
minute , e le particeHe ehe eoílituifeono i 
corpi natural! .* Vedi PARTICFLLA e CORPO . 

I Corpuícoli fono preíTo che la ileíTa cofa 
che quello che gli ant'chi chiamarono ato-
m i ; e differifeono si da' principj elementa-
rj ed hypoíiatici de 'Chimici , come dalla 
materia íottile de' Cartefiani. Vedi ATOMO > 
PRINCIPIO, M A T E R I A &c. 

I I Sig. Ifacco Neuton addita un método 
di determinare le moli de' CorpufcoU , de* 
quai conftano le particelle componenti i cor
pi naturali , dai loro colorí. Vedi COLORE. 

CORPUSCOLARE filofofia, é quello fchc-
G g 2 ma, 
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aia , o fiílema di Fifica , nel quale i fcno-
meni de' corpi fonofpiegati, col moto, cotí 
la quiete , con la pofizione , e teflura de' 
minut i Corpufcoli , od atomi], de' quali ion 
compoíU i corpi. Vedi ATOMISTI , € FÍ
S I C A . 

La Filofofia Corpufcolare, che ora fiorlíce 
fotto i l titolo di Filofofia meccantca, e anti-
chiffima . Leucippo e Democríto furono i 
pr imi che la iníegnarono nella Grecia i da 
effi Epicuro la ricevette , e jt* accrebbe, a 
tal che coU* andar del tempo ellavennea de-
nominarfi da .lui , e fu chiamata Filofofia 
Epicúrea. Vedi EPICÚREO. 

Leucippo dicefi, in ol t re , averia ricevu-
ta da Mocho, FiíiologiíUFenicio , avanti i l 
íempo della Guerra Troiana, ed i l primo 
che filoíbío iatorno agli atomi: benché Ga-
l e , che fa venire t ima la Filofofia profana 
dalla Filofofia facra ne'libri d i M o s é , fia d' 
epinione che ne abbia per avventura Leucip
po prefa 1' idea , e la nozione dalla üoria 
mofaica della formazion deli'uomo dalla pol-
vere della térra . 

l a fatti Cafaubono crede che Moxos , o 
Mo^of fia i l nome di un uomo d i T i t o , che 
tra i fuoi compatrioti era chiamato FIWO 
Mofche j o fecondo i l método di ferivere , 
«he allora íi ufava, Mofes: dal che fi con-
gettura[che i l Mofcbe, o Mofchus, de 'Tir j 
«ra infatti i l Mosé degli Ebrei. 

Quedo feorgiarao eífere i l fentimento di 
Seldeno, di Arcerio &c . Ma la opinioae di 
Bocharto é piu probabile; egü con 1'autori-
ta di Pofidonio e d ' a l t r i , prende Mofcho per 
l i r i abítatore di Sidone, e crede che la fuá 
Filofofia non foffe altro che una ftoria fiíio-
iogica o naturale della Creazione. 

Dopo Epicuro , la Filofofia corpufcolare 
cedette i l paífo alia peripatética , la quale 
diventb i l fiñeraa popolare . Vedi PERIPA
T É T I C O . 

COSÍ , in luogo degli a tomi , furono in-
írodotte le forme, le qualita fpecifiche, e 
foñanzial i , le fimpatie &c. lo che tenne a 
bada i l mondo, fin al tempo in cui GaíTen-
do , Charleton, Defcartes, Boyle, Neuton , 
ed altri rintracciarono , e ravvivarono T ipo-
t t ñ Corpufcolare; che oggidi é diventata la 
bafe della Filofofia raeccanica e fperimenta-
le . Vedi MECCANICO , ESPERIMENTALE , 
e NEUTONIANO. 

I I Sig. Boyle riduce i principj della F t 
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lofofia Corpufcolare ai quattro capi feguew-
t i . 

i0 . Che vi é una fola materia caítolica 
od univerfale , che é una fofianza efiefa , 
impenetrabile, e divifibile, comune a tu t t i 
i corpi, e capacc di tutte le forme . Vedi 
MATERIA . 

I I Sig. Ifacco Neuton da un bel rifalto , 
ed una fpiega fottiliííima a quefio Io. capo 
della Filofofia corpufcolare. " Ben confide-
„ rate tutte le cofe, dice quefio grande Au-
5, tore, pare a me probabile, che D i o , 
„ principio , creb la materia in particellc 
„ folide, dure, impenetrabili , mob i l i ; d i 
„ quelle moli e figure , e con quelle altrc 
„ proprieta , che vi fi confacevano al fine 
%) per lo quale ei la formo: cchequc í lepr i -
„ mitive particelle, eífendo folide, fono in-
j , comparabilmcnte piu dure, chealcunode1 
„ corpi fenfíbili porofi compoíH d ie í fe ; an-
„ zi cosí dure , che non fi rompono mai 
n in pezzi: niun altro potere eífendo capa-
„ ce di dividere queilo che Iddio ha fatto 
5, uno nelia prima creazione. Finché queíli 
3, Cor^/fo/ / ref lanointer i , poífon comporre 
3, de'corpi d'una medefíma natura e teílura 

in tu t t i i fecoli : ma fe fi ícioglieffero o 
rorapeífero in pezzi, la natura delle co
fe , che da effi dipende, fi cambierebise: 
i'acqua e la t é r r a , comporte di vecchie 
e logore particelle, e di frammenti di}ei-
fe , non farebbono della fteífa natura e 
teílura adeífo , che 1' acqua e la térra 

V compoíle d' intere particelle al princi-
33 pió . E percio , affinché la natura fia 
„ durevole e cortante, i cambiamentidelle 
„. cofe corporee fon da afcrivsrü foltanta 
,, alie varié feparazioni, ed alie nuove af-
„ fociasioní di querti pexmanenti corpu^ 
33 feoli . " Optica. 

2o. Che quefta materia, per formare la. 
grande varieta de'corpi naturali, deve ave-
re moto, in alcune, od in tutte le fue par
tí aííegnabili ; e che quefto moto fu dato-
alia materia da Dio Creatore di tutte le 
cofe :¡ ed ha tutte le forte di direzioni e 
tendenze. 

" Querti corpufcoli , dice i l Neuton ^ 
3, hanno non folamentej la forza , o vis 
,r inertise , accompagnata da q.uelie ieggi 
„ paüive di moto che] naturalmente tifiwf 
„ taño da quefta forza ; ma di piíi fo» 
n m o ^ da certiattiviprincip)-, coraequel-

« lo. 
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lo della gravita , e quello che cagiona la 

fermentazione , e la coefione de'corpi. „ 
Vedi MOTO , GRAVITA^ , FERMENTAZIO
N E , &C' 

^o. Che la materia debbe altresi eíTerc at-
tu3ímente divifa,in pa r t í ; e ciafcunadique
l e primitive particelle, fragmenti , od ato-
m i di materia , aver debbe la fuá propria 
magnitudine, figura e forma. 

4o. Che quefte particelle di mole e di for
ma diverfa, hanno difftrenti ordini , pofi-
z ion i , fituazioni, e pofiture; dal che forge 
e diriva tutta la varieta de' corpi compofti. 
Vedi MECCANICO . 

C O R R E L A T I V O , una cofa oppofta ad 
un altra in una certa rdazione. Vedi RE
LATIVO . 

C o s í , Padre e Figlíuolo tonoCorrelativi, 
pater & filiux fibi mutuo refpondent. Luce ed 
ofcurita, moto e quiete, fono termini Cíjr-
relativi ed oppoüi . 

C O R R E T T I V I , nella Medicina , fono 
quegli ingredienti in una compofizione, che 
difendono dalle dannofe qualua d 'al tr í in
gredienti , o che ne minoran la forza. Ve
di CORREZIONE. 

C o s í , i fali liíTiviofi rimovono le molerte 
vellicazioni de'purganti refíoofi, con divide-
re le loro particelle, ed impediré le loro ade-
íioni alie mcmbrane inteílinali , con che quai-
che volta occafionano gravi termini di ven-
tre í c cosí gli aromati, ed i femi carmina-
t i v i ancora, ajutano alia piíi facileoperazio-
ne di alcuni caratteri, con dileguare le rac-
colte de' flati. 

Nel fare altresi una Medicina, quelle co-
fe fon chiamate Corrcttivi , che diílruggono 
o fminuifcono una qualita in eífa, che non 
íi potrebbe altrimenti impediré : cosí , la 
trementina ÍI pub chiaraare i l CorrettivoátW! 
argento vivo , perocché diftrugge la fuá 
fiulíilita, c lo fa pero capace di miñura : 
e cosí lo fpirito jettificato di vino rompe 
o fpunta gli acurai degli acidi , cosí che 
i¡ fa diventare ficuri o buoni rimedj , ch* 
eran prima dif t rut t ivi . 

C O R R E Z I O N E , nella í lampa, é l ' a t ío 
di levar via gli errori in un'opera : od é 
ia iettura, che i l m a í k o , od in fuo luogo 
i l correttore da alie prime pro^e, per ad-
d i ta re, fegnare , ed emendare gli errori , 
acciocché fiano rettificati, fu le forme, daí 
comnofitore . Vedi STAMPARE. 
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Le correzloní fono poñe nel margine di 

ciafcuna pagina, a dritta in faccia alia riga 
dove trovaníi gli errori. Si ufano difFerentl 
caratteri per efprimere difieren t i Corrca/W , 
v. gr. D , o d dele , con che s' addita qual-
che cofa da fcancellarfi, o lafciarfi fuori . 
Quando fi ha da inferiré qualche cofa , i l 
luogo é fcgnato nella riga con un cappelkt-
to s, e I ' inferzione aggiugnefi nei margine. 
Quando una parola , una filiaba, ¿kc. deb
be alterarfi , ella fi erade dalla prova, equel-
la che va in vece fuá , fi fcrive nel margi
ne , fempre oífervando che fe vi fono di-
veríe correzioni nella medefima riga, íi fe-
panno con piccole sbarre , o pun t i , ( . Se 
é ommeífo uno fpazio , i l fuo luogo é i n -
dicato con un cappelietto, e la cofa efpref-

fa nel margine coa > ^ . Se una lettera 

é inverfa, lo fi efpríme ful margine con ^ m 

Se qualche cofa é trafportata , fegnafi cos^ 
Le piü brevi fono- ls \ pazzie \ migliori , cio^ 
Le piü brevi pazzie fono le migliori : e ne 
margine fi aggiugne ir in un circolo. Se íi 
hanno da mutare i caratteri tondi in corfi-
v i , o viceverfa, tirafi una linea fottod'efil 
cosí, ed i l corfivo, o i l tondo aggiugnefi nel 
margine. Vedi CORREZIONE. 

CORREZIONE, in Rettorica, é una fígu-
gura, con la quale una perfona commoífa , 
teniendo di non avere efpreífo plenamente o 
fortemente abbaílanza una cofa , la rivoca 
indietro, o la ritratta, diremcosi, con una 
frafe piü forte , e corregge Terrores. Vedi 
EPANORTHOSIS. 

CORREZIONE, in farmacia, é qualificare 
un medicamento per modérame la troppo 
grande violenza nella fuá azione ; come 
quando i l vetro d' antimonio é calcinato 
con un poco di falnitro : ovvero per i m 
pediré che non cagioni qualche difordine 
nel corpo ; come quando i l fale di tártaro 
é difciolto in un'infufione di fena, per i m 
pediré che non cagioni dolori di ventre. 

C O R R I V A L E , é un termine relativo 9 
che originalmente Ggnifica una perfona che 
ha dirivata dell' acqua dalla fieífa fonte , 
con un altro , per via di qualche canale 
comune , che la trafportb fin alie maní d* 
ambedue, e che diventb Toccafione di fpef-
fe con tefe. 

D i qua , la parola fiefla fi venne ad 
ufa-
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ufare per coloro che fomentano le medeíime 
pretenfioni; o fía per la gloria, onell'amo-
re , o í imil i ; ma i i coñume ha accorciato la 
voce , ed oggi fi pronuncia e fi fcrive rivale. 

C O R R O B O R A N T I . Vedi FORTIFI-
C A N T I . 

C O R R O B O R A T I V O , in Medicina,una 
cofa che aecrefce forza, o che da nuova forza. 
Vedi FORTIFICANTE. 

La parola é parimenti applicata fpeíío 3 
quelle medicine che fon d1 ufo in certe fiac-
chezze paríicolari \ come nel flúor albus , 
nelle gonorree &c. T a l i fono i terebinti , 
¿kc. T u t d i Cardiaci fono corroborativi . 
Vedi CARDIACO. 

C O R R O S I O N E , é l 'atto di corrodere , 
o mangiar vía , a poco a poco, e fciogüere 
la continuita delle parti de'corpi. 

Gl i acidi corrodono la maggior parte de* 
corpi naturali; e l ' arfenico uccide idamen
te perché corrods gl ' inteftini colle fue aeri , 
€d aguzze pardcelle. Vedi ARSÉNICO, Ve-
XENO, &C. 

La conoftcne é termine ufato nella Chimi
ca , nella Medicina, e nella Fiíofofia natú
fale ; dove corrifponde ad una fpezie par-
íicolare di diííoluz/one per via d^un men-
í h u o acido, o falino. Vedi DISSOLUZIONE . 

C16 che la conofime ha in sé di paríicola-
r e , é , che per ü piu é deñinata alia riío-
luzione der corpi i piu fortemente compat-
i i , come le oíTa , ed i metalli; cosí che i 
fnenflrui che v i s1 impiegano, ricercano un 
momento od una forza non ordinaria. 

Ora i liquori corrofivi, fía acidi od urino-
fi, non fono alero che fali diíciolti in poca 
iemma : eperb, queíH eíltmlo foüdi , e per 
confeguenza contenendo una quantita coníi-
derabile di materia, e vie piu fi attraggamj 
i ' u n l ' a l t ro , ¿ fono altresi piii attratti dal
le particelle del corpo che fi ha da diíTolve-
re . E ficcome le loro attrazioni a diílanze 
eguaü fono proporciónate alie loro maífe , 
eeteris p a ú b u s ; cosí quando i piu folidi cor
pi fon poíH in menftrui fal ini , Taítrazione 
é piu forte che in altre foluzioni; ed i 1 mo
t o , che é fempre proporzionale all5 attraz'io-
ne, piu violento. Vedi ATTRAZIONE. 

Quindi concepiamo fácilmente, come e 
perché fi caccino cotefti f a l i , quafi tante 
frecce, ne' pori de 'corpi , ed aprano e r i -
laffino la coefione d^efíi t per falda eh'ella 
fia. Vedi ACIDO, 

COR 
I n olíre conofeiamo,, che piu minute che 

fono le particelle de' menflrui, tanto pifj 
prefto penetrano, e con maggior forza: \\ 
moto prodotto dall' attrazione eífendo fem
pre i l piu grande ne' minori corpufeoli, e 
quafi nulla neT grandi. 

S^aggiugne a cib un altro vantaggio , 
ottenuto con quefta minutezza delle parti
celle, c i o é , che sTaccoüano piu da preíío 
al corpo che s'ha a difeiogliere , fenza di 
che, la forza attrattiva farebbe infenfibile. 
Qu ind i , i fa l i , che fciolti nell' acqua diffi-
cilmente toccheranno i metalli , fe unavol-
ta fi convertono infpi r i t i acidi, fácilmente 
penetreranno : imperocché nella diflillazio-
ne, non fojamente una maggior quantita d' 
acqua rimane , ma i corpi falini fono cosí 
minutamente r o t t i , e divifi dal fuoco, che 
fi rendono piíi prontamente capaci d' effere 
moffi da una forza attrattiva i e pero 
tal menñruo deñillato é moho piu efficace 
che alcun'altra foluzione di fale fatta cota 
1' acqua . Vedi MENSTRUUM . 

Sublimato di Mercurio CORROSIVO. Vedi 
MERCURIO . 

C O R R U G A T O R * fupenilii ^ é un mu-
fcolo che comincia dal canto grande deU* 
órbita deirocchio , e termina nella pelle 
verfo i l mezzo delle ciglia . Vedi l5 A r t i -
colo OCCHIO . 

* I I fuo nome dichiara i l fuo ufo; effen^ 
d& formato da con, e ruga ; quafi dé-
remmo che aggrinza, o corruga. 

Alcuni contano queño mufeolo folaraeo-
te come una prolungacione de' frontali . 

C O R R U P T I C U I J E , fetta di Eretici an-
t i c h i , che forfe dagli Eutichiani in Egi t to , 
verfo Panno 531 , lotto i l íuo capo, Seve
ro > pretefo Patriarca d'AleíFandria. 

La dottrina che l i contradiftingue, don
de eglino derivarono i l nome, fié, che i l 
corpo di Gesu Cr iño fofle corruttibde; che t 
Padri 1' avean detto e eonfeííato; e che ne
garlo era negare la verita della Paífione 
del noftro Salvatore. 

Dal í 'a l t ro canto, Giuliano d'Alicarnaf-
fo , Eutichiano, rifugiato, come Severo, ira 
Aleflandria , mantenea che i l Corpo di Ge-
síi Crifto era ñato fempre incorruttibile : che 
diré ch'egli era corruttibile, era un far di-
flinzione tra Gesíi Crifto ed il Verbo , e 
per confeguema ammettere díte nature m 
G e s í i Crifto. Vedi EUTICHIANI . 

I I 
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l í popólo d'AleíTandria era dlvífo tra le 

¿ue opioioni; ed i partigiani di Severo eran 
chiaroaíi corrupticola, q. d. adoratori di una 
cofa cornUtibile: talvolta eglino fnronode-
n0Itlinati cQnupt¿biles\ e gli adereníi di Giu-
liano incormptibiles , o phcintafiafla. — H 
Clero , e la podeftk fecolare favorivano i l 
primo ; i monaci ed i l popólo aderivano al 
íecondo. 

C O R R U T T I B I L E . Vedi l 'Art icolo I N -
CORRUTTIBILE . 

C O R R U Z I O N E , i ' eftinzion d' una cofa ; 
o T atto onde ella ceífa d' effere quello che 
era. 

Cosí i l legno dicefi effere conotto , quan-
do non vediamo che egli piü refti legno , 
ma troviam fuoco in fuá vece. E cosí l'ovo 
é conotto, quando ceífa d'eífer ovo , e tro-
viamo un puicino ia luogo í u o . — Quindi 
T aflioma Filofofico . Corruptio unius efi ge-
neratio alterius. 

La corruzione differifee dalla generazione, 
come due contrarj differifeono 1'un dalFal-
í r o . Vedi GENERAZIONE. 

Differifee daW alterazione come mi ñus a 
majori } o come una parte dal tutto ; di-
cendoíi effere una cofa alterata , quando non 
é cotanto eambiata , che ella non fi cono-
íca ) e quando riíiene ancora i l fuo antico 
nome , or ella perde T un e l 'altro con la 
conuzione. Vedi ALTERAZIONE. 

Ma íiccome nella generazione , non fi pro
duce cofa , che prima non eíiíkffe ; cosí 
nella conuzione , niente altro fi perde , fe 
non quella particolar modificazioné che co-
fíituiva la fuá forma, e la faceva effere del-
la tale fpezie. Vedi FORMA. 

I I Dottor Drake rende ragione della cor-
rnzione de' corpi anicnali e vegetabili cosí : 
„ I I principio della conuzione é per awen-
„ tura 1' ifteffo che nello flato di circola-
„ zione é i l principio della v i t a , vale adi-
5, re, 1'aria , che fi trova mefehiata in quan-

titadi confiderabili con tutte le forte di 
„ fluidi; cosí neceffaria alia vegetabile , co-
j , me alia vita animale. Ora queft' aria ha 
5, due mo t i , cioé un efpanfivo, per la fuá 
„ naturale claílicita, per cui comunicaquel 
„ moto inteftino che han tutt i i fughi , e 
% per cui le parti contenenti fono gradual-
„ mente eñefe e crefeono, ed un raotocir-
„ colatorio o progreffivo, che non gü éef-
» fenziale, ma é occafionato dalla refiQen-

C O P v 
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„ 7a delle parti folide di coteíH corpi, che 
„ 1' obbliga a prendere quel corfo che é piíi 
„ libero ed aperto , cd é per l i vafi degli 
„ animali e deile piante. —Ora queftocor-
„ fo effendo fermato , i l moto efpanfivo 
„ tuttor rimane, e continua ad agi ré , fin-
„ ché per gradi egli abbia cotanto fover-
,,, chiato i corpi includenti, che recafi ad un 
„ grado eguale d'efpanfione con l'aria efler-
„ na i lo che far non pub fenza diftruggere 
„ la teüura e la" continuita, od i l grado fpe-
„ cifico di coeíione di coteíii folidi : che é 
„ quel che noi chiamiamo//¿7ío di conuzione, 

„ Quefta qualita efpanfiva o diüruttiva 
„ deli'aria ne'corpi pub effere promoffa in 
„ due maniere, e percib ¡a conuzione effer 
„ accelerata in altrettante , cioé o con in-
„ debolire i l tono o la coeíione delle parti 
„ includenti, e si facilitare i l lavoroo To-
„ perazione deli 'aria; come i l cafo é quan-
„ do i l frutto é ammaecsto , che vediamo 
5, i v i conomperfl molto piü preflo che altro-

ve: o con eílendere la forza efpanfiva dell' 
aria fleffa, col calore, e con qualche al-

„ tra circoflanza cooperante ; e si ajutarla 
a vincere piü prefto la refiílenza . u Ve

di ARIA , ESPANSIONE , D I L A T A Z I O N E , 
&c . 

CORRUZIONE del fangue , nella legge , é 
un' infezione che fi attacca alio í t a t o d ' u n 
uomo, coníaminato ed incolpato di fellonia 
o tradimento, ed alia fuá difeendema . Ve
di T R A D I M E N T O , TREAZON. 

Iraperocché ficcorae egli perde tutto in 
riguardo al Principe od altro Signore del 
feudo , cosí la fuá progenie non pub eredi-
tare da lui , né da altro antenato permez-
zo di l u i : e fe egli era nobile , o gentü-
uorao, eg l i , ed i fuoi eredi fono refi igno-
bili &c . Vedi ESCHEAT. 

I I perdono del Re deputa o monda la cor' 
Yuzione del fangue in que'figliuoli che fono 
nati dopo i l perdono, non di quelli che fo
no nati avanti ; quefti u l t imi continuando 
ad effere incapaci d'ereditare la térra del 
loro padre , comprata avanti i l tempo del 
perdono. 

CORSA L E * , o Cor/aro, pirata, cd una 
perfona , che feorre i mar i , fpeziaimente i l 
Mediterráneo , con un vafcello armato in 
guerra , fenza comraiffione d' alcun Princi
pe, o d'alcuna Potenza, per depradare Va-
fcelli mercantili. Vedi PIRATA . 

* La 
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* L a parola e I ta l iana , da coríb , a cur-

ílbus , dalle cofioro efcurfioni o /cor-
rene. 

U n Corfaro é diflínto da un armadore, in 
que í lo , che 1'ultimo é fotto commiíTione o 
patente, ed attacca folamente i vafcclli di 
coloro che fono in guerra con lo Stato , da 
cui la fuá coramiffione é proccduta . Vedi 
ARMADORE . 

I I gaíligo d'un Cor/ale ^ é d'effere irapic-
cato, fenza remiffione ; laddove gli arma-
tori fi trattano come prigionieri di guerra. 
— T u t t i i vafcclli corfari fono buone pre-
fe. Vedi PRESA . 

C O R S A L E T T O , é una piccola corazza, 
fecondo alcuni, c fecondo a l t r i , una cotta, 
o copcrta per tutto i l corpo dal eolio fino 
alia cintura, che anticamente portavafi dai 
picchieri, d' ordinario pofti nella fronte e ne' 
fianchi delT efercito fchicrato in battaglia, 
per poter mcglio refiflere agli aflalti del ne-
mico , e per pih fícura guardia de' foldatí 
portati di dietro, o piíi dentro diefí l . Vedi 
CORAZZA . 

Vaugelas oíferva, che i marinari erano 
anticamente armati di corfaletti. 

C O R S E G G I A R E , fignifica feorrere su e 
giíi per i mari , o navigare per traverfo o 
per dilungo dentro un certo fpazio , affine 
di cuflodire i l mare, &c. 

CORSEPRESENT * , ne' noftri antichi 
autori , dinota un mortuario > o fpezie di le
gato p ió . Vedi MORTUARIO. 

* L a parola e formata dal Francefe corps 
prefent; e la ragione del la denominazio-
ne e probabilmente quefla : che dove un 
mortuario, dopo la morte di qualcheduno 
diventava d* obbligo , la migliore bejiia, 
o quella dopo la migliore offerivaft o pre-
fentavafi a l Prete , e ft portava infierne 
col corpo . 

CORSNED B r e a d , una manierafuperñí-
ziofa di giudizio, ufata dai noftri SaíToni an-
tenati , con un pezzo di pane d'orzo , pri
ma feongiurato od efecrato dal Prete, e poi 
ofFerto al reo foípetto, acciocché 1' inghiot-
t i í fe , per maniera di purgazione; e ció per 
una certa credenza che una perfona rea non 
potca inghiottire un pezzo di pane cosí ma-
ladetto, o fe 1'inghiottiva, 1' averebbe fof-
focata. Vedi PURGAZIONE , & c . 

La cerimonia veniva accompagnata da una 
preghiera > con cui dimandavafi a Dio , 

C O R 
,5 che le mafcellc del colpevole fi ílrigneíTe-
„ ro , la fuá gola fi anguñiaíTe talmente, 
„ ch' egli non poteííe inghiottire , c che 
sj foífe coftretto a rigettare i l boccone fuo-
sj r i di bocea. " Vedi JUDICIUM D E I , OR. 
M A L , &c. 

CORSO , nella Navigazione , i l punto 
della buííbla, o dell' orizonte, fulqualc un 
vafcello corre . Vedi PUNTO , e BUSSOLA . 

Quando un vafcello comincia i l fuo corfo» 
i l vento da cui é fpinto, fa un certo angolo 
col meridiano del luogo; e, come qul íup-
ponefi, i l vafcello feguita puntualmente la 
direzione del vento ; egli fa riílefíb ango
lo col meridiano , che fa i l vento. Vedi 
VENTO « 

I I vento in oltrc vien fuppofto r i f tef íbi 
e perché ciafcun punto 5 o inflante d 'un for-
fo , fi pub confiderare come i l primo ; in 
ogni momento del corfo egli fa l ifteífo an
golo col vento. 

Ora un vento che é Nord-eft, v. gr. quí 5 
e per confeguenza fa un angolo di 45.gradi 
col noftro meridiano, é Nord-eñ dovunque 
foffia, e fa T ifteífo angolo di 45 gradi con 
tu t t i i meridiani, per i i quali paífa , o ne' 
quai s' incontra. 

I I corfo d'un vafcello adunque , fpinto dal 
vento medefirao, fa i l medefimo angolo con 
tut t i i meridiani su la fuperficie del globo. 
Se i l Vafcello corre Nord 5 e Sud , egli fa 
un angolo infinitamente piccolo col meri
diano , cioé parallelo ad eflb , o non mai 
fe ne diparte : fe egli corre Eft e Weft 
( a Levante e a Ponente) taglia tut t i i me
ridiani ad angoli r e t t i . Nel primo cafo egli 
deícrive un gran circolo ; nel fecondo, o un 
gran circolo , che é 1'equatore, od un pa
rallelo . Ma fe i l corfo é fra due , allora 
non deferive un circolo ; perché un circolo 
deferitto in tal maniera, taglierebbc tut t i i 
meridiani ad angoli ineguali . Egli deferive 
adunque , una fpirale o curva , F eíTenzial 
condi/ione della quale, é tagliar tut t i i me
ridiani fotto l ' angolo medefimo ; chiamata 
la curva loxodromica, popolarracnte rombo. 
Vedi ROMBO . 

I I corfo d' un vafcello adunque , eccetto 
che ne'due primi cafi , é fempre una curva 
loxodromica , e l'ipotenufa d'un triangolo 
rettangolo, gli altri di cui due l a t i , fono la 
femita o i l viaggio del vafcello in longitu-
dine ed in latitudine. 

La 
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La latltudine íi ottiene o fi trova co\V 

oífervazione . Vedi LATITUÜINE . — I I rom
bo od angolo del corjo fi ha colla buííbla , 
infiem coll' uno o l ' altro dei due latí , e 
cib che reíía da calcolarfi nella navigazio-
ne , é la quantita della longitudine, e del 
ioint>0, o corío . Vedi NAVIGARE ; Vedi 
artco CARTA . 

Complemento del CORSO . Vedi COMPLE
MENTO . 

CORSO cT un fiume. Vedi FÍUME . 
CORSO in Architettura dinota un filo od 

una ferie condnuata di pietre , a livello , 
o deli' í-teíía altezza , per tutto i l dilungo 
della fabbrical; e non interrotta da alcuna 
apertura, Vedi Tav. Archit. fig. i<5. Vedi 
anco M U R O , EDIFIZIO, &C. 

CORSO di mattoni, é la continuiía di un 
soccolo di pietr;. , o gelTo , nella facciata 
d'un edificio ; per fegnare la feparazione 
de' piani o fuoíi. Veds ZOCCOLO . 

CORSO fi ufa anche per una collezione, 
o per un corpo di Leggi , di canoni &c. 
Vedi CORPUS . 

I I corfo civiky é la collezione delle Leg
gi Romane, compílate per ordine di Giu-
fíiniano. Vedi Legge QIVIUE . 

Corfo Canónico , é la collezione della Leg-
ge Canónica fatta da Graziano. Ved^C'A-
jNONE . 

CORSO , ¡n oltre, fi ufa per i l tempo 
ordinariamente fpeíb nell' imparare i prin-
cipj d'una feienza, od i foliti punti e que-
fíioni di eí ía. — C o s í , uno dúdente fi di
ce aver finito i l fuo corfo nelle umanita , 
nella Fiiofofia , &c . 

CORSO , dinota ancora gli elcmcnti di un' 
arte, porti e fpiegati , o eolio feritto , o 
con attuali cfperitnze. D i qua i noílri cor-
JÍ di Fiiofofia, di Anatomía , di Chimica, 
di Matematiche &c. probabilmente cosí det-
í i , perché feorrono per tutto i l tratto o 
giro dell' arte , &c. 

CORSO della L u n a . Vedi L U N A . 
C O R T E , in un fenfo materiale é deíta 

i l palazzo, od i l luogo dove un Re , od un 
Principe fovrano rifiede. Vedi PALAZZO. 

CORTE, Curia., in fenfo légale, é i l luo
go dove i giudici difiribuifeono lagiuí l iz ia , 
od efercitano la loro giuriídizione. — Pari-
ment i , i'aíTemblea de' giudíci , de'giurati, 
& c . . i n quel luogo. Vedi C U R Í A . 

In quefto fenfo, le Corti fono divife ia 
Tomo I I I . 
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fupreme, o fuperiori, e fubalterne, od infe* 
riori: come anco in Corti dette courts of re
cord, G óafe-courts , —̂  Crompton deferive 
32 . Cort i l courts i in Inghilterra , lamaggior 
parte courts of record. Vedi RECORD. 

I n ol t re , le Corti fono, o quelle tenute 
in nomc del Re , come tutte le Corti or-
dinarie : o quelle tenute d' autorita fuá , 
dove i precetti emanano in nome del giu-
dice, virtute magijkatus fui ; come la COMÍ 
dell' Ammiraglio. 

I n Inghilterra, noi abbiamoquattroConfi 
principali che fuífifiono ; tutte flabilite per 
antíca confuetudine del Regno, piuítofioche 
per alcuno flatuto ; benché i loro flabili-
menti fieno ílati di tempo in tempo dopoí 
confermati con atti del parlamento . Que-
íle fono, le Corti cosí dette, del banco del 
R e ) del banco comune o de placiti e delle 11-
t i , dell' Exchequer , o Erario, e la Corte 
della Cancellería. Vedi ciafeuna al fuo luo
go. BANCO R e , COMMON-PLEAS , ES-
CHEQUE R , e CANCELLERÍA. 

CORTE deir Ammiralato , é una Corte j 
per la deciíione delle controverfie mariti-
me. Vedi A M M I R A G L I O &c. 

CORTE degli archi. Vedi l 'Articolo AR-
C H I . 

CORTE d' attachment . Vedi A T T A C H -
MENT . 

CORTE ¿i' aumentadme . Vedi A U M E N 
TA ZIONE . 

CORTE della Cavalleria , o the marshaVs 
court ; una Corte i cui giudici fono il lordhigh 
confiable, ed i l Conté Mirefeiale d1 Inghilter
ra . Vedi CONSTABLE, e MARESCIALE . 
| , Queda Corte é i l fon te deíh Legge mar-
ziale ; ed i l Conté Marefcialle é non fola-
mente uno de' giudici, ma debbe anco ve-
dere 1'efecuzione fatta . Vedi CAVALLERIAJ 
M A R Z I A L E , &c . 

CORTE dé1 Delegati f h un&Corte, dove i 
delegati o commiííarj fon defiinati o fcelti 
per commiffione de! Re , fotto i l gran f i -
g i l l o , per una appellazione a l u i . 

Ella viene accordata in tre cafí ^ prima 
quando una fentenza daífi in una Caufa 
Ecclefiafiica dall'Arcivcfcovo, o dalfuoUfi-
ziale: in fecondo luogo, quando una fenten
za daiTi in una caufa Ecclefiafiica , in luo-
ghi efenti : in terzo luogo, quando una fen
tenza é data nella Corte dell'iammiralatoj 
nelle l i t i o controverfie civil i o di mare? 

H h pss 
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per ordine della Legge c ivi le . Vedi DELE-
GATI . 

CORTE della Facoita . Vedi i ' Arlicolo 
FACOLTA' . 

CORTE del Legato , fu una Corte ottenuta 
clal Cardinale Woifey, dal Papa Leone X , 
nel nono anno di Arrigo V I I I . in cui egl i , 
come legato del Papa, avea il potere di ap-
provare teftamenti, e daré difpeníe &c. Du
ro per poco tempo. Vedi LEGATO. 

CORTE de' pceuliari , of peculiars, é una 
Corte fphituale tenuta in quclle Parrocchie 
che fono efenti dalla giurisdizione de'Vefco-
vi , e fono peculiarmente appartenenti all ' 
Arcivefcovo di Cantorbery . Vedi PECU-
LIARS . 

CORTE , detta of pie-pcwdcrs. Vedi PIE-
POWDERS . 

CORTE delle Rtchiejlc , o Suppliche , era 
una Gorfe cT cqmta , dcll' ifteífa natura che 
la Corte della Cancelleria , ma inferiore ad 
cífa; effendo principalmente inftituiía per 
follievo , o fuffragio di que' Dimandanti , 
che in cafi d'equita o di cofeienza , fi ma-
neggiavano con fupplica al Re. Vedi SUP-
'?LICA, e REQUEST. 

D i quetta Corte i ! lordprivy-feal era giu-
dice principales aífiílito dai maftri delle Sup
pliche. Ebbe i l fuo principio v é r f o l ' a n n o p 
d'Arrigo V I L fecondo i l trattato su queda 
materia delCav.GiulioCefare. —Mich.40. 
€ 4 1 . Elif. in una corte of common plea! , fa 
aggiudicato , per folenne argomento, che que-
ña court of requeftr , o white-hall , la J a l a 
blanca i non era Corte che aveífe i l potere 
di giudicatura , &c . J^/¿. fol. 97. Eüaf iavea 
prefo cosí gran potere, che diventb gravofa 
e importuna, e pero fu ievata , con alcunc 
altre, per uno ftatuto fatto i d e 17 Car. í, 
cap. 10. 

CORTE, court of verge 8z.c. con altre deno-
minazioni di Cor t i , vedi neU'ArticoIo I n 
gle fe COURT. 

C O R T E C C I A , l 'eílerior parte degli al-
beri , che ferve loro come di pelle, o co-
perta. Vedi PIANTA , ed ALBERO. 

La corteccia degli alberi in genérale é d' una 
teftura fpongioía, e per mezzo di molte pic-
ciole fibre, che paífano per l i tubi capülari , 
de'quali confta i l legno , comincia col mi -
dolió ; cosí che i ! proprio nutrimento dell' 
albero eífendo imbevuto dalle radici, e por-
tato su per l i foítili arterioíi vafi dell'albe-
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ro mcrc^ i l calore del fuolo, &c. alia cima 
della planta , comuneraente credeíi che iv i 
íia condenfato dall1 aria fredda , e ritorni per 
la fuá propria gravité giu per l i vafi che fan 
T ufizio di vene , i quai feorrono tra i l le-
gno e 1'interiore feerza , lafeiando fecondo 
ch'ei paífa , quelle parti del fuo fugo, chela 
teftura della corteccia pub ricevere , e che 
ella richiede per fuo foíknimento . Vedi 
LEGNO. 

Quella molle bianchiccia pelle, « p i t a n 
za, tra la buccia interiore ed i l legno, che 
i l Signor Bradley penfa , far l ' ufizio di vene , 
da alcuni c creduta una terza feorza , che 
fpl diíferifce dalle altre, in quanto che le fue 
flbre fono piíi ftrette od unitc ; e l l 'é queíla 
che contiene V umor liquido nutrizio , le 
gomme, &c. che troviamo nelle piante ne' 
mefi della Primavera e della State , Ella s ' in
dura a poco a poco, col mezzo dell' umor 
che trasmette , e fi converte impercettibil-
raente nella parte legnofa dell' albero. V i 
fono pochi alberi che non l'abbiano ; puré 
fempre trovafi in minore quantita, fecondo 
che i'albero é piü efpofto al Solé: quella del
la quercia é ordinariamente groífa un pol-
lice . Quivi fi é dove la corruzione degli 
alberi generalmente principia, donde color 
che abbattono o tagliano alberi , devono 
fempre por mente di lafeiarvene piu poca 
che fia poífibile . Vedi UMOR nutrÍ7jo e 
ClRCOLAZIONE . 

V i fono moltiííime fpecie di cortecce in 
ufo nclle diverfe a r t i : alcune nella Medici
na, come la chinachina^ o la feorza de Ge-
fu i t i , Wmacer, la chacariglia, &c. altre nel 
tingere, come la comw/'d: dell 'ontaño ; altre 
nel conamercio d ' a ro rmt i , comelz. cannella ^ 
la caffia lignea , &c. la feorza della quercia 
nel conciar le pelli altre in altri bifo* 
g n i , come i l foghero; quella delt igi io, per 
cordami da pozzi , queila d'una ipezie di 
betuüa, fí ufa dagl' Indiani per farne bar-
chette, capaci di tenere 24 perfone. 

Gli antichi ferivevano 1 loro libri fopra 
corteccie , o feorze , particolarraente fopra 
quelle del fraffino e deila tilia ; non fopra 
la corteccia eíteriore, ma fopra 1'interiore e 
piíi fottile, chiamata philyra ; che é d'una 
teftura cosí durevole , che vi fono de'ma-
nufcritti d'effa ancor efiftenti , vecchi gia 
di milie anni. Vedi C A R T A . 

Nelle Indie Orientaü .fi fa ddla feorza di 
un 
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nn certo albero una fpezie di drappo. Ella 
filafi e lavorafi quafi alia maniera del cana-
pe. I lunghi filamenti feparati da effa , ncl 
batterla e raacerarla nell'acqua,, compongo-
no un fi'o, d' una fpezie mezzana tra la Te
ta ed i i filo ordinario ; né molle e rifplen-
dente come la feta, né duro né kfco come 
i l canapé» 

Alcuni di quefti drappi fono pura cortee-
c i a , e fon chiaraati pinajjh , biambonnes , 
&.c. I n altri vi framifehiano della feta, e l i 
chiamano Ginghams e Millas ; parimenti i 
Fontalungis, fono parte fetar parte/cor?.^ , 
e fi diflinguono dall'eíTere vergati. 
' Inneftare neila CORTECCIA ; Vedi I N -
NESTARE . 

C O R T E S , termine puramente Spagnuo-
l o , e ebe propriamente íignifica le Corti , 
cioé gli Sta t i , o raffemblea degii Stati , a 
Madr id . 

C O R T E X , nome la t ino, che dinota la 
corteccia, o Teftenor pelle o membrana d* 
un albero, o d'un arbufto. Vedi SGORZA. 

CORTEX Peruvianus . Vedi V anicolo C H I 
NACHINA . 

CORTEX IVinteranus , o Winter í , é la 
feorza d'un albero che ci fu portara dallo 
íket to Magellanico, dal Capitano Win íe r , 
nel fuo viaggio con Francefco Drake. Clu-
íio chiama i ' albero , magellanico. aromática 
arbor , 

La feorza é aromática, e fperímentafi di 
buon ufo ful raare contro lo feorbuto: mez-
za dramma di effa , bollita con altri femi 
carmiqativi, fa fudare, e folieva i pazienti 
feorbutici. E l i ' é ílata eziandio provata ef-
fere un antidoto contro una forte velenofa 
di vitello marino, chiamato a fea l ian, leo-
ne di mare , i l quale é írequente in quelle 
parti» 

La feorza che vended nelle officine fotto ¡I 
nome di Cortex PFinteranur , o di cinnamo-
mo falvatico , offerva i l Dr. Stoane , che 
non é i l vero cortex Winteranus ; vengono 
fopra albert differenti , e in differenti pae-
fi , e molto diverfa n ' é Tapparenza ; puré 
fi fomigliano talmente nel güito , che ÍI 
crede che fi poffano ufare come due rime-
dj fuccedanei, o vicar] P un dell 'altro. Ve
di COSTUS Indi cu?. 

CORTEX capparis. Vedi CAPPERO . 
CORTEX cerebri^ la foflanza corticaleoci-
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nerizia del cervello . Vedi CORTICALE , e 
CERVELLO. 

C O R T I C A L E foflanza del cervello, nell* 
Ana tomía , é,la parte efteriore del cervello, 
e del cerebellüm ; o quella parte ch ' é i m -
mediatamente fotto la pia mater; cosí chia-
mata , perché invefie i'interna o medullar 
parte , come una feorza invefte e copre uti 
albero. Vedi CERVELLO. 

EIT é anche chiarmta la foflanza cintrt-
zia > dal fuO colore gr igio, o cenerognolo . 
Vedi CINERIZIO. 

Arcangelo Piccolomini, Ferrarefe, intro-
duffe i l primo quefta diviíione del cervel
lo in foflanza corticale o cinerizia , ed i n 
foñanza meduiíare , o fibrofa , nell' anno 
132(5. Vedi MEDULLA. 

La foftanza Corticale é piíl molle ed umi" 
da che la meduiíare, e la feguiía o accom-
pagna per tutte le fue prominenze e fení. 

El i 'é formata dei rarai minuti delle arte-
rie carotidi, intralciati nelle meningi, « di 
Ik continuati fin qua in fottilüiime ramifi-
cazioni . Vedi M E N I N G I . 

I piu degli Anatomici, dietro a Ma lp i -
g h i , s' accordano a diré ch1 ell' é glandulo-
fa, e che le parti medullari fono folamen-
te* una continuazione di effa; Ruyfchio fola 
eccettuato, i l quale per la fuá ammirabile 
perizia nelle iniezioni , c per le feoperte 
che con cib ha fatte, foíiiene, che ella non 
ha niente in sé di glandulare . Vedi CER
VELLO , CAROTIDE, &c . 

C O R T I G I A N A , termined' infamia, che 
' applica alie donne le quali efpongono le 

s]or perfone, e fauno un meíliere di proíli-
tuzione. Vedi LUPANARE. 

Laide, famofa Cortigiana di Tebe * nar
ran le Storie, che per una fola notte non 
efigeva raeno di dieci mila feudi. D i tut* 
te le citta nel mondo, é grido , che niu-
na abbondi piíi di cortigiane, di Venezia . 
Dugento cinquant' anni fa i l Senat» le avea 
difeacciate, raa fu cofiretto di richiamarle; 
per provedere alia ficurezza delle donne d* 
onore, e per altre ragioni politiche. 

C O R T I L E * , una giunta o appendice d* 
una cofa, o abitazione t che confiñe in un 
pezzo di terreno chiufo da muraglie , ma 
aperto da un capo . Vedi C A S A . 

* L a parola e formata da corte, equefla 
dal Latino cohors, donde ancos* ufa tal~ 
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volta di diré cortis] e curtís voce latina* 
barbara per fignificare la flejjacofa . Ne l ' 
le Leggi Germaniche , x? e un articolo , de 
eo qui in curte regis furtum commi-
ferit i ed un abro , de eo qui in curte 
ducis hominem occiderit» Al tr ider iva' 
m la parola corte dal Gallico Cors > fot' 
mato da cohors , e cohors da xoPToí • 
Vedi COORTE , e CORTE 

11 Cortile dinanzi a una cafa é propria-
mente chiamato la corte dinanzi ; quello 
dietro ad eífa, i \ cortile di dietro j quello do-
ve fí corapiono. le bifogne rurali &c. cioé 
y beíliame &c. s' abbarca, é detto da' Fsan-
Gefi baffe cour.. 

C O R T I N A * , nella Fortifícazione , é 
quella parte d' un muro , o riparo , che é 
ira due bañioni j o chefne congiunge i fian-
c h i . Vedi Tav. Fonif. fig. z i . l i t t .qq . . Ve
di puré RIPARO, e BASTIONE. 

* D u Cange diriva la parola dal Latina 
Cortina quafi minor corris , una picco-

\ í a corte, chiufa di mura:, egli dice, che 
a imitazione di quefia , fu dato H mme. 

> di Cortina alie mura ed a i pampetti del-
le C i t t a , che le ¡enano come eorti j ag-
giugne che le Cortine dei letti hannopre-
fo i l lor mme dalla mede/ima origine 
che covtlsfu i l nome della tenda del ge
nérale o del Erincipe ; e che qtíelli chela 
mftodiyano y eran chiamatt Cor t inar i i , 

La- Cortina é comunemcnte orlata da un 
parapetto cinque piedi alto j dietro i l qua-
le ISoldati fian no a far fuoco fu la ftrada 
eoperta, e nel foííb.. Vedi PARAPETTO, e 
CONTRAseARPA. 

G l i affedianti rare volte portano i loro ai-
tacebi coníro la cortina ; perché ell' é la 
meglio fiancheggiata di tuite le parti¡,. Ve-
U FlANCO,-
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Angola della CORTINA , Vedi V artieoí© 

ANGOLO . 
Complemento della CORTINA . Vedi COM

PLEMENTO . 
C O R V E T T A , nel maneggio, o Cavaí-

lerizza, é un aria, o moviraenío , in cui 
le gambe del cavailofon lévate piü alto , che 
nella mezzavolta ; eííendo una fpezie di fal
to in su ed un poco innanzi , dove i l ca-
vallo folleva tutt' e due le gambe davanti a 
un tratto , egualmente avánzate ( quand' 
egli va dritto innanzij e non in circolo; ), 
ed'allor che le fue gambe davanti flanno 
cadendo, egli immediate alza quelle di die
t ro , egualmente avánzate, e non unaavan-
t i l ' a l t ra : cosí che tuttele fue quattro gara-
be fono n e i r aria in una vol ta ; e mentrela 
cala giíi,, non fegna. fe non due volte corn 
eífe. Vedi ARIA . 

I Cavalli che fono o duri e pefanti o trop^ 
po fucofi , fono improprj per le Corvette y 
eífendo quefla la piía djfficile aria , che pof-
fan farej e richiedendo un gran giudizio ncL 
cavaliere , e una grande pazienza iófieme 
nel cavallo. 

C O R U S C A Z I O N E fcimillamento , á 
fplendore , é un raggio , od una. Arifci» 
di luce y fqagliato da qualche cofa . Ved i 
LUCE . 

l i termine é principalmente ufato per di^ 
notare una vampa di baleno velocemente. 
vibrata piu dalle nuvole , nel tempodeltuo-
no o fulmine. Vedi F U L M I N E . 

COR. V US, , corvo y in Aflronomia , euna-. 
Coftellazione dell'emisfero Meridionale j 
di cui Stelle nel Catalogo di Toloraeo fonoi 
7 ; in quello di Ticone pur 7 ; nel Catalo
go Brkannico í a ^ L 'ordine , i nomi , le: 
longitudini , le latitudini ,5 le magniludini. 

deile quali fon le fegueaü 
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ÍJomi e fituazioni dells 

Stelie. 

Que) la nel roflro 
Nel eolio attacco alia íeíla 
Una piccola che feguita quelíe 
Ne l i ' ala precedente 
Nel petto 

5-
Jnformis fopra le ais 

Preced. dalle due neli'ala di dieíro 
fuííegu. 

Nel piede ? comune con hj/dra 
10 

C O R T E A N T E S , neli' antichita, Sacer-
«bti di Gíbele, i quai ballavano e capriola-
vano al fuono delle tibie , e de1 timpani . 
Vedi CROTALUM . 

Catullo, nel fuo poema chíamato ./ í í /r , 
da una bella deferizione di eíTi , rapprefen-
íandoli corneuomini pazzi. Quindi Maffimo 
T i r i o dice che quelli ch'erano poíTeduti dal
lo fpirito di Corybanti) fubito che udivano 
51 fuono d1 una t ibia , o flauto, venian preíi 
da un entufiaímo, e perdean Tufo della ra-
gione" E quindi é , che i Greci ufano lavo-
ce Kop&fíc&rvíé» , Coribantizzare , per fignifi-
car perfone trafpovtate , o poffedute da un 
diavolo. Vedi ENTUSIASMO. 

Alcuni dicono, che i coryband erano tuí-
t i eunuchi j e che per queíia cagione Catul
l o , nel fuo Atys , fempre fi ferve d' epiteti 
relativi femminini, parlando di cffi. 

Dio doro Siculo offerva , che Corybas fi-
gliuoio di Giafone c di Gíbele, paíFandonei-
la Frigia col fuo Zio Dardano, v ' inf t i tu i ú 
culto della madre degü Dei , e diede i l fuo 
propino nome ai Sacerdoti . Strabone riferi-
fce, come opinione di a cuni , che i Cory-
bami furono figliuoli di Gioi'e e di Callio-
pe, e gli fteíTi che i Cabir i . A l t r i dicono , 
che la parola ha la fuá origine, dal cammi-
aar bailando ( fe cosí é lecito diré) che fa-
cean fempre i Csrybamt^ e dallo fcuotere i l 
CapO s XO-pUTTTOVTíí ¡SoClPOUU . 

C O R Y M B I F E R E Piante, fon didinte la 
quelle che han no un fior radiato : come i l 
fios folis,, la caléndula, &c. ed in qoelleche 
fcwáte un fior nudo: come Tabrótano fsm-
V á m | l ' eupatorium, e i ' aríemifia, alie qua-

^Longitudine 
CfQ 

7 55 55 
7 21 5^ 
8 o 16 
6 25 58 
9 29 58 

5 54 35 
11 16 15 
9 9 13 
9 32 o 

13 3 25 

Latitudine 
Merid. 

o / * 
21 44 2(5 
19 39 4 i 
20 27 40 
14 29 o 
16 16 40 

ID 2 1I48 
20 23 42 
12 9 47 
" 39 3 i 
18 1 40 

era 
5 

4 
4 
6 

3 
5 

6 
ó 
5 
5 
3 

l i aggíugner ñ ^oiíonolleCorymbíferisaffines¿ 
come la fcabbiofa , i l dipafeus, i l cardiius? 
e í imili . Vedi P I A N T A , e CORYMBUS. 

C O R Y M B U S , ín genere, fignifica la ci
ma, o fommita di qualche cofa; ma tragl i 
antichi botauiei e{primeva paiticolarmente 
i racimoli, o grappoli delle bacche deli' el-
lera. 

Alcuni puré chiamano la cima del gam
bo d'una planta con quefto nome , allorché 
d i ' é cosí fuddivifa, e ornata di fiori ofrut-
t i , che fa una figura sferica rotonda; come 
le cime dei porri , delle eipolle, e í imil i : cá 
altri confondono queOa voce con umbella, 
eh' efprirae le tefle fíorite di quelle piante 
che hanno i loro rami e fiori fparfí e allar-
gati in ton no, neila forma di un'ombrella, 

Ma appreffo i Botanifti moderni, Corym
bus s'ufa principalmente per un fiore cora-
pofio difeato, le cui íernenze non fono pap-
pofa y cioé non volaa via in leggierifíima 
piuma: tali fono i fiori detti raargharite , 
í 'ordinario fiorrancro, &c. 

Ray mette percíb un genere di piante par-
ticolare ; cioé di quelle che hanno un^fior 
compoílo difeato, ma fenza ale piumofeon-
de fpargerc le femen2e; come le Corymbife-
re . Vedi CORYMBIF'ERE . 

C O R Y P H ^ U S . Vedi CORIFEOS 
GORYZA , Kopv^a, in Medicina, é ura 

corfo di materia al nafo ; od una defluffionc 
d' umori acri ferofi dalle glandule della te-
fía; provegnente da una dírainuzione ódlsL 
trafpirazione , o dal infreddamento . Vedi 
FREDDO, e C A T A R R O . 

L e opportune evacuazioni, come i l cavar 
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fangue gli epifpafticj, gli (lernutatorj, &.C. 
fono rimeüj ufati nelit Coryze, 

COSCIA , é una parte del corpo ckgii tío-
m i n i , de'quadrupedi e dcgli uccelli, tra la 
gamba ed il trbncp. Vedi GAMBE,; &C. 

Le diverfe partí della cofeia hanno diffe-
renti nomi t la parte dinanzi e fuperiore é 
imita aü'anguinaglia , o inguen^ la parce la-
terale forma Tanca, o coxa e coxendiic \ la 
fuperiore e deretana le natiche, chines; 
la piti baíía e diretana i l garetto , poples ^ 
da pofi e piteo % perché fi piega all'indietro;, 
e la parte baifa diñan?.!, i l ginocchio , ge-
nu) dal Greco . L'oífo della Cofeia é 
i l piu grande e i l piíi forte in tuteo i l corpo 
umano % conie quella che ne ha da portare 
Tintero pefo, donde i l fuo norne/ew^r, da. 
/ero, porto. Vedi FÉMUR. 

C O S C I E N Z A , nelTEt ica , un teft!mo-
nio , o giudizio tácito e fecreto delT anima , 
con che ella da la fuá approvazione alleco-
fe ch'ella fa , che fon naturalmente buone ; 
e rimprovera fe rteífa per quelle che fono 
male. Vedi G I U D I Z I O , BENE, e M A L E . 

Ovvero, la Cofcienza é un dettarae,della 
facoltk inteliettiva , riguardo alie azioni 
moral i ; confiderata in quanto ella ha la co-
gnizion delle leggi ; e pero come confeia di 
cib che dee farO, e di ció che non é da far-
í i , in riguardo al Legislatore Vedi MO
RA LE 

Nel fenfo piu popolare della parola ? la 
Cofcienza é un giudizio o vero o falfo, con 
cui pronunciarao che una cofa é buona o 
mala. Quefto fa , cib che da noi chiamafi, 
foro , o, tribunale interno 

Alcuni Teologi foftengono , che la Co-
feienza é infullibile ; e vogliono ch'ella fia 
quella legge immutabile, fecondo la quale 
Dio giudichera gli uomini : negano che T in-
telletto fia la forgente degli errori , e l i 
mettono tutt i a contó della volonta . Un 
uomoj dicono, pub, difenderfi dali'errore, 
con aftenerfi dal giudicare delle cofe, finché 
non ne ha una chiara e diftinta percezione 
Vedi L IBERTA' , ASSENSO, &c . 
. Alcuni Scolafiici difiinguono tra la CV 

/ c ; > « ^ antecedente alTazione, e hCofcien-
za confeguente ad efla: la prima determi
na quello che é buono e quello ch' é malo; 
e confeguentemente prefcrivev¡ cib che fiha 
da fare, o fehifare . L z Cofcienza conkguta-
te é una fpezie di giudizio fecondario o 

COS 
rifleffo, in riguardo alia bontaj &.C. delle 
cofe gia fatte o commeífe. 

regola della Cofcienza c la volonta di 
D i o , per quanto ci é refa nota , o col lu-
me della natura, o per quello della rivela-
zione. Vedi RACIONE, e RIVELAZIONE . 

Rifpetto alia cognizione di, quefta rego
la , la Cofcienza é detta eífere dirittamente 
informatn , o errónea ; ferma , o fluttuante , 
o fcrupolofa , &c. Rifpetto alia conformita 
delle noftre azioni a quefia regola quand'é 
nota la Cofcienza é detta buona j o ma
la , &c.. 

I Filofofi, in luogo della parola Cofcien" 
z a , che fembra appropriata a materie Teo-
logiche, ordinariamente fi fervono di quel
la. di confcietH.) per cui dinoíano i l fenti-
mento interiore d'una cofa , di cui aver íl 
pub una nozione chiara e diftinta ., In que
llo fenfo , dicono, che noi non conofeiamo 
la noñra propria anima, né fiam ficuri delT 
cfiftenza de 'noñr i penfieri, in altra guifa, 
che per eíferne. confeii a. noi fteíTi . Vedi 
ESISTENZA . 

C O S C I N O M A N Z T A * , T arte della di-
vinazione, per mezzo d'uno flaccio, o c n -
bro. Vedi DIVINAZIONE^ 

* L a parola e Greca, da zao-Kim , cr i-
brum, e ^xtT&oc^ di^vinazione 

Dopo d' aver fofpefo i l cribro, e reciíata 
una formóla di parole ei fi prende fol tra 
due dita \ ed i nomi delle partí fofpeue r i -
petonfi: quegli, al cui nome lo ftaccio gi
ra, trema, o íi fcuote , vien riputato rec* 
del male di cui fi tratta. 

Quefta debb'eífere una pratica antichiíft-
ma r Teocrito , nel fuo Idillio terzo, fa men-
zion d'una donna ch'era perita i n tale fpe
zie di divinazione. Fu altresl praticata qual-
che volta col fofpendere i l cribro da un f i 
lo , o con attaccarlo alie punte d' unpaiodi 
forbici , dandogli campo di girare, e nomi
nando come prima le parti fofpette nella qual 
ultima maniera , la Cofcinomanzia é tuttor' 
efercitata in alcune parti d 'Inghiltcrra. 

Appare da Teocrito , che non folamente 
fu pofta in ufo per feoprire perfbne ignote \. 
ma ancora per difvclare i. fecreti di quelle 
ch'eran note . 

CO-SECANTE,-nel la Georaetria , lafe-
cante d'un arco, i l qual arco é i l comple
mento di un altro fin ai 90gradi. Vedi SE
CANTE , e COMPLEMENTO.. 

C O 



e o s 
C O S E N O j é il íeno retto d'un arco , che 

e i l ccmpkrnento di unal t ro , finoaipogra-
d i . Vedi SENO, e COMPLEMENTO. 

C O S M E T I C O , termine nella Medicina , 
ufato per que 'met i ieamení i , per quelle pre-
parazioni , o mezzi che s' impiegano aííine 
¿i far lifcio e bello i l voho, e confervare , 
e ravvivare i l colorito ; quai fono la ceruf-
fa , e tutta la tribu de'beiletti, delle acque 
grtifíziaii , de' cremori freddi , o mantechi-
glie degli unguenti per le labbra, &c. Vedi 
ñ CQU A. , 

Gi'Indiani ufano l'acqua di noel di cacao 
frefehe o verdi , per un grande Cofmetico , 
che mirabilmente ravviva cd abbeila i l co
lor i to , 

C O S M I C O , Kocrujy.oí , cofa che ft riferi-
fce , o che ha relazione al mondo . Vedi 
MONDO, SISTEMA, &C. 

- CÓSMICO ^ fpa to , tra gli Aflrologi , é 1' 
afpetto d'un piancta in riguardo alia noÜra 
térra . Vedi ASPETTO . 

COSMÍCIÍE Qualita, é un termine adope-
rato dal Boyle nello líeífo fenfo, che íutema-
tiche. Vedi Q U A L I T A 1 . 

Quantunque , nel confiderare le qualita 
de' corpi naturali , comuncmente noi v1 m-
chiudiarno folo le facolta che ha ogni partico-
lar corpo d' operare íopra un aítro , o la 
fuá capacita di patiredall' azionedi unaltro, 
con cui oíTervafi , che egh ha qualche tna-
nífeíio commercio, mercé d'una communi-
cazione d" impreflioni : nulladimeno vi pon-
no eífere alcuni attributi pertenenti ad un 
corpo paiticolare , ediveríe alterazioni , al
ie quali pub eíTere foggttto, non meramen
te per cagione di quclle qualita che prefu-
monfi eñe re inerenti in eílo , né del'e rela-
zioni ch' egli ha a quegii altn corpi partico-
l a r i , a'quali fembra manifeílamente rappor-
tarfi j ma per cagione di un íltierna , coíli-
t u i t o , comeé i l noíiro mondo, di tale fab-
brica , che vi ha íoríe degli agenti inoífer-
va t i , i quali per mezzi ignoti operano gran
demente ful corpo che confideriamo , e tai 
cambiamenti fanno in elfo, e lo rendon at-
to a fare anch' eífo in altri tai cambiamen
t i , che fon piíi toüo da attribuirfi ad alcu
ni agenti non avvertiti da noi che a quegii 
altri corpi, co' quali i l corpo da noi coníi-
derato oíTervafi aver che fare . Cosí che fe 
molti corpi che potrebbonfi nominare, fof-
fero collocati aífieme in qualche fpazip im-

c o s 4 7 
Hisgínario, al di la cU 1 confiní del noftrofíne-
ma , benchécoofti vcubbono foiíe moite del
le qualita onde U>oo dotati, puré non le pof-
federebbono tuttt : ma coli' eífer rimeífi ai 
lor primi lucghi in quello mondo, nacquiüe-
rebbono una ferie di facoitadi c diípofizioni, 
dipendenti da alcune inDÍfervate relazioni ed 
impreíConi dalíá dettiminara fabbrica del gran 
fiílema o mondo,, di cui fono par t í . Eque-
fíe fono : qualita, che il Boyle chiama 
Cosmicke o {¡¡^.maitche * 

Ptr iípicgare queíle qualitadi COÍW/V^ , i l 
medefimo Autorc propone alcune cosmiche 
foípiz-oni o congetture , ciica non so quali 
inoífervatc leggi td ordini dJia natura e le 
fiferifee aif azione di ccrti efñuvj fin ora igno
t i o non av.vermi. VediEFFLuvj. 

CÓSMICO, é anco termine aüronomico , 
per fíprimt-rc uno degli orti onafeimenti poe-
tici di una Itella . 

Una íielia dicefi nafcere o levarifi cofrnha-
menee, quandoeüa naíce infierne colSole; e 
con qud grado deli'fcljítica in cui allora fog-
giorna il Sale. Vedi LEVA RST . 

CÓSMICO occafo, é quando una Üella va 
giu e tramonta ndl ' Occidente, nell' ifteífo 
tempo che il Solé forge nell'Oriente. Vedi 
TR AMONTARE, 

Ma , fecendo Keplero, nafcere o l ra mon
ta rt to¡micamer,te, é íoltanto V afeendere fo-
pra , d )1 dtlcendcr íotto l ' orizonte. 

C O S M O G R A F I A * , é 1 a d efe r i zi o n n e del 
mondo, o Parte, che infegna la coíiruzio-
ne, la figura, la diípofizione, e la relazio-
ne di tníte le parti del mondo, con la ma
niera di rapprefentarle Iopra un piano. Ve
di MONDO . 

* L a parola e Greca da xoapos mondo, e 
f ypacpa, deferivo. 
La Cosmografía coníiüe principalmente di 

due parti. Del l 'Aí l ronomia , che moftra la 
flruttura de'* cieli e la difpofizione delle flel-
le . Vedi ASTRONOMÍA . E della Geografía , 
che moftra quella della ierra . Vedi GEO-
GRAPIA . 

COSMOLABIO , un iílrumento mate
mático antico , che ferve per mifurare di-
í l anze , si ne'cieli, come su la t é r ra . Vedi 
DISTANZA . 

I I Cosmolabio é in gran parte T ifteífo ehe l* 
Aftrolabio. Vedi ASTROLABIO . 

Egli é anco chiamato pantacormo » o ip -
ílrumento univerfale , da L . Morgand , m 

un 
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un trattato íbpra di cib , íl a ra pato nel 
1612 . 

C O S M O P O L I T A * , termine che fi ufa 
talora per fignificare una perfona che non ha 
luogo fiííb ove vivere, né alcun certoluogo 
di abitazione; ovvero un uomo che in niun 
luego é ílraniero. 

* L a voce viene dal Greco KOO-[¿OS m u n á u s , 
e i r o K i í citta . 

Uno degli antichi Füofofi efTendo interró
galo, di qual paefe egli fofle ; rifpofe ch'egli 
era un Cofmopolita , cioé , un abitatore , o 
cittadino del mondo. 

C O S P I R A Z I O N E . Vedi CONSPIRAZIO-
NE, &C. 

COSTiE , nelP Anatomía. Vedi COSTE'. 
COSTALES, nel!' Anatomía . V i fono ot-

to vertebre diftinte col nome di Cojlales ^ o 
pleuritidi, perché fervono ad articolare le co-
fíe, che fono foderate dalla pleura . Vedi 
VERTEBRA . 

Quefte vertebre fono le otto che feguo-
no dietro alia feconda, chiamata axillare ; 
e fono percib la terza, la quarta, la quin
t a , íin alia decima inclufive. 

COSTE, coflee, nell 'Anatomía", fono of-
fa lunghe, e árcate 5 che fervono a forma' 
re e foüenere grinterni latí del torace , o 
petto. Vedi T a v . A n a t . {Ofleol.) fig. 7. l i t . 
p. p. p. &c. Vedi anco Osso, e TORACE . 

Le Cojie fono 24 ; dodici da ciafcun la
t o . La loro figura é un iraperfeíto fegmen-
to d'un circolo; piu dure , piü rotonde, e 
piu incurvate verfo la loro articolazione col-
le vertebre], che -nell'altra efiremita verfo 
lo flernum , che é fotti le, piu larga, epiu 
fpongiofa. 

Le Cofle fono divife in veré o genuine, 
e fpurie. 

Le veré COSTE fono le fette paja fupe-
riori , che fon cosí diftinte, perché forma-
no archi piü perfetti, edhanno una forte ar
ticolazione eolio flernum. Vedi T a v . Anat. 
( OJieol.) fig. 3. lít.aa. &c. V . puré STERNUM . 

Le cinque piü baíTe fono chiamate COSTE 
m t h a , o fpurie , come quelle che fono piü 
picciole, piü corte, e piü cartilaginofe che 
le altre, e che non arrivano fino alio fterno, 
lo che fa la loro articolazione aífai lafca; 
perocché terminano in lunghe, e molli car-
tilagini , che ripiegandoíi all ' insü fi con-
giungono alie coíle fuperiori . Vedi T a v . 
Anatom, {OJieol.) fig. 3. l i t . ce. & c . 

eos 
Se T Interno delle Cofle veré , eccettuata 

la piü baffa , e qualche volta quelia che le 
va appreíTo , feorre un feno alquanto pro
fondo , che prende e arriva dall' efiremita 
attacco alia fpina , quafi fin alia lor giun-
tura colla cartilágine. 

Tutte le Cojie, infierne eolio flerno, fo
no álzate da mufeoli refpiratorj, nelí 'azion 
dell' infpirazione ; per lo qual raezzo, e per 
la difcefa del diafragma in quell'azione, la 
cavita del torace é allargata per piü cómo
da efpanfione de' polmoni . Vedi RESPI-
RAZIONE . 

Le COSTE d1 un vafcello, fono i legni che 
abbraccíano per largo e traverfo, eforniano 
i l corpo del- vafcello , lafeiando fiare gü 
a í í i , o le tavole che lo coprono per Jungo; 
fono cosí dette perché fi piegano o curva-
no come le Coftole d'uno fchtletro . 

C O S T E G G I A R E , é quella parte di na-
vigazione , in cui Je piazze o luoghi ver
fo i quali , o da' quali fi naviga , non fo
no gran fatto difeofti; cosí che un Vafcel
lo pub far vela in vifia della té r ra , ©den
tro lo fcandaglio , fra ef i i . VediNAViGA-
ZIONE . 

Ta l i fono i viaggj ne' maii angufii Br i -
tanni, tra l 'Inghilterra , 1'Ollanda , e la 
Francia; e quelli puré interno ai maridel-
la Btetagna , e nel Medi ter ráneo, &c. Ve
di N A V I G A R E . 

Per faper ben cofleggiare, non fi ricerca 
altro, che una buona cognizione della tér
ra , Tufo della buífola , e del piombo ; o 
fia dello fcandaglio. Vedi BUSSOLA , SCAN-
DAGLIO , &c. 

COSTEGGIARE, nell'agricoltura, &c. di
nota i l trappiantar d' un albero , e colío-
carlo nella medefima íltuazione , riguardo 
al Levante , al Ponente , al N o r d , &c. 
come vi flava prima . Vedi PIANTARE, e 
TRAPPÍ ANTARE . 

C O S T E L L A Z I O N E , in Aflronomía , 
un adunamento o fiflema di diveríe flelle, 
efpreflb e rapprefentato fotto i l nome e 
fotto la figura di qualche anímale, o d'al-
tra cofa; chiamato altresi afierifmo . Vedi 
STELLA. 

Gli antichi fpartivano i l Firmamento in 
piü par t í , o cojiellaziom j riducendo un cer-
to numero di flelle fotto la rapprefentazio-
ne di certe immagini , affin d'ajutare 1'im-
maginazione e la memoria a concepir e r i -

tene-
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(enere i l lor numero , la loro difpofizione } 
ed anche per áiíiíngusrQ íe virtu che ad eíTe 
attnbuivano : nel qual fenfo dicefi , effere 
un uorno nato fotto una felice cojiellazione ; 
cioé fotto una felice configurazione dc'corpi 
celeñi • 

La divifione de'Cielí mCoflellazionihzn-
£jChiíriraa i e per quanto pare , eosi antica 
come T aftronomia iíleffai almeno, ella fu 
nota ai piíl antichi autori , o facri, o pro
ían i , che tuítor 'efiftono. Nell'antichiffimo 
Libro di Giob, fi fa menzione de' nomi di 
alcune di eífei íiane teflimonio quella fubli-
me invet í iva: Puoi tu rijirignere la mite in-
fiuenza[deile Pleiadi, o fciorre i vincoli cS O-
rione? ( ]cb xxxvir r .31 . ) E lo ñeflo fi pub 
oífervarede' piü vecchi, tra gli Scriuori Gen-
t i l i , Omero ed Efiodo . 

La divifione degü antichi folamente ínchiu-
deva i l firmamento vifibile , o tanto del Cie
lo , quanto veni va fotto la lor notizia : l od i -
flribuivano in 48 Coflellazioni; dodici delle 
quaii occupavano i l Zodiaco: ed i nomi che 
lor diedero fono , Artes^ Taurus , Gemini ̂  
Cáncer , Leo, Virgo, Libra , Scorpius, Sagit-
tarius , Aquarius, Capricornus, Pifces : da 
dove i fegni dell'Ecclittica e del Zodiaco pre-
fero i nomi loro , benché oramai non fieno piíi 
contigui alie Coflellazioni che l i denominano . 
Vedi SEGNO . 

Le altre flelle , di la dal Zodiaco nella par-
teSettentrionale, furono difpofie in z i Co-
fiellazioni: cioé Urfa maior y e mimr , D r a -
co, Cepheus, Bootes, Corona Septentrionalis, 
Hercules ^ L y r a , Cygnus , Caffiopeia , Per-
feus , Andrómeda , Triangulum , Auriga , 
Pegafus , Equuleus , Delphinus , Sagitta , 
Aquila , Ophiuchus , o Serpentarius , e Ser-
pens ; alie quali fono ftate aggiunte dappoi A n -
t 'mous, e Qoma Berenices. 

Le flelle nella parte meridionale del Zo
diaco , furono difiribuite in 15. Coflellazio' 
n i ) i loro nomi fono 5 Cetus, Eridanus flu-
vius , Lepus, Orion, Canis major, e minor, 
ArgQy Hydra 1 Cráter , Corvus, Centauras ^ 
Lupus , A r a , Corona Meridionalis, e Pifcis 
mjhal i s : alie quali dipoi ne fono flate ag
giunte dodici altre; c i o é P h a n i x , Grus > I n -
díis , P a v o , Pifcis auflralis, Pifé is vclans , 
Toucan, Hydrus, e X í p h i a s . Vedi ciafeuna 
Cojiellazione , e le flelle in efla contenute , 
fo t to ' .fuo proprioArticolo, A R I E T E , T O 
RO, &c. 

Tomo I I I . 

e o s 24P 
D i queñe Coflellazioni, le 15. ultime con 

la maggior parte di Argo Navis , di Cen-
taurus, e Lupus, non fono vifibili nel noflro 
Orizonte. 

Le altre flelle non comprefe fotto que
de Coflellazioni , ma pur all' occhio nudo 
vifibili , fu ron chiamatc dagli antichi infor
mes , ofporades, alcune delle quali fono fla
te da' moderni aflronomi ridotte in nuove 
figure , o Coflellazioni . Vedi INFORMI , e 
SPORADI. 

Cosí , 1' Hevelio v. gr. tra yl Leone , e l ' 
Urfa major y mette Leo minor y e tt^Urfa mi
nor ed Auriga fopra Gemini , vi metíe Lynx ; 
fotto la coda ÚÚV Urfa major ^ Canes vena-
ticiy &c. 

I n quefle Coflellazioni le flelle fono d'ordl-
nario diflinte per quella parte dell' irnmagi-
ne dove fon eífe flate t róvate . Baveroledi-
flingue oltraccio per le Lettere deil'Alfabe
to Greco: e moltc ancora d' eífe hanno no
mi peculiari ; come Ar&urus tra i piedi di 
Bootes ; Gemina o Lucida nella Corona Se
ptentrionalis ; Pa l i l i t ium , nell' occhio del 
Toro : Pleiades nella fchiena , e Hyades nel
la fronte : Caflor , e Pollux nelle tefle di GÍ-
mini j Capella , con gli Had i nel braccio d' 
Auriga ; Regulus , o Cor Leonis ; Spica Vir-
ginis nella mano, e F^fwmm".*nel braccio 
di Virgo ; Amares , o Cor Scorpii , Fomahaut 
nella bocea di Pifcis auflralis ; i^e^f/nel pie-
de d' Orione ; Sirius nella bocea di Canis ma
j o r ; e la Stella del Polo, 1'ultima nella Co
da di Urfa minor. Vedi SIRIUS, &c . 

I Poeti Greci, ed i Romani , ci danno, 
prefe dalla Teologia Antica , flavaganti e 
romanzefehe Favole intorno zW crigine áel le 
Coflellazioni; che veder fi poífono in Higi -
no, Nata l Con ti , e Ricciolo . D i qua, ai-
cuni per un vano zelo , piü toño che per 
amore alia feienza, fi fon moflí ad alterare 
0 le figure delle Coflellazioni , od almeno 
1 loro nomi . 

C o s í , i l Venerabile Beda in vece de' no
mi e delle Figure profane delle dodici Co
flellazioni del Zodiaco v i foflitui quelle dei 
dodici Appoflol i ; i l di cui efempio, eífea-
do feguitato da Giulio Schiltero, nel 1027, 
fu da lui compiuta la Riformazione , e fur-
no dati nomi della Scrittura a tutte le CQ-
flellazioni del Cielo. 

Cosí Aries , od i l Montone, fu convertito 
inSanPietro; T a u r u f y o á i l T o r o , inSanc' 

l i A n -
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Andrea; Andrómeda; nelSepolcrodi Cr iño ; 
JLj/ra nella mangiatoia del bambino Gesh : 
Hercules ne' Magi venuti dall' Oriente i Canis 
major in David &c. 

Weigtl io profefíbre di Matemática nell' U -
niveríita di Jena, fece un nuovo ordine di Co-
flellazioni; convertendo i l Firmamento in un 
calum heraldicum i ed introducendovi le armi 
di tut t i i Principi d' Europa, per via di Cojiel-
lazioni. 

Cosí 1' Urfa major , ei la trasformb nell' 
Elefante del Regno di Danimarca; i l Cigno 
nella Ruota con le fpade della Caía diSaífo-
nia; V Oph 'mchus nella Croce di Colonia ; il 
Triangolo nel CompaíTo, cui egli chiama i l 
Símbolo degli artefici; c h P l e i a d i nell'aba-
cus Pythagoricus , ch' egli chiama quel de' 
Mercanti , &c. 

Ma i piü conofcenti fra gli Aftronomi 
non hanno mai approvato quefte innovaxio-
ni ; come quelle che non fervono a niun 
vantaggio , né ad altro che ad introdurre 
difpute e confufione nell' aflronomia . Le 
vtcúi \zCof le l laz ioni impertanto fi ritengono 
ancora , si perché non vi fi pub foíHtuir-
ne di migliori , e si perché mantienfi cosí 
una maggiore corrifpondenza ed uniformita 
tra 1' antica e la nuova Aftronomia . Vedi 
CATALOGO. 

C O S T I P A Z I O N E , nella Medicina , é 
unadurezzadell'alvo, oventre, condifficol-
tadi fcaricarlo ; che altramente chiamafi Ji i t i -
chezza. Vedi STITICHEZZA . 

Ilcavalcar per la pofta , i l mangiar nefpo-
le , o melecotogne , divcríe preparazioni an
cora di latte, le ova arroÜite &c. conftipano 
i l ventre. 

Una coflipazione dell 'alvo, fe continua a 
lungo, degenera talvolta nella paffione iliaca. 
Vedi I L I A C A Pajfwne, 

Molte perfone di un temperamento caldo e 
fecco fono aíflitte da ftitichezza, o co/iipazio-
ne j ma quefta di rado é accompagnata da cat-
tive confeguenze. 

I l proprio rimedio per la coflipazione al
vina é un clirtero ; fe quefto non nefce , 
i catartici lenienti j e quand' effi puré 
non operano , fe ne devono amminiftrare 
di piu validi . Vedi CRISTEO , e PURGA
TIVO . 

C O S T I T U Z I O N E , e uno flabílimento, 
un ordine , una deciíione , regolazione , o 
legge , fatta con 1' autorita d' un Principe, o di 
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altro Superíore Eccleíiaíiico, oCiv i le . Vedi 
LEGGE, &C. 

Le Cojiituzioni degl' Imperatori Remaní 
fanno una parte della legge civile . Vedi ieg. 

C I V I L E . — L e co/Z/í^/Wdella Chiefa fan
no una parte della Legge Canónica. Vedi Leg. 

CANÓNICA . — Alcune áclle Coflituzioni 
Poníificie fono in forma di Bolle r alíre di Ere» 
v i . Vedi BOLLA, e BREVE. 

COSTITUZIONI Appajloliche , fono una col-
lezione di regolaziom , che vengono attribui-
te agli Appoítoli, e che íi fupponc efíereílate 
raccolte da San Clemente, i l cu i nome anche 
portano. 

Sonodivife i n o í t o l i b r i ; contengono gran 
numero di rególe e precetti , circa i dove-
ri de' Criftiani ; e particolarmente intor-
no alie cenmonie, ed alia difciplina delía 
Chiefa. 

Gl i autori fono di vario parere, ful punto 
della genuinita di tali Cojiituzioni ; i piü le 
tengono per fpurie , e fi síorzano di provarle al 
fecolo Appoftolico pofteriori; foítenendo che 
non furono conofeiute prima del 40. fecoio : ií 
che fe é vero, moftra che San Clemente non 
v' ebbe mano in eííe . 

M . Whiííon fi é arrifehiato di opporfi al
ia opinión genérale ; e con qualche ragio-
ne, con molto d1 erudizione, e piu di calo
re , ha aflerito che le Cojiituzioni Appojioliche 
fono uno de'feritti Sacri, dettato dagli Ap-
poíioli nelle loro adunanze, feritto da San 
Clemente che le udi dalla loro bocea, ede-
flinato quafi per un fupplemento al Nuovo 
Teíiamento ; o piuttoíío per un modello e 
fiftema della fede e della polizia Criftiana . 
Vedi i l fuo jaggio jopra le Cojiituzioni Appo-

floliche, e la íua Prefazione Storica ; dove i 
diverfi pafll cía.' egli ha fatti nella fuá ira-
maginata feoperta fono abbozzati , e indi-
cati. 

Cib che rende pih fofpette agli ortodoífi le 
Cojiituzioni ^ fié, che pare, ch'elieno favo-
rifeano i ' Arianismo. 

COSTITUZIONE , é prefa eziandio in fenfo 
medico , per i l temperamento del corpo , 
o per quella difpofizione del tutto che de
riva e nafce dalla qualitk e dalla propor-
zione delle fue par t i . Vedi T E M P E R A 
M E N T O . 

I Medici confiderano la Coftituzione, co
me dipendente per lo piü dagli umori o 
íughi del corpo j e di qua , fecondo che 
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queüo o quell'umore credefí predominare , 
lab i le , e. gr- 0^ ^ íangue , la fiemma, la 
collera o il mercurio; la períbna é deno-
minata , d' una Cojiituzione biliofa , fangui' 
gna i flemmatita , collerica , o mercuriá
i s , Vedi SANGUIGNO, BILIOSO, &C. Ve
di puré U M O R E , B I L E , &C. 

COSTO Arab'ico) Coflus Arabicus, é la 
radice d'un albero che fomiglia al fambu-
co , portata dall'Arabia , donde i l nome . 
— I I fuo ufo principale in Medicina, é 
per ingrediente nella Teriaca Véne ta . 

La migliore é peíante, di un color cine
ricio di fuor i , rofficcio nell' interno, diffi-
ciie a romperfi, di un odor forte, e di un 
guíío aromático. 

Quefta radice fu anticamente chiamata 
coftus verus, & era divifa in due fpezie , i l 
cojlo dolce, e i l cojlo amaro: ambe le qua-
l i non fuño in oggi comuni. M . Charas, 
ed a l t r i , fon di opinione, che non vi fia 
fuorché una fpezie di cojio , che é piu o 
raeno dolce o amaro , fecondo i l terreno 
dov ' é prodotto. 

COSTUS Ináicus y una radice America
na , chiamata puré cofius blavus ^ coflus cor-
ticofus , coflus cort 'tcus, o feorza di Wintero. 
—- Le Ifole di Madagafcar nell' Afr ica , di 
San Domingo e Guadaloupa nell' America, 
fono i luoghi dove fi trova la migliore, e 
in abbondanza. 

C O S T U M E , dinota le ceriraonie , le 
ufanze, o le maniere di vi veré di un popó
lo , che col tempo fono paífate in abito , 
e con Tufo hanno acquiüaía la forzadi leg-
g i . Vedi LEGGE, e U s o . Vedi puré l'ar-
ticolo CONSUETUDINE . 

C O S T U M I , nella Poeíia, é un termine 
che dinota le inclinazioni , i l genio , ed i l 
güilo , od umore , che i l Poeta da ai fuoi 
perfonaggi, e con che egli diflingue i fuoi 
caratteri. Vedi CARATTERE. 

Ariílotele definifee i Coflumi r percibehe 
difeuopre T inc|inazione di colui che par
la ; e moftra , che cofa egli fara per rifol-
•vere , o che cofa rigettera i eiiandio prima , 
che egli abbia attualmente determinato : 
donde conchiude , che i Coflumi non fono 
fempre, né in tutte le fpezie de' difeorfi : 
JNon qudibet oratio e/i morata * 

m U n efempio render'a chiara quefta diftin-
zione. Ne l primo Libro di V i r g i l i o , Enea 
i rapprefentato eüremaraente p i ó , e deter-
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minato ad efeguire la volonta degü Dei ln 
tut t i gli eventi. Nel quarto l ibro, egli ha 
davanti a sé propofta una difficile fcelta ; 
eflí'endo dalT un canto impegnato per un prin
cipio d'amore, di gratitudine , e d'onore, 
a non abbandonar Didone; ed avendo dall' 
altro canto , un ordine efpreífo di partirfi 
per 1'Italia. — O r a , avanti che appaia per 
qual parte egli fi rifolva, quello chehadet-
to innanzi, moftrar dovrebbe la fuá volon
ta , e le fue inclinazioni, e qual partito egli 
fia per pigliare. —- E coteíii precedenti di
feorfi , che fcuoprono la fuá futura rifolu-
zione, fan quello che noi chiamiarao i Co-
flumi Poetici. Eglino mettono fuor d 'ogní 
dubitazione, che Enea abbandonera Dido
ne, per ubbidire agli De i : e quefioé quel
lo che realmente egli fa; i Coflumi adun-
que fono buoní , e ben condotti dal Poe
ta . Se egli aveífe difubbidito agli ordini 
di Giove, per ftarfene con Didone , i Co-
flumi farebbono í k t i cattivi j imperocché 
averebbono predetto una rifoluzione con
traria a quella ch' egli avea realmente da 
prendere . Ma fe non vi foífe ñato nien-
te da farci prevedere niuna rifoluzione af-
fatto d'Enea , neppur quella ch'egli attual
mente preíe , né la contraria , in tal cafo 
vi farebbe ñato un vuoto confiderabile , cioé 
il Poema non avrebbe punto efpreífo i Co-

f lumi . 
Sonó i Coflumi 1 ficcome dianzi ofifervam-

mo , che diíiinguono i caratteri: e , fe i 
Coflumi non fono bene efpreíTi, noi non fa-
remo mai informati punto delle perfone; 
n é , per confeguenza, faremo noi o atterri-
t i nel prevedere i loro rifehj, né intenerit i , 
e moffi alia compaffione, in vedere i mali 
che foffrono. Vedi CARATTERE. 

I Coflumi debbono avere quattro doti ; 
eífer devono buoni^ verifimiliy convenevoli ^ 
ed eguali * 

I Coflumi fono buoni quando fono ben 
contrafegnati od efpreííi; cioé quando i l d i -
feorfo delle perfone ci fa chiararaente e d i -
ñintamente vedere le loro inclinazioni , e 
quai rifoluzioni buone o cattive eglino faran-^ 
no per prendere. — La coerenza o verifimili 
tudine de'Coflumi riguarda. folamente le per
fone note e pubbliche, i caratteri delle qua-
H trovanfi nella Storía , con cui i caratteri 
poetici debbono accordarfi; c i o é , i l Poeta 
non dee daré ad un perfonaggio alcunaqua-
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íita contrafia alie qualita dategli nella Sto-
ria: e qui é da offervarfi , che le qualitadi 
catíive date ai Principi ed ai grandi uorai-
ni , debbon tralafciarfi dai Poeti , fe ion 
contraríe al carattere di un Principe, &c . 
ma le virtudi oppoÜe a que'noti vizj non 
ü debbono lor apporre, con farlo e. gr. ge-
nerofo e libérale nel poema, raentre laSto-
ria lo ha rripprefentato avaro. 

I Cojiumi debbono altresi eííere convene' 
volt , o adattati ; cioé debbono convenire 
all'eta , al fefíb , al rango, ed alia condi-
zione della perfona che gli ha. Orazio of 
ferva , Intererh multum Davus-ne loquatur 
etn hccros. ín oltre i Cojiumi deucno effere 
eguali; cioé eoflanti , ed uniformi per tut-
to intero i l carattere, fenza mai contradir-
fi ; o almen la varieta e ineguaglianza de' 
Cojiumi i come in natura, cosí nel Drama, 
debb'effere eguale. I I tímido non ha da ef
fere mai bravo, né i l bravo t ímido; 1'ava
ro non fia mai liberare , né viceverja. I n 
queda paite , i Cojiumi del gran Trágico 
Shakefpear fono ammirabili. 

Oltre quefte quattro doti fopramentova-
te , vi é la quinta , eííenzialc alia lor bel-
lezza; cioé, che fieno neceffarj; vale a di
ré che niuna qualita vízíofa, niuna mala 
inclinazione , diafi a verun poético perfo-
naggio , fe non appar affolutamente necef-
faria, o richiefta all ' innoltramento o com-
pimento delí' azione. 

C O T A G E , o C O T T A G E , anticamen-
te dinotava una piccola cafa od abítazione 
fenza térra che le appartencfíe. Stat.4. E-
doard. I . Per uno ñatuto poQeriore, 31 d' 
Elif. niuno pub fabbricare una cafa , fenza 
annettervi quattro acre di t é r ra : cosi che, 
propriamente, un cotage, in oggi , é una 
cafa fenza 4 acre di térra anneffavi. 

C O - T A N G E N T E , é la tangente di un 
arco, che é i l complemento di un altro ar
co, fin a 90 gradi. Vedi TANGENTE. 

C O T E , CW, una forte dipietra , di una 
compofizione lafca, e di una granitura grof-
íblana ; che ferve per aguzzare col tel l i , ed 
altri utenfili da tagiio. Vedi PIETRA . V i 
é un'altra pietra cote, piü fina, sulaqua-
le fi aífilano i rafoi, ed i temperini. Ell'é 
di un colore gialliccio, eífendo una fpezie 
di legno petrificato, o cambiato in pietra, 
con ftare nell'acqua per una certa flagione. 
¥ e d i PETRIFICAZIONE . D i queñedicefiche 
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ve ne fieno nella Provincia d 'Oxford, che 
íi pietríficano cosí in breviííimo tempo. 

C O T O G N A T O , conferva di cotogni, 
cydoniatum. Vedi M A R M E L L A T A . 

C O T O N A R E , od arriciar panni, é un 
termine nella manífattura di drappi di lana , 
applicato a dinotare la formazion delpiluc-
co di un panno, o drappo, coprendo quaíl 
tutto i l fuo fondo di picciole e dure lappo-
le , o prominenze. 

Alcuni panni fono cofow^z folamente ne! 
rovefcio; come i drappi neri , altri daldrit-
to , come panni coloratj e m i f t i , ratine , 
baiette , bígelli &c . I 

Sí pub cotonare in due maniere: una col
la mano , cioé col me^zo di due operai, i 
quali conducono una fpezie di tavola , che 
ferve come d' ínftrumento arricciatoio . L'al-
tra col mulino, fatto andaré o coll'acqua, 
o con un cavallo. Queíl, ultima é ftiraata la 
miglior maniera di cotonare; a cagione che 
il moto é uniforme e regolare, i píccolinoc-
chi o globuletti del cctonato formanfi pía 
equabilmente , e tutt i firaili . La íiruttura 
di queña útil raacchina é come fegue. 

Le tre parti príncipali fono, i l Cotonato* 
re, o crifpatore ; la tavola che increfpa o 
cotona; ed i l t í ra to io , o Taíla. Le due pri
me fono due affi, o tatole eguali , cadauna 
circa dieci piedi iunga, quindíci pollici lar
ga ; che differifcono fojo in quefto, che la 
tavola increfpante é foderata o coperta di 
una fpezie di ruvído panno l a ñ o , di pelo 
groffo e duro; ed i l cotonatore é incroftato 
di un cemento, compoño di colla, gomrna 
arábica, e arena gialla, con un poco d'acqua-
v i t e , o di urina. I I travicello, o tiratoio , 
cosí chiamato perché tira i l drappo, o lofa 
fcorrere frammezzo al cotonatore , ed alia 
tavola, é un cilindro di legno, coperto peí* 
tutto di piccole, fine, e corte punte, o capí 
di fil di ferro, come quei de' cardi, che fi 
adoprano nel cardar la lana. 

La difpofizione e Fufo della macchina h 
ín quefto modo : la tavola fia íramobile e 
regge o foftiene i l drappo che fi ha á&Coto-
nare , i l quale ha quella parte , su la quale 
fi ha da levare i l pelo, volta in su . Sopra 
la tavola é poflo i ! cotonatore, in tale di* 
fianza da effa, che i l panno abbia luogodi 
pallar frammezzo : cosí che avendo i l coto
natore un moto femicircolare aífai lento, 0 
incontrando % lunghi peli del panno, gJiat^ 
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torce e rotóla in piccoli globeíti o gruppi; 
raentre, ad uno fteíTo tempo , i ! tiraíoio , 
che di continuo gira, fvolge íempre i l pan
no di íbtto al cotonatore) e lo porta intor-
no, fovra tutte le fue punte. 

Tutto quello che l'operaio ha da fare , 
raentre va la' macchina, fi é , diftendere i l 
drappo su la tavola , cosí preílo , come i l 
tiratoio lo fvolge i e di quando in quando 
levare e fíaccare , fe fa d'uopo, i l panno 
daüe punte del t iratoio. 

Si é gia oífervato, che la tavola cftfpstn-
te é foderata di un drappo di un pelo corto 
e duro ; 1' ufo del quale fi é trattencre i l 
panno che fi cotona , tra la tavola , ed i l 
cotonatore, per lo fpazio di tempo che ba
ila a formarvi la granitura; acciocché i l t i 
ratoio non ne lo trafporti troppo preflo; i l 
che per altro avverrebbe, poiché nonéfer-
mato da cofa alcuna, nell'altra e í l remita . 

Sarebbe fuperfluo i l dir niente di partico-
lare circa la maniera di cotonar pan»i colla 
mano; avendo gli operai lafola mira d' imi
tare per quanto fipub, col loro iftrumento 
di legno, i l moto lento, cquabile e circola-
re dellá macchina deferitta. Aggiugnererao 
foltanto, che i l \or cotonatore n o n é , fe non 
due piedi lungo, ed uno largo; e che per 
formare i l pelo piu fácilmente, inumidifeo-
no la fuperficie del drappo leggiermente 
con acqua , mefehiata con chiare d 'uovoj 
o con melé . 

C O T O N E , * una certa lana , o piutto-
ílo l ino, che cinge tutt1 attorno la femenza 
di un albero dell ' iüeíío nome. 

* Menagio diriva la parola dal Lat ino, 
Cotonea, la fina pelur'ta che nafce su le 
melé cotogne, e che raJTomlglia a l coto-
ne : ma T^icod dice , che gli Arahi lo 
chiamano cotum, e bombafum / donde 
i l nofiro cotone, e la bambagia. 

L'albero che produce queft'utile mercan-
zia , esefee ed é comune in diveríi luoghi 
del Levante , e dell' Indie cosí Orientali , 
comeOccidentali, fopratutto nelle Antille . 

I I fuo frutto é di una forma ovale, della 
mole in circa di una noce; fecondo che fi 
matura , diventa ñero nel di fuor i ; e dal 
calore del Solé fi apre in varj íiti , difeo-
prendo i l cotone ch'egli afeonde in s é , eche 
é di una bianchezza mirabile . I n ciafeuh 
frutto fi trovano diverfe piccole fave , ogra-

che fono la femenza dell' albero. 
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V i é un'altra fpezie di planta di cotoneT 

chiamata da'botanici gojfipium herbaceum , 
che ferpe lungo i l terreno, come farebbela 
vite non foftentata ; i l cotone di quefi' er-
ba é i l piíi fiimato ; e aicune nuove rela-
zioni dal Sud ne ricordano altre due fpezie. 
Tuna nella Terra Ferraa del Brafile, i ' altra 
nell1 Ifola di S. Catterina. 

La femenza del cotone eífendo mefehiata, 
nel frutto, infierne col COÍOWÍ? ítefíb, fonfi in
véntate aicune piccole raacchine, fatte giuo« 
care le quali col moto d'una ruota , \\coto
ne cafca da una parte, e la femenza dalT 
al tra ; e si vengono feparati. 

I I Cotone é un capo confiderabilifTimo nel 
commercio; egli diftinguefi in cotone in la 
na , e cotone filato. 

I I primo adoprafi in molte bifogne ; co
me per metterlo fra duedrappi, trapuntan-
do l i , nelle coperre da letto imbottite, & c . 
ma i l fecondo é di un uso piu genérale ; 
fomminiftrando varié forte di drappi, come 
Muííel ine, Indiane, Períiane , D i m m i t i , e 
Fuftagni, oltre che bene fpeffo fi unifcecon 
feta e filo , nella compofizione di altre ftofTe -

La prima fpezie ordinariamente vien por-
tata da Cipro e da Smirne: vicino a Smir-
ne fe ne produce in maggior copia , che 
in verun altro luogo ; ferainafi nel mefe 
di Giugno , e raccogliefi in Ottobre ; ed 
i l terreno e i l clima fono cosí favorevoli , 
che in un anno fe ne poííono avere tre rae-
colte . D'ordinario da Smirne fon pórtate ir» 
Europa ed altrove ben 10000 baile di coto
ne ogni anno, ed almeno altrettanto piu fe 
ne confuma nelle manifatture del paefe . 

Quanto ai cotoni filati , e' fon diftinti con 
var) nomi; i migliori fono quelli di Geru-
falerame, chiamati bazachi; e qu l l i d i D a -
raafeo, á e t ú cotoni dell* oncia. VediONCiA^ 
A l t r i , mezzt bazachi, baladini •> payas^ co
toni Jofeph) genegunfo, &C. 

I I Cotone anticamente crefceva folo in 
Egitto , ed era adoprato dai facerdoti, che 
ne faceano una fingolanífima fpezie di túni
ca, o vefta lunga , che da loro foli porta-
vafí. 

I I Cotone, applicato alie ferite in luogo 
di panno l ino , produce infiammazione: I l 
Leewenhoechio , efaminando la ragione di 
cib con un microfeopio, ha trovato che le 
fue fibbre hanno ciafeuna due latí piatti ; 
donde conchiude che cadauna delle fue m i 
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ñute paríi debbe svere due angoli o taglí acu
tí ; i quai acuti tagli effendo non folamen-
te piu íenui e fotti l i che i globetti, de'quai 
conñano i filamenti carnoíi , ma al t re si piu 
fajdi e duri che alcana particella della car
ne globulofa ; ne fegue, che applicandoíl i l 
cotone a una ferita, i fuoi angoli taglienti 
íion folo offendono e ferifeono i globetti 
della carne, ma inceíTanteraente ancora ta-
gliano la nuova materia che concorre per 
produr nuova carne i e cib tanto piu fá
cilmente , quanto che quefta materia non 
cífendo a rr i va ta alia íaldezza e confidenza 
di carne , é raeno aíta a refiüere a' fuoi 
attacchi : laddove i l pannolino , o le fue 
fila che ordinariamente fi adoprano nelle 
ferite r eífendo comporte di piccole parti ro-
tonde, aífai fíreíte Tune coll'altre fí acco-
ñ&no , c da maffe piu grandi s' impiccioli-
feono, e si offender non poííono le parti 
globofe della carne. 

Carta di COTONE . Vedi l'arucolo CARTA. 
C O T U R N O , Ccthumus , borzacchino 

© ñivale t to , una fcarpaalta, o zoccolocon 
fuole di foghero, che portavafi dagli attori 
della Tragedia antichi, per comparire piu 
alti di datura, e piíi fomiglianti agli Eroi 
che rapprefentavano ; molt i de' quali eran 
creduti giganti . Vedi TRAGEDIA . Egli 
copriva la maggior parte della gamba, ed 
era aliacciato di fotto del ginocchio . So-
focle dicefi che habbia invéntate i l cotur-
vo. Vedi BORZACCHINO. 

C O T Y L A , una mifura liquida , in ufo 
fra gli antichi, eguale al femi-feflario Ro
mano. Vedi MISURA . 

Savot aggiugne , che la cotyla Romana 
conteneva dodici oncie di liquore; porto cib 
doveranno eífervi rtate tante cotylsr quante 
v i avea forte di liquori che fi vendeano or
dinariamente y lo, che non e flrano, poiché 
in diverfi paefi noi ancora troviam mifure 
di capacita differente , chiamate con un 
iftefifo nome,. quando contengono i medeíi-
mi peíi , benché fotto .differenti grandezze. 

Fannio-dice,, che la cotyla era larteífa co
fa che la h e m i n a c h e era mezzo feftario. 
Vedi HEMINA . 

A t Cotylas, quat , fi placeat 3 
licebit 

Heminas ; recipit geminas fextarius mus, 

CHorier ofiferva,, che h Cotyla. fuadopra-

cou 
ta come mifura fecca , e come mifura liqui
da j con 1'autorita di Tucidide , i l quale 
in un luogo menziona due cotyk di vino , 
e in un altro due cotyle di pane. 

COTYLA , o COTYLE , o COTYLOIDES , 
nell' anatomía, é un nome dato alie cavita-
di nell'eftremita delie oíTa grandi, circonda-
te d'orli o labbri groffi e f o r t i , che ricevo-
no le tefte, o le apophyfi di altre o (Ta arti-
colate con eífe . Vedi Osso . 

Ta l ' é la caví ta nell' ifchio, od oífo dell' 
anca, che riceve la tefta deH'oíTb della co-
feia. Ella é anche chiamata ^ ^ « ¿ « / « w , i . e. 
coppa. Vedi ACETABULUM. 

C O T Y L E D O N E S , nelfAnatomia , fono 
piccole glandule difperfe per l'ertima men-
brana del feto, chiaraata chorion , e credu-
te feparare un fugo nutrizio per la íufli-
rtenza del feto. Vedi ACETABULUM. 

Le Cotiledones, in quefto fenfo fi trova-
no íolamente nelle pecore , nelíe capre, e 
in alcuni altri animali j la placenta, nelT 
ú te ro , fupplendo in luego di eífe nelle don-
ne . Vedi PLACENTA . 

A l t r i Autori col termine di cotyle dones d i -
notano le aperíure delle vene nell' interior 
fuperfizie dell' útero . Vedi A l A TRICE. 

C O U N T E R , dalla propofizione latina 
contra y nella compofizione di diverfe parole 
nel linguaggio Inglefe, generalmente diño* 
ta una reiazione di oppoíizione. Come 

C O U N T E R - B A R R Y , o contre-bané, fi 
ufa nell' Araldica Francefe , ma gl 'Inglefi 
piu d'ordinario adoprano la frafe bendyJim-
Jler per bend counterchanged, e fignifica una 
divifione dello feudo ineguale nelle partizio-
ni per i l verfo della sbarra, e delle fafce. 

C O U N T E R - C H A R G E , é un'accufa re
ciproca , od una recriminazione, portata 
con tro un aecufatore. Vedi RECRIMINA
ZIONE . 

_ C O U N T E R - C H E V R O N E D , nell 'Aral
dica , dinota uno feudo fcaglionato y o parti-
to con qualche linea di partizione. 

C O U N T E R - D E E D , una fcrittura fecrc-
ta, od un atto privato , o davanti un no-
taio , o fotto privato fígillo j la quale di-
rtrugge, cambia , annulla qualche altro at
to piu folenne e pubblico. 

1 Counter-deeds y o contra atti fono piut-
toño, tollerati che permeífi; in molt i cafi 
fono di fatío p ro ib i t i ; come quelli che per 
lo piu non fono altro che frodi. La leggn 

con-
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confuetudlnarla di Parigi annulla tut t l i fú«-
tra attt, counter-deedf > conrrarj al tenoredi 
un Matrimonio. 

C O U N T E R M A N D , in un fenfo gene-
rale» e una rivocaiione di un ordine 5 od 
una Tcufa per omettere, o difícrire una co
fa ordinata da farfí ; ed é rifteíTo che con-
tramandatio. 

Per la legge Francefe , un comra-ordine 
diíFerifce da una fcufa legitima &c. per 
non eííere comparfo &c. la quale chiamafi 
fjfoin ; 10. nel contra ordine , ccunter mand, 
la confegnazione é propoíla da difFerirfi fin 
a un certo giorno. 20. neWejfoinj lacagio-
ne di diíferire la confegnazione é efprefifa ed 
afferraata , eíTere vera ; ma in un contra-
ordine, quefta afFermazione non é neceíTa-
r ia . Vedi ESSOIN. 

C O U N T E R - P L E A , nella Legge, é una 
replica ad un pretefto, ad una ragione alie-
gata, o ad una preghiera . Vedi PLEA. 

Quando un poííeffore , detto in Inghilterra 
tenant by courtefy y per dote, od altra azio-
ne reale , implora l'ajuto del Re o lui ílef-
fo, in cafo di riverfione per fuá miglior di-
fefa ; o fe uno che ignora i'azione princi-
piata , defidera d'eííere ammeííb , a diré cib 
ch'egli pub per falva guardia de'fuoi beni; 
quello che i l dimandante allega contro quefta 
richieíla, perché non fiaammeíTa, chiama
fi Ccunter plea , 

C O U N T E R - R O L L , una copia de\regl-
flri o carte, concernenti le appellazioni, le 
inchiefte &c. Vedi ROLL . 

C O U R T of verge . Vedi 1' Articolo 
VERGE . 

Couax ofwardí and liveries. Vedi WARDS, 
e MASTER. 

Defpight of the COURT . Vedi DEPAR
TO RE . 

Forejudged the COURT . Vedi FORE-
JUDGED . 

Inns of COURT. Vedi I N N . 
Perqmfites of COURT. Vedi PERQUISITE . 
Sm't 0 /COURT. Vedi SUIT . 
Ambulatory COURT . Vedi AMBULATO

RIA . 
Honour COVK.T. Vedi HONOUR. 
County-CovRT. Vedi CONTEA . 
D«íc /y / -CouRT. Vedi DUCATO. 
i l % o r V C o u R T s , — A l Lord-mayor del-

la Cit tk di Londra , appartengono diverfe 
Corti di giudicatura. La pUt alta e piu an-
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tica é quella chiamata, the hufiings ¡ deílí-
nata ad aííicurare e mantenet terme ie leg-
gi , le franchigie , e le confuetudini della 
C \ i i \ . Vedi H U S T I N G S .— La feconda é una 
CORTE cfrequefl, o di cofcienza \ cosí detta , 
perché non s'ingerifce in niente che pafTi i l 
valore di quaranta fcellini; o piuttofto per
ché quivi i l giuramento del creditore fleífo 
é accettato. — La terza é la Corte of the 
lord-mayor and aldermen, ove puré v 'é la fe-
de del Sheriííb; a che íl ponnoaggiugnere, 
due corti de' sheriffi; e la corte dcgli orfant 
deüa C i t t a , di cui i l lord mayor e g!i alder-
men han la cuüodia. —Parimenti , la Cor
te of common CounciL , che confiíle in due es
mere ; 1' una per i l lord-mayor e gli aider-
men , e i 'altra per l i commoners', nellaqual 
Corte fi fanno tutt i gli Statuti delle Comu-
nita , e che légano od obbligano la Citta . 
— In oltre la CORTE del ciamberlanar ^ do-
ve fi trattano tut t i gli affari che riguardan 
Téntrate e le rendite della Ci t t a , e le fac-
cende o differenzede'fervidori, &c. Per ul
timo al Lord-mayor appartengono le Cort i 
of coroner) e of efeheator ; un'altra Coríi? per 
la confervazione del fiume Tamigi ; un'al
tra of goal-delivery y che fi tiene d'ordinario 
otto volte l 'aano, a Oíd bailey, per 1'efa-
rae o giudizio d e ' r e í , de'quali i l Lord-ma
yor ñeííb é i l giudice principale. 

COURTS-BARON , fono 1c corti che 
tut t i i lordi di caftelli o terre, che antica-
mente erano baroni , han dentro i loro re-
fpettivi c ircui t i . Vedi L O R D , C B A R O N E , 

Quefta Corte é di due fatte ; Io. per con-
fuetudine: come, fe uno che ha un fondo, 
o caftello in una C i t t a , o térra groíTa, ac-
corda i l retaggio de' Copy-holds, che ap-
partiene ad un altro ; quefti a cui é flato con-
ceíío pub tenere una Corte per l i poíTeífori 
detti cuflomary , ed accettare ceíTioni , ed 
ammettere, e far conceffioni . — 20. Per 
legge comune. Queíia é át1 freeholders ^ cioé 
de'poffeffori liberi , ed é propriamente chia
mata a court barón , dove i freeholders fo
no giudici . Vedi PARÍ , FREE-HOLDER , 
STEWARD, &C. 

C O U R T - D A Y S , fono i g iorn i , quando 
le Corti di giudicatura ftanno aperte , e íl 
trattan caufe . Vedi GIORNO , FASTUS ? 
!N ÊF A STUS ScC 

C O U R T - L A N D S , fono quelle terre che 
i l Lord del caftello tiene nelle fue proprie ma-
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•ni , per ufo della fuá famiglía, e perl 'ofpi-

• talita . Vedi %IANOR. 
C O U R T ' L E E T , una Corte appartenen-

te ad un Lord di un caftello, nella quale fi 
cfaminano tutt i i de l i t t i , che fono al di fotto 
del delitto di Lefa Maefla. Vedi LEET . 

C O U R T - R O L L , un ro tó lo , o regiftro, 
che contiene un dettaglio del numero &c. 
delle tcrre , dipendenti dal Lord del ca
bello , co' nomi de' poífeífori &c. Vedi 
R O L L . 

I pofieíTori che pofifedono bjt eopy of tbis 
R o l l , in virtíi di una copia di queflo roto-
Jo, fono den o mi na ti copy-holders. Vedi Co-
PYHOLDER, C T E N A N T . 

C O X i E o r . Vedi 1'aríicolo COCCYGTS . 
C o x ^ , COXENDICIS, ojfa, e neli'Ingle-

fe ^¿-^owfx, oífa dell'anca, chiamati anco 
ojja innominata, fono due oíía grandi , íi-
tuate di qua e di la. dell'os facrura. — V e 
di Tav. Anatom. ( Oileol.) íig. 3. n. IÓ , 17 , 
1 8 , 1 9 . Ve<:̂  anco SACRUM. 

Ne 'bambini , ciafcuno diqueñ'oíTa, con
fia di tre oífa diftinte , feparate percartila-
g i n i ; che, negli adulti , crefcono in una fola 
compage, e coñituifcono un oíío fermo e 
folido, lecui par t i , nulladimeno, ritengo-
no tre nomi di í l in t i , fecondo la loro prima 
divifione, cioé 1' os ilium , 1' os ischium, da 
akuni peculiarmente chiamato os coxendicis, 
c Vos pubis. Vedi I S C H I U M , PUPIS , &:c. 

QOXJE Mu/culus, fecondo i l Dottor Dra-
k e , é un paio di mufcoli che fpuntanocar-
nofi dall'os ifchium , tra i mufcoli marfupia-
i i s , e pyriformis , e difcendendoobliquamen-
t e , terminano da ciafcuna parte l" os coccy
gts , e la parte aggiacente o vicina dell'os 
facrum \ fervendo a tirare l ' os coccygis in 
su e in dentro, come antagonifti a due liga-
menti che fpuntano dalla parte di dietro 
dell'os facrum, e terminano nell'efterna 
íuperficie dell'os coccygis. 

C R A N I O , cranium * nell' Anatomía , 
una compage di diverfe oífa, checopronoe 
íerrano i l cervello, ed i l cerebello. — V e 
di Tav. A n a í . (Ofteol .) fig. i . e 2. Vedi 
puré CERVELLO, e PERICRANIO. 

* L a parola viene dal Greco xpavitv, da 
xpavos galea , elmo ; perche ferve a di-
fendere i l cervello , come un mffwtm, o 
u n a berretta . Pezron f a dirivare xpc t -

n o y , dada voce céltica crea , a cagions 
ád la f u á rotonditñ. 

GR A 
I l cranw é dlvifo in due tavole, o lami

ne, meíTe od applicate 1'una su 1'altra ; tra 
le quali v i é una fottile fpongiofa foüanza, 
fatta di fibre oífee, diílaccate da ciafcuna la
mina , e piena di piccole celle di differenti 
groífezze, chiamata diploe , o meditulliunu 
Vedi DIPLOE . 

Le tavole fono dure e folide, eífendo le 
fibre ferrate e ftrette Tune coll 'a l t re; la di
ploe é molle e teñera , perché le fibre oífee 
fono ivi in maggiore diftanza: lo che tutto 
fu fatto, con la mira , che i l mw/o foífe pih 
leggiero, e nello fteífo tempo mcnofogget-
to alie fratture. 

La lamina efterna é lifcia; e coperta dal 
pericranio j 1'interna é parimenti lifcia, fe 
ne togli i folchi fatti dalla pulfazione delle 
arterie della dura mater, avanti che i l cr j -
nio fia arrivato alia fuá confiflenza. 

Egli ha diverfi forami, per l i quali da i l 
paífaggio alia midolla fpinale , a' nervi , al
ie arterie, ed alie vene, per lo trafporto, c 
riporto del fangue, &c. tra i l cuore ed i l 
cervello. 

La fuá figura é rotonda , lo che é un 
avantaggio per la fuá capacita; ma un poco 
depreífa , e lunghetta ; avanzando o fpor-
gendo in fuori di dietro , e fendo fchiaccia-
to ne' due lati che formano le temple; i l 
che contribuifce ali'accrefcimento della v i 
lla e dell' udito. 

Egli é corapj&fto d io t t 'o íTi , fei de' quali 
fono proprj , e due comuni: — i propr) fono 
l'oífo della fronte , os frontis ^ quello del di 
dietro della t e ñ a , OÍ occipitis, ledueoffapa» 
rietalia e le due delle temple, offa tempo-
rum. Vedi ciafcuno nel fuo luogo , FRON
T I S , OCCIPITIS, TEMPORIS, &:c. 

Dentro 1'eminenze delle oífa delle temple, 
é contenuto 1'órgano dell 'udito, con l i quat-
tro offi appartenentivi, cioé i l Malleolus , 
1' incus , ílapes , e T os orbiculare . Vedi 
ORECCHIA . 

Le offa comuni del cranio, fono 1' os fphe-
noides , e Tetheioides , Vedi SPHENOI-
DES , &c, 

I I cranio ha tre future comuni ^ che lodi -
vidono dalla mafccüa: ne ha altredi/>ro/>r/V, 
tre delle quali fono genuine , la corónale, 
la fagittale, e la lamdoide: le altre fpurie, 
chiamate fquammofa , o temporales . Vedi 
SUTURA , &c. 
, Queüa divifione del cranio in pezzi per vía 

di 
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¿i future, é vantaggiofa, In quanto che lo 
rende meno foggeíto a frangeríi, da paffag-
glo alie membrane, che foftengono i l peri-
cranio, e Jafcia efalare la materia deiT in-
fenfibile trafpirazione. Vedi FRATTURA , 
&c, 

C R A P U L A , un ecceíío nel troppo man-
giare e bere . Vedi ECCESSO , e PIE-
JN'EZZ A , 

CRASI * del fangue , dinota un giuílo tem
peramento, o coílitazione di qucft'umore, 
allorché i diverfi principj, cioé i l fale", e r 
ol io, de'quali é compoílo, trovanfi nellalo
ro debita proporzione e purita: — i l fuo op-
pofto é la d í fcmfia , che confiíle in una mi-
fíione indebita de'princip; , o in uno flato 
non naturale di alcuni de'fuoi ingredienti. 

* L a parola e Greca, xpoorií , e fignifica 
miftura, temperamento. 

Le principali diícrafie alie quali é foggetto 
i l fangue, e dalle quali hann' origine preíTo 
che tutte le malattie del corpo, fonolacoa-
gulazione, la diflbluzione, i l foverchio olio-
fo , i l glutinofo, e i l falfo. Vedi SANGUE J 
¥edi puré COAGULAZIONE , &c. 

Nomi e fttuazioni delle 
Stelle. 

Quella nel piede 
Preced. di 3 nel mezzo della coppa 
Merid. nel mezzo della coppa 
Preced. nella parte fett. della circonferenza 

della bocea 
Media di 3 nel mezzo della coppa 

• 5v 
Subf. nella circonf. fett. della bocea 
Nel manico fett. 
Ne l mezzo della bocea 
Nella circonf. merid. della bocea 
Nel raanic. merid. 

10 
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CUASI in grammatica , é una figura , 

con che due differenti lettere fono contratte 
in una lettera lunga, o in un dittongo. — 
Ta l i e. gr. fono otpis per ocpia; : uxnh per 
efKvStot) &c . <7-^»f per r y ^ s o í ) &c. dove t 
ed u fono contratti in t ; £ ed « in /;; ed I 
ed o in « . Vedi DIJERESI. 

C R A S S A M E N T U M , é un termine ufa-
to da alcuni anatomicí , per i l crúor del fan
gue, o per queíla parte , che, raffreddan-
dofi e feparandofi, forma i l coagulo: — i n 
oppoíizione al ferum, o fiero, nel qualeegli 
nuota. Vedi CRÚOR . 

Alcuni Autori hanno fuppoño che i l craf* 
famemum foífe fpecificamente piü leggiero 
che i l ferum ; ma i l Dottor Jurin moftra i l 
contrario da efperimenti ripetuíi aífai volte. 
Vedi SANGUE . 

C R A T E R , cappa, in Aflronomia, é una 
coítellazione dell' Emisfero Meridionale ; le 
di cui Scelle nel catalogo di Tolomeo fono 7 ; 
in quel di Tichone 8; nel Britannico 11 . 
L 'ordine, i nomi , le iongitudini, le latitu-
d i n i , & c . delle quali fono, come fegue. 

^Longí tud ine , 
ero 

19 16 
22 23 
25 5 
21 

3 
5o 
5° 

55 59 
24 56 16 

23 9 20 
24 i(5 26 
2(5 8 52 
29 45 50 

1 47 42 

Latitudine 
Merid. 

22 42 47 
17 35 20 
20 47 43 

13 28 28 

19 39 22 

H 35 16 
11 18 33 
14 15 32 
18 17 29 
16 4 40 

17 S2 59 

4 5 
4 
4 

4 

4 

6 
4 
5 
4 
4 

CRÁTER , nella Falconeria , dinoía una 
linea , su la quale i falconi s'attertgono 
quando fon richiamati. Vedi RICHIAMO. 

C R A V E N , o CRAVENT , nelle noíire 
Confuetudmi antiebe, é un termine di rira-
provero, ufato ne'giudizj per via di duello, o 
combattimento. Vedi COMBATTIMENTO . 

La legge era che i l vincitore foífe proclá
malo , ed i l vinto riconofceffe i l fuo fallo al-

Tomo I I J . 

la prefenza del popólo; o pronunciafife la paa 
rola cravent in fegno della fuá poltronería o 
v i l t a&c . e íubiro , íi daífe il giudizio ; ed i l 
poltrone, amhterct legsm terne, cioé diven-
taífe infame. 

Coke oííerva, che fe colui che appella o 
sfida, s'a2ZufFa inbattaglia, e griáa. craven 9 
dee perderé Itberam legem . Se lo sfidato gri-
áacraven y debbe impiccarfi . Vedi DUELLO. 

K k CREA-
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C R E A Z I O N E . Vedi GENFST. 
Epoca ¿ella CREAZIONE. Vedi EPOCA . 
C R E D E N Z A , nei fuo fenfo genérale c 

«atúrale , dinota una perfuafione , od un for
te aííenfo della mente süa verita di qualche 
propoíizione . Vedi ASSENSO . 

I n quefto fenfo la credenza non fi riferifce 
ad alcuna fpezie particolare di mezzi od'ar-
gomcnti , rna pub eííerc prodotta con ogni 
forte di mezzi. — Cosí no¡ fíam dctti cre
ciere ai noíiri fenfi, credere a l h noílra ragio-
ne, credere ad un teftimonio, &c. Equindi 
in Rettorica tutte le forte di prove, daqua-
lunque luogo prendanfi , fon chiaraate iri-
ríí? , perché fono atíe a generare credenza 
o perfuafione, circa la materia che trovaíi . 

CREDENZA, nel fuo piu riOretto e técni
co f«nfo, inventato dagli Scolaflici, dinota 
quella fpezie di aflenfo , che é fondatofola-
mente su T autorita, o tcíHmoníanza di qual
che pcrfona aíferente o atteftantc la verita 
d i qualche propoíta materia. I n quefto fear 
f o , credenza é oppofta a cognizione e fciefi-
r a : non fi dice gia da n o i , credlam che la 
nevé é bianca, o che i l tutto é eguale al
ie fue parti ; ma veggiamo e conofciamo 
che cosí é . —Che i tre angoli di un t r i -
angolo fono cguaii a due angoli retti , o 
che ogni moto é naturalmente rettilineo , 
non fi dice eíferc cofe credibili , ma /cien-
ttfiche\ e la comprenfíone di taíi verita non 
é credenza, ma feienza. Vedi EVIDENZA , 
SCIENZA, COGNIZIONE, &C. 

jVla, quando una cofa propoñaci , non é 
apparente al noñro fenfo , né evidente al 
noftro InielJetto 5 né da poterfi inferiré cer-
tamente da una chiara e neceífaria con-
neñione con la caufa da cui ella procede, 
né eogli effetti ch' ella naturalmente pro
duce; ncd é prefa o d^dotta per alcun rea
la argomento , od alcuna fuá vera relazio-
ne con veritadi riconofeiute ; e puré , ad 
onta di tutto ci6 appar come vera , non 
per via di una manifefiazione , ma per 
via di atteñazione deila verita , e ci mo-
ve ail ' aífenfo , non di per sé , ma in vir-
tíl di una teílimonianza che la corrobora ; 
queílo dicefi eífere propriamente credibile ; e 
1'aífenfo a queüa tal cofa, é la propria no-
•zione di credenza, o ái fede. Vedi FEDE. 

I I Vcfcovo Pearfon, co' piü d e ' T e o l o g í , 
tiene che la credenza dichiarata nel Credo , 
fia di queft'ultima fpezie. — I l D o t t o r B a r -

r o w , al contrario , vuole ch' ella fia delía 
pr ima, o genérale e volgar fpezie, e diño-
t i , che noi profeííiamo di effere perfuaíi nel-
le noftre menti della verita delia propofizio-
nc; non gia per una fola fpezie di rggione, 
cioé T autorita ; ma per tutte le fpezie di 
ragione atte a generar perfuafione ne'divertí 
punti che fuífeguono. — I n t a í t i , la parola 
ms-svetv é evidentemente ufata nella Scrittura 
in quedo fenfo: come quando dicefi , che 
Tcmmafo " ha creduto perché ha veduto," 
dove la creilenza é fonda ta ful fenfo . •—Ag-
giugni che il N o ñ r o Salvadore ifieífo richie-
de dagli uomini , non gia che meramente fi 
appoggino ful fuo nudo teílimonio interno 
a íe Üeífo, ma confiderino razionalmente la 
qualita delle opere fue, e fopra queüe fon-
diño la loro fede: la quale fpezie di perfua
fione, éfondata fovra principj di ragione. —• 
Cosí San Giacomo dice, " I diavoli cm/owo 
„ che v i é un D i o . " Ma come ? E' lo faa-
no per l'efperienza, non per alcuna relazio-
ne, o teftimoníanza . — Aggiugni, che la 
credenza del primo e principale articolo , 
«he vi h un D i o , non pub eífere folaraentc 
fondata su Tautorita: imperocché 1' umaHa 
autorita fola non pub provare un tal punto ; 
e 1'autorita divina lo prefuppone. Per non 
dirne piíi ", la fede de' primi Criíliani non 
fembra eífere ílata fondata meramente fopra 
F autorita, ma appoggiata in parte ai prin
cipj deila ragione , ed m parte alie attefta-
zioni del fenfo: Ponendo eglino mente alia 
íinecrita ed alia innocenza della converfa-
zione del nofiro Salvatore; alia fapienza ed 
alia maefta de'fuoi difeorfi; alia bont^e fan-
tita della fuá dottrina ; alia grandezza del 
poter fuo feoperta nelle fue opere prodigio-
fe ; quefle confiderazioni aveano i l loro pe-
f o , egualmente che Ja di lui propria teíli-
monianza. Anzi pare , che egÜ rinunzj e 
difapprovi ogni perfuafione , nata dalla fuá 
propria tefiimonianza, quaíi infufficiente e 
füfiftica. Col feguente íillogismodiventaro-
no credemt i popoli: Colui che ha le tali e 
tali qualificazioni ( che cosí parla, opera, 
v ive , é cosí ammirabile in sé fteífo , cosi 
alie antiche profezie concorde ) é tale che 
non fí ponno ragionevolmente riputar falfc 
le di lui pretenfioni, fña dobbiamo di giuftizia 
acconfentire alie fue parole: Ma vediamo e 
fperimentiamo, cheGesíi &c. Ergo — Ap-
preífo noi in oggi il cafo é diverío. 

La 
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Í £ minore, che era evidente ¿aí fenfoaí 

popólo di que' tempi y debbe eíTeirc da noi i n 
ferirá daU,autor'tSa e dalla ragione , cioé dal
le Storie credibili di efla y ancor efiftenti , 
conferroate ^3 una t^adizione cosí coí tantc , 
e avvalorate con circoííanze cosí ftupende 
di providenza, che forfe per Taddietro mai 
non concorfero ad alcuna altra materia di 
fatto . Vedi CERTEZZA . 

C R E D E N Z I A L I , lettere dr credenza c 
di raccomandaiione; fpezialmente quelle che 
fono date agli Ambafciatori, ai Plenipoten-
ziarj &C., mandatt alie corti foraíliere» Ve
di ÁMBASCÍ'ATOSE . 

C R E D I B I L I T A ' , una qualita negíí og-
g e t t í , pee cui diventano atti ad eíTer credu-
t r . Vedi PPVOBABILITA\ e FEDE. 

Dicefi eíTer cvedibile una cofa , la quale 
non appar chíaramente vera di per feíleflTa, 
ned é certamente da inferiríi o dalla caula 
o daí ref fe t to ; ma ció non olíante ella ha 
ra t te í íaz ione di una veri t íu Lecofecheap-
paiono immediatamente veré f come, la bian-
ehezza della n e v é , o , che i l tuíto é egua-
íe alie fue parti t non íí dicono credibili , 
ma evidentr . Quelle alie quali folamente 
díamo l'aíTenfo in virtu di qualche autorita 
competente r o di qualche efterna valevole 
e grave teinmomanza , fonovdagli fcolaftici 
detre credibili9 come „ che Criílo fu incar-
nato , crociñffo , &c. Vedi CREDENZA, 
Nelle Tranfazion: Ftlofofiche, abbiamo una 
computazione Matemática della credibilit^ 
del t eü imomo umano * Vedi CERTEZZA. 

C R E D I T O , neí commercio , un prega
re o confidar vicendevole di mcrcanzie o 
di dañara , su la riputazione della probita 
e folvibilita ( o capacita e volonta di paga
re ) di un mercante» Vedi DEBITO * 

Lettere di CRÉDITO , fono quelle che ÍT 
dan no a períone nelle quali un mercante 
&Cr pu5 fidarí), per pigliare e ricevere dina* 
ro dar íuot corrifpondenti fuori , dato che av-
venga che n'abbiano bifogno. Vedi LETTER A . 

CRÉDITO fi pigiía ancora per lo corfoche 
hanno i biglietti T o feritti r nel pubblico , 
e tra*" mercanti • Vedi CARTA . 

queílo fenfo, diciamo che \\crédito fi 
a lza ., quando nel negoziare le porzioni d i 
«na compagnia, elleno fon ricevute e ven-
dute a prezzi che fuperano la metk o i l 
Yalore delta lor prima creazione. 

Bifsrcdito é oppofto a crédito x e fi ufa 9 
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quando ií danaro, í bigl iet t i , &c . dicado-
no, o van giüLdel primo valore. Vedi PARÍ , 

CRÉDITO , fu anche anticamente un d i -
r i t to che i Lordi aveano fopra deMorovaf-
falli i e confirteva in quefto , che per lo 
corfo di un certo tempo ü obbligavano a 
pteüar loro del dinaro. 

I n quefto fenfo, il Duca di Bretagoa eb-
be crédito per quindici giornr fopra i fuoi 
fuddi t i , e quelli del Vefcovodi Nantcs; ed 
i l Vefcovo ebbe 1* ifteífocredito o dintto fra 
i fuoi fudditi , e quelli di coteño Principe» 

C R E D 1 T O R E , una perfona, a c u i é d o -
vuía qualche fomma di dinaro , o per ob-
bügazione , o per promeífa , o d'altra guí-
í a , Vedi DEBITO, e DEBITORE. 

Le leggt deüe dodici tavole, che furono 
i l fondamento della giurisprudenza Romana , 
permtttevano al creditore di tagliarem pez-
zi i l fuo debitore, sT ei diventava infolven-
t e , cioé fe non potea piü pagare-

C R E D O , un breve o fommario divifa-
mento der principali articoli della fede crí-
fliana 5 cosí detto dalia fuá prima parola 
Latina Credo y l o credo. Vedi SÍMBOLO. 

C R E M A o aemore , é la parte piíi 
denfa c piu grafía del latte ; cioéquella della 
quale fi fa i l butiro. Vedi L A T T E , e BURRO. 

* L a parola e da! latino c r é m o r , che f l -
gnifica r ijleffa cofa / fiel b/Jfo Latino 
troviamo ancora crema laíl s. 

C R E M A S T E R I , ncir Anetomia , fono 
due mufeoli, che con altru nome fi chiama-
no fufpenfores y e fervono a follevare , o a 
tirare in su i tefticoli , Vedi Tav. Anat , 
CMyoK ) fig. 2. n.^z. 

* L a parola h Greca $ da xpipctr fufpeil-« 
dere, 

C R E M O R E di tártaro , CRÉMOR tarta* 
r i r nella Farmacia , é una preparazione 
di t á r t a ro , altramente chiamita crijiallo d i 
tártaro • 

Egli é fatto col bollire ií tártaro nell ' 
acqua fin che fia diícioito, epaííare la dif-
foluzione per un colatoio: mezzo íl liquo-
re eíTendo evapórate , i l refto li por.t i n 
un luogo freddoj dove gemina in cnfta l iy 
parte galleggiando su la íommita; , in for
ma di cremore. 

Queft'ultimo é propríamente i l crémor dé 
tártaro y il^reíto i l crijialla di tártaro , ámtíé-
due della medefiraa natura, e ¿elmedefinia' 
ufo . Vedi CRISTALLO . 
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I I Crémor d¡ tártaro vien rlpüta.to un graa-

de addolcente del íangue ; ppr Ja qual ca-
gione alcuni lo prendono neila farinata, in 
tempo di primavera , fin alia quantita di 
mezza oncia ogni mattina, per tre o quat-
tro fettimane. 

La fuá operazione é per feceíío; e colle 
fue particelle faline , opera anche non po
co per orina. Egli mefchiafi per lo piucon 
eleítuarj lenitivi , e con alíri leni catarci-
ci , ne' cafi nefritici e antivenerei , dove 
fovente fi trova giovevole. 

CREPA , o CREPONE , in Inglefe erape, 
e un írappo leggiero trafparcnte, a manie-
Xi di velo ; fatto di fe ta cruda , gommata 
e attorta ful mulinoj teífuta fenza intrec-
ciatura, e molto in ufo nel L u t t o . 

Le Crepé , cd i veli da lutto , fono o 
crifpati y od eguaü e lifci : i primi fono dop-
•pj, ed efprimono un lutto o eorruccio piíi 
flretto; i fecondi , fcempj , e a1 ufano ia 
un lutto raen pmfondo , Notifi , che le 
crepé bianche fon rifervate per le giovinet-
l e , o per quelle che fi fono confaerate al
ia verginita. 

La fcía deíHnata per l i prfmi veli é p i ^ 
•attorta che quella per l i fecondi \ eífendo 
i l maggiore o minor grado d'attorcigliamen-
to , fopra tutto deli 'ordito, che produce la 
crifpatura che riceveno quando fon toltigiu. 
dai telaio , eche fi bagnano nell'acqua chiara , 
,e. fi fregano coa un pezzo di cera a tal uopo . 

Le Crepé fono tutte tinte crude . L ' hv-
^e.nzioae ^di queflo drappo é venuta origir 
íialraente da Bologna.; ma la fuá principa-
ie maniíattura fi dice eífere in Lione. 

LtIftQria narra, che S. Bathüda , Regina 
ai Francia , fece un velo o crepone finiffi-
mo d'oro e d'argento, per coprirne il eor-
po di S. Eligió . I BollandiíH confeííano 
che non fan trovare che cofa foífe cotefio 
crepone y o crepa * Binet dice y che era una 
íhuttura. o tslaio da ooprire can eífa i l cor-
j o del Santo: ma alíri con ragione loprea-
dono per un drappo trafparente, per mei-
zo al quale fi poteífe i l corpa vedere : e 
che quelJa fia ftata la crepa y donde la pa
rola crape inglefe fu formata. 

C R E P I T A Z I O N E , quello flrepito. o 
erodio, che aJcuni faü fanno fopra i l fuo^ 
co nella Calcinazione, chiamato anche D s -
íonazwne. Vedi DETONAZZQNE e C^CRE* 
ÍITAZIONE:,,. 

C R E 
, C R E ^ Í T U S /«/>/', nella Storia Naturaíe^ 
é una fpezie di tongo, popolarmente chia
mato dagl1 Inglefi puff-ball, Vefcia . 

M . Derham offerva , che avendone efamí* 
nata la poivere con un Microfcopio, tro-
vb che le feraenze erano altrettante eftre-
raamente piccole vefcie; con capi rotondi, 
e con gambi lunghi ed aguzzi; come fe 
foífero fatti a poíla per cacciarfi nella ier
ra . — Le femenze fono inframifehiate con 
raolta materia polverofa , e diventano no 
cive agli occhi , probabilraente per l i loro 
gambi acuti che pungono e ferifeono. 

CREPUSCOLO*, neir Aíkonomia , é i l 
tempo y dal primo albore , o apparir del-
la mattina , fin al levar del Solé ; e pari-
menti quello che corre fra i l tramontar deí 
Solé , e gli ult imi avanzi del giorno,. o d el
la luce . Vedi GIORNO LEVARE, TRA
MONTARE, &c. 

* Papias deriva la p-arela da creperus y 
ehe anticamente Jecondo^cke egli dice > 
fignificava íncerto , dubbiofo, cL una 
dubbiofa luce. 

I I Crepufcolo ordinariamente fi compu
ta che cominci e finífea quando i l Solé s 
preífo a 18 gradi fotto dell1 orizonte. Egli 
é di durata piu lunga ne'folfiiz) che negíi 
equinozj,, piíi langa in una sfera obliqua,. 
che in. una retta -

I Crepufcoli fono eagionati dai raggi del 
Solé rifratti nella noñra atmosfera , e riflefi-
tu t i dalle di lei particelle all 'occhio. Im~ 
perocché fupponete un oíTervatore in O ( TavT'. 
Ajhonomia , fíg. 41 . ) T orizonts fenfibüe A B 
cd i l Solé fotto 1'orizonte in H K ; e cada 
i l raggio S E nsU'atmosfera fotto dell'orizont^ 
Poichéegii paífa od efeeda un piu raro in ua-
piíi denfo raezzo, fara rinfranto^ (vediRíi-
FRAZIONE , ) e ció verfo la perpendicola-
i-e, c i o é v e r f o U femidiametro C E . Noa 
procederá adunque in T , raa toecando ¡a 
térra in D , cadra fopra A , parte orientac 
le deli'orizonte fenfibile j né pub alcun a!r 
tro raggio, oltrs A D-, di tuttiquelli rifrat
t i in E , arrivars in A » Ma ora, poichéle 
particelle dclT atmosfera riflettono i raggifcv-
l a r i , C vedi RIELESSIO>NE ; ) e poiché 1'an» 
golo D A C é eguale a C A O ; i raggi í í-
ñettuti in A faran portati in O , ch ' é illucr 
go dello Spettatore j i l quale percio vedra-
la particella A fplendere nell'orizonte fenfir 
Ule % e. confeguentsmente i l principio 



mpufcolo deila mattina. E nell' i íkíía ma
niera fi potrebbe raoftrare la refrazione e la 
nflefííone de' raggi folari dell' atmosfera , 
nel crepufcolo della fera. 

Keplcro, per venta, aflfegna un'altraca-
gione del crepufcolo , cioé la materia lum¡-
nofa intorno al Solé ; che alzandofi vici-
no all'orizonte in una figura circolare, efi-
bifce i l crepufcolo'-i che, fecondo ch'egli s 'é 
sforzato di moftrare , non procede in alcuna 
guifa dalla rifrazione dell'atmosfera . 

L a profondita, o abbaffamento del Solé fot-
to dell' orízonte , nel principio del crepufcolo 
mattutino , o nel fine del vefpcrtino , deter-
rainafi neli'iíkíTa maniera , che i'arco del
la vifione; cioé , con oííervare i l momen
to in cui i'aria prima comincia a fplcnde-
re nel crepufcolo ma:tutino , e quel'o , quan-
do ceffa nella fera ; e con trovare i l luogo 
del Solé per quel momento. 

Alhazen lo trovb 19 gradi; T i c o n e i y 0 ; 
Rothmanno 24o ; Stevonio 18o ; Caffini 
15o ; Riccioli , negli equinozj , la matti
na 16o, la fera z o ^ c / j nel folílizio eílivo 
ja mattina, 21o 25' ; nel folftizio d'inver
nó la mattina 17o 25/. 

N é ci dee far maravigliare quefla difFe-
renza tra gli Aftronomi i la cagione del cre
pufcolo effendo incoftaníe : ímperocché fe i1 
efalazioni nell'atmosfera fono o piu copio-
íe , o piíi alte dell'ordinario ; i l crepufcolo 
mattutino comincera piu preílo , ed il vef
pcrtino durera piu a lungo che al folito : 
perocché, piu che fon copiefe 1'efalazioni , 
tanto piu raggi el leño riflettono, confeguen-
tcmente vieppiü rifplsnderanno ; e piu alte 
che fono , piu prefto faranno dal Solé iMu-
jninate . A cib fi pub aggiugnere , che in 
un'aria piu denfa, la refrazione é maggio-
re^ e che non folamente la lucidezza e v i -
vezza dell' atmosfera é variabile , ma an
cora la fuá altezza dalla térra . 

Quindi allorché la difFerenza tra la áecli-
nazione del Solé c la profondita deü' equa-
tore é minor di i8-0 , e non eccede infatti 
15o; i l crepufcolo continuer^ tutía la notte. 

V elevazisne dd polo P R ( fig, 42. ) e ía 
declinazione del Sok O S, effendo date , tro
vare i l principio del crepufcolo mattutino, 0 
i l fine del vefpenino Poíchil nel triangolo 
P S Z i diverfi lati fonodati, cioePZcom-
písraenío dell' elevazione del polo P R , e P s 
suplemento d?lU declinazione O S e S Z 
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aggr^gato del quadrante Z D , e ddla pro
fondita del Solé D S , tróvate 1'angoloZPS, 
ia céí miíura é l'arco A O . Vedi TR 1 ANGOLO , 

Oqnvertite A O nel tempo Colare i cosí 
voi a verte i ! tempo feorfo dal principio del 
crepufcolo della mattina , fin a raezzodi. Ve
di TEMPO . 

Trovare i l crepufcolo col globo artifiziale <, 
Vedi GLOBO. 

C R E S I M A . Vedi CRISMA. 
C R E S T A . Vedi G I M I E R E . 
CRESTA caduta , fi dice d'un cavallo , 

quando ia parte fuperiore del eolio, sucu í 
crefee i l crine , non fia diritta in su , ra a 
pende o da una parte o dall'altra. 

CRETA , nella ftoria Naturale , é una 
térra molie vifeofa, che trovafi in varj luo-
ghi , e fi adopra per varj ufi , di diverfe 
Ipezie e proprieta. Vedi TERRA , SUOLO, 
&c . 

I l Dr. Lifier , nelle Tranfazioni Filofofí-
che , ci da una tavola delle 22 diverfe Cre-
te , tróvate nelle varié Provincie d' Inghi l -
terra; cinque delle quaii egli chiama 

P u r é , cioé quelle che fonomollietenere, 
come i l burro, ai denti, con poco oniente 
di fabbionofo in eflfe ; cioé 1. térra tinto-
r ia , ch7 ei diflingue peí fuo colore, in gial-
l a , bruna, e bianca. Vedi FULLONIS térra, 
2. B o l i . Vedi BOLO . 5. Creta gialla fmor-
ta . 4. Creta , chiamata Cowthot. 5. Creta 
turchina feúra , o marle . Vedi MARLE . 
Le altre diecifette impure \ otto delle qualí 
fonoafpre dure e polverofe, quando fon fec-
che: come 1. la creta di bianco latteo. 2 la 
creta turchina del vafaio . 3 la Creta gial
la fraorta del vafaio. 4 la Creta turchina , 
in cui fi trovano le aftroiti . 5 Creta gial
la . 6 Creta fina roffa . 7 Creía turchina 
molle calcinofa. 8 Creta molle roffa , cal-
cinofa. 

Tre fono pieírofe , quando fon fecche 5 
cioé una Creta roíía pie trola. 2 una creta 
pietroía turchina . 3 una creta pietrofa bianca, 

Tre fono mifchrate con arena, o faífoli-' 
n i ; cioé 1 un loto giallo . 2 una Cr -^ rof 
fa arenofa. 3 una feconda fpezie della me-
deílma fpezie. 

Finalmente, tre fono miñe con renapiat--
ía o fottile, quafi fcintillante: cioé 1 C r c 
ta bianca* 2 Creta grigia o turchiniccia das 
pippe di tabacco. 3 una creta roíTa . Vedi 
]RENA , &c,. 

C R l -
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. C R í B R A Z T O N E n e l l a Farmac ia , é l " 
ifttífo, ch^ c^rnÉre,. o vagliare ;, cioé l'at-
to. di ft para re le partí piít fot t i l i d' un me-
d i c a t r u n t o o fecco r od umído y dalle pih; 
groffe ; quelle del primo col mezzo d'uno 
ííateio fino ,, del, feconda coa un. coló , o 
cribro da polve *. 

C R I B R O S U M 0/^. cvver OÍ. CRIE a r FOR
M E , , nc)!" Ana tomía , un picciol QÍTO, SU la 
íommita del naCo , pertugiato come uno eri-
vello j, per dar paífaggio a diverfe piccole fi-
bre,. che fpuntano= dalle produzioni mamil-
lanr e. termínano. nella membrana , che fo-
dera. la cavita delle narici: chiaraato anche 
¿» ethmoides^ Vedi ETHMOIDES. 

CaicoAiiYTif -NOiD.EUs nell' Anatomía S:, 
ua nome dato a. due paia di mufeoli , che 
fervono adaprire: i l laringe.. Vedi LARINGE 

1 cricoarytísmidigh fono o pofleriori: ̂  o la-
teralh i primi fono il : primo paio degli apri-
tor i del laringe;, i fecondi, i l 2 ° . paio . I 
lateraU: hannOí la loro origine nell'orlo del-
la. parte laterale, e fuperiore della cartilági
ne cric.oidese fono inferiti nella^ parte la
terale e fuperiore. delT arytíenoides 6, 

i ! pq/Ieriorl hannO) la. loro origine nella 
parte poíleriore e piu baíía. della. cricoides: 
e. di qua é chiara. la. ragione, del nome.. Ve
di CRICQIDES., 

CRICOIDES * , nell' Anatomía , una. 
Cartilágine del laringe; cosí detta , per ef-
fere rotonda , come un anello,. e circonda-
se tutto il laringe» Vedi. LARINGE. 

*' Lat voce £ greca da xpinoí ufata per 
tTanfpofizlonc in.luogo di Kipy.o< y, cerchio 
e ««TOÍ ,, forma 

La; cricotdes é la féconda: cartilágine- del 
laringe : ella é llretta dinanzi r grofladi die-
tro : e. ferve come di bafe a, tutte le altre 
«artilagini ; eífendo quafi condotta. entro 
la thyroide.. Col rae^zo di eífa s le altre car-
tilagini fona uníte: alia, trachea j per la q^ual 
cagione: el!5 é imniohile -

C R I C O T H Y R O I D ^ U S , i a Anatomía s 
Í W nome dato, al primo paio di mufeoli pro-
prj del laringe „. Vedi. Laringe,. 

11 nome é dirivato di qua ; che eglino 
hanno la loe origine, nella parte laterale ed 
anteriore della cricoides; e fono, inferiti nel
la parte inferiore della thyroidcs ., I I loro ufa 
é dilatare la cartilágine feutiforme .. Vedi 
CRICOIDES e THYROIDES 

C R I M E N j un ' in fraz ionej o trasgreflTio-

pe dí tina íegge;, ed una azione contraria ai 
contenuto di una legge* o naturale o d iv i 
na ^ civile^ od eccleíiaílica ; a cui é annef-
fa la pena. Vedi LEGGE,, e TRASGRESSIO-
NE . 

* I t termine crimen inchiude in s e t ide* 
di. una determinazione $ e di un difegno 
formato di fare ingiuria : e voce latina 
dal. Greco, upivu , j u d í c o . 

I Romani diftinguevano due forte di cri
mina y cíoé privati y che folo afFettavano par-
ticolari perfone ; la profecuzione de5 quali 
non era permeífa dalle leggi fe non a quel-
l i che v'erano intereflati ; come 1' adulte
rio &c. e pubblici ) la profecuzione de' qua
l i , era permelía a tutte le perfone , quan-
tunque in niun modo intereífate, 

AppreíTo- n o i f o n o diftinti in capitali * 
come tradimento , omicidior furto, &c . e 
comuni\. comcfpergiuri&:c. Vedi CAPITALES 

Si dividono m oltre in crimina^ , de? qua
l i ; prendono cognizione i gíudici del Re 
come i, fopramentovati ; e quellt de" quai 
folamente prendono^ informazione le corté 
fpirituali^ come la fornicazione &c.. 

Quafi. CRIMEN. . Vedi QUASI- crimen*. 
CRIMEN F a l f i \ . Vedi FALSI -
CRINONES,. . nella Medicina , fono una; 

fpezie di vermi che trovaníi talor fotto la 
pelle ne1 fanciulli ; e raffomigüano a: corti 
e groííl. pe l i , o fetole., 

Sonó anche detti dracunculi. e comedones r 
dal; latino^ comedere v mangiare ;, a cagione. 
del depredar die fanno la foftanza del bam
bino, e confumare i l fuo* nutrimento. Ve-» 
di DRAGUNGULI ,. 

C R I S A L I D E , CHR.YSALIS , termine ufa-
to da.' alcunr moderni, Scrittori della Storia-
Naturale degP Infe t t i , nef fenfo fteífo che 
n y m p h a V e d i NYMPHA , ed AURELIA . 

* L a parolat par che implicht un colore pe~ 
culiare , g i a l l o o d?. oro ,, comune appun* 
to nelle ninfe dá alcune fpezie- d* infetti t 
dal Greca ^puerco;oro ma quefí1 e pu
ramente accidéntale r e non. fi. trtva in-
tutte le ninfe ,. 

Alcuni confinano la voce- Chryfalis , a 
dínotar la ninfa delle farfalle. e delle. tignuo-
le.. Vedi I N SEXTO 

C R I S A R G I R C , CHRYSAKGYRUM * urs-
tributo che ievavaíl anticamente fopra le 
cortigiane , e íimili perfone di mala fama 

* Hoffmano dice^ che fi pagava: in- oro. e^ 
OTPjnr-
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mgent0 y donde i l fuo nome , 'X$vcroí; ' 
oro, e apyvpo; argento. 

Bodino dice , che Coñant ino Fu i l primo 
a introdurlo; benché n' appaiano alcunc trac-
ce ne^a v'ta ^ Caligola , in Suetonio ^ ed 
jo quella di Aleííand.-o , i n Larapridio. E-
vagrió dice , che Coíianíino lo trovb flabi-
Jito , cd ebbe qualche peniiero di abolirlo « 
Pagavafi ogni quattr' auni: alcuni dicono , 
che tutt i i piccoli o v i l i artefici, cd uomini 
di meftiero v' crano íoggctti , Egh fu abpli-
to da Anaftaíío, 

M . Godeau penfa, che i) Chryfargymm 
foffc un tributo genérale, levato ogni quattr' 
anni, su le pcrfonc di tuttc le condizioni , 
licche e povere, fchiavi e l iber i ; c fin fopra 
gl i animaH , dallt; fpezie piu alte , fino a i 
cani \ perciafcuno de' quali, fi pagavano fei 
obol í . 

C R I S I , nella Medicina, un cambiamen-
t o , o volgimento ne' nnorbi acutí ^ per cui 
Ja materia morbífica é cosí alíeraía , che 
-determina i l pazíetne o al riíanamento , o 
alia morte i Vedi CRITICO , e HYPERCRI-
SIS. 

La cagione di un tal cambiamento deb-
"befi alie forze vitali che reliano , e le qua
l i fono irriíate dalla materia del morbo , si 
€ si condizionata ^ c ioé , idónea ad evacuar-
f i , o trafportarfi j o ad ucddere« Vedi M A-
l A T T Í ft. , 

Se la materia é difpofta per V evacuazio-
ne o traslazione, ma non é falubre , ella pro
duce un cambiamento chiamato perturbazione 
critica , o crifi ¡mperfetta , 

Se i l cambiamento diventa íenfibüe , c* 
fon chiamatiymíow/ critici , o fegn 't duna crifi, 
futura o p reí en te, 

1 íintomi della crifi fono fpeíío confuí! con 
quelli che provengono dalla caufa della raa-
latt ia, c dalla malattia íleífa, o dalia materia 
di eífa; donde na icono infeliciílime coníe-
guenze. Vedi SÍNTOMA. 

Le differenze tra1 fintomi critici , e iGnto-
mi morbifici fono , che i primi procedono 
dai prevalere della forza vítale fopra la for-
xa della rnalattia , ma i fecondi dal pre
valere della rnalattia fopra la facolta víta
le : che i primi fon preceduti da una con-
cozione raanifeíla , ma í fecondi fi forma-
no anche neüe erudita : che i primi accag-
giono verfo i tempi critici , ma i fecondi 
in tut t i i tempi del male , e particolar-

sneníe nel tempo del fuo incremento s Vedi 
CRITICO. 

iprincipali Sintomi ¿Puna Crifi vicina^ fo-
j i o , dopo iprecedenti, un vomito , una fa-
livazione, una ufeita o fluífo di corpo ^ un 
craífo íedimento neil 'orina, i'ufeita di fati
gue dai naío , 1' emorroidi , i l fudore , gli 
afceffi, le puüule , i tumori , i buboni, ie 
parale-, l e a í t e&c . 

C R I S M A , CHRISMA , XP^W*, olio con-
íecrato dal Veícovo ed uíatoy nelle Chie-
fe Oriéntale , ed Occidentale , Tieir ammi-
niftrazione del Batíeíimo ^ della Conferma-
zione, dclT Ordinazione , cdeirEnrema un-
zione . Vedi OLIO , OKDINAZIONE , ESTRE
MA UNZIONE, &.c. 

11 Crisma fi prepara nel Sabbato Tanto 
con molte cerimonie , I n Spagna , v' era 
anticamente i l coüume , che i l Vefcovo 
prendeífe un terzo d' un foldo per i l Cris* 
ma diiiribuito a ciafcuna Chiefa , a cagio-» 
ne del balíarao ch'entrava nella fuá compo-
fizione y 

Du Cange offerva , clie vi fono due fpe-
z,ie di C r i s m a ; V uno prepáralo coli ' olio e 
col balíamo , uíato nel Battefimo ^ nella 
Confermazione, e Ordinazione \ 1' altro colP 
olio folo, coníacrato dal Vcfcovo, che an-
ticamente ufavafi per l i Catecumeni, e tut-
tavia fi adopra nelT Eftrema unzione. 

I Maron i t i , avanti la loro riconciliazio-
ne con Roma , oltre 1' olio c i l balfamo « 
adopravano mufehio , zafferano , cannella, 
rofe , incenfo bianco , o diverfe aitre dro-
ghe mentovate da Rynaldo , nel 1541. con 
le dofi di ciafcheduna . II Gefuiía Dandi-
n i , che andb a! monte Líbano in qualiía. 
di Nunzio del Papa , ordinb , in un Síno
do iv i tenuto nel 159Ó, che i l Crisma in 
av ven i re íi faceífe íolamente con due in-
gredienti, olio e balfamo, Tuno rapprefen-
tante la natura umana di G. C. 1'altro la fuá 
natura Divina. 

L ' azione d' imporre 11 Crisma é chiaroa-
ía Chrismatio ; ed é la materia fecondaria 
del Sacramento della Confermazione. Vedi 
CONFERMAZIONE . 

La Crismazione nel BatteOmo fi compíe 
dal Sacerdote, quella nella Confermazione , 
dal Vefcovo; quella ncll'Ordinazione &c. 
é piíj comunemente chiamata ÍÍW^/Í.'^ . Ve
di UNZIONE. 

Denarii Cbrismales y o d m a r U . f » 
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inlngiefe Cbrifm-pcnce, erano un tributo an-
ticamente pagato al Vefcovo dal clero della 
Parrocchia, per i l loro Crifma , con Cae rato 
nel tempo di Pafqua per l'anno feguente ! 
cib fu di poi condannato, come firaoniaco. 

C R I S M A L E , Chrifmak , nell' Ingle fe 
CHRISOM , fu anticamente i l pannolino 
per la faccia, o che mettevaíi fopra i l ca
po del bambino , quando era battexzato . 
D i qua, ne' nofíri regiflri o Cataloghi de' 
raorti ( bilis of mortalhy ) i bambini che 
muojono dentro i l mefe fon chiamati Chri-
foms. I I tempo tra la nafeita ed i l batte-
fimo del bambino, fu anche chiamaíoChri-
[omus. 

C R I S O B E R I L L O , una píetra preiiofa; 
ed é una fpezie di berilio fmorto, con una 
tintura di giallo. Vedi B E R I L L O . 

C R I S O C O L L A , chryfocolla* , un fal mi-
nerale ufato dagli antichi, nel faldar T o r o , 
&c. e fpeíTo anche nella medicina , come 
efearotico , rifolvente , e feccante . Vedi 
Plin. Hift . Nat. 1. 33. c. 5. Vedi puré O R O , 
S A L D A R E , &c, 

* I I termine c formato dal greco , X/WÍK, 
oro, e xoAct, glutine . 

La Crifocolla rapprefentafi da PHnio, co
me trovata nelle miniere d' oro , d' argen
t o , di rame, o di piombo : i l fuo colore 
é vario , fecondo quello della materia nella 
quale ritrovafi ; giallo, fe tra Toro , blan
co nell'argento , verde nel rame , e ñero 
nel piombo. 

Gl i A r a b i , e gli abitatori di Guzuratte, 
la chiamano Tincar, o Tincal . La migliore 
é quella che trovafi nelle miniere di rame; 
e la peggiore, in quelle di piombo. In Eu
ropa , ella vien confufa colla borrace\. Vedi 
B O R R A C E . 

C R I S O C O L L A , é parimeníe ilnomed'una 
fatta di pietra preziofa , raentovata da Piinío, 
I.37. c. 10. i l quale la chiama puré Amphitane: 
ei la deferive come di color d'oro , e di fi
gura quadrata: aggiungendo, ch' ella ha la 
virtu di attrarre i i ferro , ed anche Toro . 

M a cib , probabiliffimamente , é favolo-
ío *, e la pietra di cui parla non fembra che 
fia altra che i l crifolito. 

C R I S O L I T O , pietra preziofa, di un co
lor verde fe uro , con un'ombra di giallo . 
Vedi PREZIOSA P/Vm?. 

I I Crifolito degli antichi non é altro che 
ü topazio de'modsrni. Vedi TOPAZIO . 

C R Í 
C R I S Ó L I T O , é anche un nome genérico , 

che gli antichi davano a tuíte le pietre pre-
ziofe, nelle quali i l giallo o i ' áureo, era i l 
colore dominante. Vedi G E M M A . 

Quando la pietra era verde , "la chianu-
vano Chryfoprafwn : la roífa e la íurchina 
avean puré le loro particolari denomina-
z ion i , che cfprimevano i l lor colore; Toro 
effendo fignificato 'da chryfo , che fempre 
cominciava i l nome. 

N o i conofeiamo in oggi pochiífimi di 
quefti Crifoliti ; o pih toílo , e' vengono 
riferiti alie fpezie di pietre , alie quali piu 
s'accoftano: i l verde alio fmeraldo , i l rof-
fo al rubino ; e si del refto . Vedi SME-
R A L D O , R U B I N O , &c. 

C R I S T A Galli , nell' Anatomía , é un* 
eminenza] nelf mezzo dell' os ethmoides , 
che fporge e s*1 avanza dentro la cavita del 
cranio , ed a cui é attaccata quella parte 
della dura mater che divide i l cervello , 
chiamata falx . Vedi C E R V E L L O . 

EU' ha i l fuo nome dalla fuá figura, che 
raflbmigüa alia crefia di un gallo. Negli 
adulti , quedo proce fio appar di un pezzo 
col feptum nariura . Vedi NASO , e N A -
R I C I . 

C R I S T Í E , é anche un termine ufato dai 
Cerufici, per dinotare certe eferefeenze pre-
ternaturali , che nafeono vicino all' ano , 
fomiglianti alia crefia di gallo. M . Dionis 
dice che quefle fi levan via o con ligatu
ra , o con la cauterizzazione, ovver'ampu
tándole. Quando hanno altre figure , han 
puré altri nomi . 

C R I S T A , é anche detta un' eminenza 
fpirale , curvata e attorcigliata , nel mez
zo della fpina deii'omoplata . Vedi O M O -
P L A T A . 

C R I S T A L L I , cryfialli , appreífo i Me
did , dinotano puflole difperfe per tutto i l 
corpo, bianche e trafparenti, e della groí-
fe zz a di un lupino: quafi 1'ifteífe che quel
le che fon dette phlydaense. 

C R I S T A L L I N I Cul i , nell'Aflronomia 
antica , fono due orbi imraaginati tra i l 
primum mobile ed i l firmamento , nel Si-
üema Tolemaico , in cui vengono i cieli 
fuppofti fol idi . Vedi C I E L O . 

I I Re Alfonfo d'Arra gona, fi dice , ave-
re introdotto i Criflallini , per fpiegare , 
quello che chiamavaíi ilmoto di trepidazione, 
o titubaziom. Vedi TOLEMAICO, e SISTEMA . 
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11 primo Criflallino , fecondo Rtgiomon-

tano , Scc fervc a render ragione del lento 
moto delle ftelie fiífe ; chelefaavan7are un 
grado in 7o ann' » fecondo V ordine de' fe-
pn i , cioé da Occidente all 'Oriente; i l che 
occafíona la preccffione dell' Equinozio . Ve
di PRECESSIONE . 

I I fecondo ferve a fpiegare i l moto di libra-
TAone ^ o trepidazione; con che la sferacele-
fíe fi libra da un polo ve r íb i ' a l t r o , caufando 
unadifferenza nella maffima declinazione del 
Solé . Vedi TREPIDAZIONE . 

Ma i moderni fpiegano quefli moti , in 
moho piu naturale e facile maniera . Vedi 
LÍBRAZÍONE, &c. v 

CRISTALLINO Arfenico . Vedi l ' articolo 
ARSÉNICO . 

CRISTALLINO umore, é un umore denfo, 
e compatto del!'occhio, in forma d'una len
te con veífa un po'piatta, fituato nel mezzo 
dell'occhio ; che ferveafare quella rifrazio-
ne de'raggi deüa luce , ch 'é neceíraria ; per
ché s' incontrino o concorrano nella retina, e 
formino ivi un'immagine, onde fi compia la 
vifione . Vedi OCCHIO, UMORE , RIFRA-
ZIONE , VISIONE, RETINA &C. 

I I Criflallino é alluogato nell'anterior par
te dell1 umor vitreo , come un diamante nel 
fuo cartone; ed ivi é ntenuto da una mem
brana, che lo cinge , e che per quefta ca-
gione é chiamata !a capfula del criflallino. 
Quefta membrana é qualche volta pur chia
mata cryflalloides ; e da altri , per cagion 
della fuá finezza , che rafTomjglia alia tela 
tT un ragno, arachnoides. Vedi ARACHNOI-
DES , &c. 

La configurazione del Criflallino é quella 
che fa che alcuni fien o myopes , ed altri pres-
byta , cioé di lunga o corta vifta . Vedi MY-
OPS, CPRESBYTJE. 

EíTendo i l Criflallino di due confiíknze , 
verfo i l di fuori , come gelatinofo, e verfo 
i l centro duro come il fale; diqui é che al
cuni Autori credono che la fuá figura fi va-
r j ; laqual variazione íuppongono che fi fac-
cia dal ligamentum ciliare . Quindi i l Dr. 
Grew, ed altri afcrivono al ligamento cilia
re i l poter far piü conveffo i l criflallino , e 
inheme di moverlo o dilungarlo dalla reti
na: i n f a t t i , anche per le leggi dell 'óptica , 
non so quale, tal cofa é neceífaria alia vifio
ne diftinta : imperocché , come i raggi da 
oggetti difianti divergono meno , che que í -

Tomo 11L 
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2i da oggetti v i c in i ; o F umor Crifl Mino debb* 
eífer capace di renderfi piü conveffo, o piíi 
piatto; ovver al tnménti vi debb' eífere un* 
elongazione dell'occhio, o della di fianza tra 
quello e la retina . V t á i Ligamentum CILIA
RE, e VISTA . 

V umor Criflallino quand'é feccato , appar 
che confifia di un vafto numero di lamine o 
fcaglie fottüi , sferiche, giacenti I'una fopra 
1' altra : Leewenhoekio computa che ve ne 
fieno due mille in un Criflallino y ciafcuna 
delle quali , ci dice di avere fcoperto, con-
fifiere di una femplice fibra , o di un fott i l 
filo attorto, oavvolticchiato in una manie
ra fiupenda , per quedo e per quel verfo ; 
cosí che corre a diverfe volte e s' incontra 
in altrettanti centri : e puré né s' interfeca 
nc s1 interrompe né s' incrocicchia in alcun 
luogo . Philofoph. Tranfati , N0. 165. , e 

I I Criflallino é i l foggetto della malattia 
chiamata cataraña , e dell' operazione di ab-
batterla. Vedi CATAR ATTA . 

C R I S T A L L O * , nella Storia Naturale , 
una fpeziedi pietrafoíTile, trafparente, blan
ca, fimiie al diamante , ma molto adeflbin-
feriore nel luftro e nella durezza ; che fi ufa 
perfarvafi, urne, fpecchi, &c. 

* L a parola viene dal Greco K&TUAO? , 
glacies; formata da xpuos frigus, e rsx-

, concrefco, perche Jomiglia a l diaccio, 
Gli antichi erano molto poco informati del

la natura át\ Crifl alio . Plinio parla di effo , 
come di un' acqua indurata, e pietrificata , 
ch' era 1' opinione popolare di que' tempi ; 
ma 1'efperienza ci ha moftrato i l contrario : 
imperocché con V analifi chimica , in vece 
di rifolverfi in acqua, egli non da altro che 
calce , térra , e fa l i . 

Quanto a' luoghi dove ritrovafi , Plinio ag-
giugne, ch'egii 1'ha veduto fcavarfi dalle piíi 
aire e piu afpre rupi delle A i p i ; donde fenza 
dubbio gli é venuto il fuo nome di CriflaUo di-
rocca , o rupe . Trovan eziandio talora ne' 
torrenti e ne' fiumi, ma non gia ivi formato i 
folamente cola portatovi giü da'monti per le 
violenti pioggie. 

Diverfe montagne d' Europa , ed aleone 
del l 'Afia , yxoáúcano CriflaUo di rocca: e f e 
poffiam credere alia relazione Francefe dell* 
Ifola di Madagafcar, ella ne da piü che turto 
i l reílo del mondo infierne. Vedi ROCCA, O 
RUPE . 

L l La 
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La fuá perfeiione coníiíle nt l fuo luñro , e 

nella fuá traíparénza; quello che hadeliefe-
fíuche , della pojvere , delle nuvole &.c. é po
co apprezzato. Si trova rpeíTiírimo di figura 
ffagona ; cogli orli inimitabilmeute finí ed 
accurati. 

Egli (i taglia , s1 incide o fcolpiíce nella 
üefla maniera, cogli íkfíi iQrumcnti, e da-
g!i fteffi artefici che il diamante. Vedi D I A 
M A N T E , CSCOLPIRE. 

WCujlallo é di qualche ufo nella Medici
na, eíTendo tenuto per un aíkingente ; eco-
metale, ufato nelle Diarree e difenterie ; egli 
fi adopra ancora per accreícere il latte alie ba-
l i e ; ed ín oltre é ftimato un buon antidoto 
contro 1' arfenico. 

L a formazione del CR ISTALLO ,~ vien efpo-
Oa dal Padre Franceíco Lana nelle tranfazioni 
Filofofiche , del tenore feguente : ,, Neila 
s, W l Sabbia io oíTervai un rotondo ípa-
„ ziofo di una prateria , alcune parti della 
,, quale trano nude d'etbe; dove , e non in 
, , altro iuogo di quel r icinto, fono genera-
„ t i de' Cri¡ inl í , tutt i ít-ííangolari , ambe 
„ le punte terminando in una figura pira-
„ midale , panmenti íeíTangoia . La gente 
„ del paeíe mi diíle, ch'eran prodotti dal-
„ lerugiade; perché certamente raccoglien-

dofi , paíTata la notte, ve ne fpuntavano 
„ degli a'tri , fojamente in un cielo fereno e 
„ rugiadofo. M i avendo oíTervato , che non 

vi era fegno di alcuna maniera in quel 
dintorno , io conchiudei ch'erano prodot-

„ t i dalla copia degü efíiuvj , e vapori n i -
trofi , che ad un tempo impedivano la ve-

„ getazione in que'luoghi, e rappigliavano 
„ ia rugiada che ivi caica : imperocche il ni-

tro non é folamente i l naturale coagulo 
dell'acqua, come nelle glaciazioni artifi-

„ z ia l i , ma ritien fempre cziandio la fopra-
detta figura feífangolare ; i l che, perdir-

„ lo di paffaggio, puo effere la cagione della 
„ figura efagona della nevé . 

„ Poiché i Cnf la l l i folamente fi trovano 
„ in cotefti luoghi angufli, é probabile che 

, „ di la fi follevino le efalazioni che rendono 
„ concreta la rugiada i nella fleífa maniera 
„ che i l vapore o 1' efalazione del piombo coa-
„ gula l ' argento vivo. , 

Rohault argomenta , che i l Crifiallo , i l 
diamante &c. debbono eíTere fian original
mente l iquidi , dalla lor figura, che é quel-
la che le gócele d' aequa dell' ifieífa mole 
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devono neccíTasiamc-nte áíTtmycrr ; e q m í } * 
che i glübuli deila fariña , ammucchiati e 
eomprefii dal loro proprio peío , fogliono 
avere : imperocché ficcome ogni Crifiallo é 
circondato e chiufo attorno da altri fei , 
cosí egli diventa modellato in un eorpo 
cíagono , confidente di lati eguali e qua-
drat i . 

Bcerhaave tiene , che ¡1 Crifiallo fia la 
propria materia , o bafe di tutte le gemme 
o pietre preziofe , che aííumono queílo o 
quel colore, &.c, per la diverfa miltura dj 
vapori minerali e metal l ini , con la mate
ria primitiva Crijial l ina . Vedi PIETRA J 
GEMMA &c. 

CRISTALLO, é parimente detto un corpo 
fattizio , gittato nelle vetrarie , chiamato 
anche vetro CriflaUo. Ved iVETRO. 

Egli é uifat t i vetro; ma portato, nel l i -
queíarfi, e neila materia di cui é compo-
Üo , ad un grado di perfezione al di la del 
vetro ordinario : benebé raolto decada dal
la bianchezza e vivacua del Cnjlallo na
turale . 

I migüorí QriflalU artifiziaÜ , dicefi che 
fien quelii fatti a Morano , vicino a Ve-
nezia ^ chiamati Crij ial l i diVcnczia. 

CRISTALLI , neila Chimica , dicunfi i fa-
li , od altre materie, raccolte , gittate , o 
congélate , a maniera di Crijiallo . Vedi 
CRISTALLIZZAZIONE . — Cos í : 

I I CRISTALLO d1 allume, é allume puri-
ficato , e ridotto in C n j l a l l i , nella fieíía 
maniera che i l tártaro . In fimil maniera 
i l vitriolo , i l nitro , e gU aitn f i l i fono 
Crij ial l izzat i . Vedi ALLUME , T Á R T A 
RO &c. 

I Cr i j ia l l i ¿''allume fono quadrangolari, 
e briilanti come diamanti ; quei di nitro , 
bianchi, ed oblonghi ; quei di vetriuolo , 
verdi, quadrangolari, e nfplendenti. Vedi 
SALE . 

CRISTALLO , o crémor di Tártaro , é i l 
tártaro purificato e difciolto , e di nuovo 
coagulato in forma di Crifiallo. Vedi TÁR
TARO . 

Per prepararlo , fi bolle il tártaro nell' 
acqua , fi fchiuma , e fi cola ; quand 'é 
freddo , vi fi formano .de' piccoli Crijial l i 
bianchi, nfplendenti negli orli , come an
cora vi fi forma una pellicola , o crema, 
che nuota di fopra. 

I I cremorc , cd i Crifialli furono un tem
po 
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po crediiti cofc difFerenti ; ma ín oggi tro-
vanfi eífere la ñeíTa cofa. Vedi CREMORE , 

I I Crifiallo di tártara üicnafi purgativo , 
ed aperitivo ? ouono nelle idropifie, neir 
afime, e nelle febbri intermittenti . 

CRISTALLO di tártaro calibeato , é quan-
do egü é irapregnato d^líe paríi le piíi dif-
folubili del ferro. Vedi CHALYBEATO. 

CRISTALLO di tártaro emético , é quando 
eglí caricato delle parti fulfuree dell'ati-
timonio , per renderlo vomitivo . Vedi 
EMÉTICO . 

CRISTALLO minerale , chiamato anche 
anodino minerale, e f a l pmnella ^ é r¡ falni-
tro preparato con folfo; cosí : roettafi mez-
2a lira di falnitro in un crogiuolo , e pó
nete quefto in una fornace ; e quando i l 
falnitro é in fufione , aggiugnetevi in di-
verfe volte , due dramme di fior di folfo. 
Dopo che la fiamma é paíTata, r ivol tatei l 
crogiuolo in un hacino di bronzo o di ra-
me: ed egli é allora fal prunella, che fen-
do difciolto di nuovo neli' acqua, e forma
to in Criftalli , diventa minerale CriJUllo . 

Quefto reputafi buono centro la íchinan-
zia , donde i l fuo nome di fa! prune'la ; 
pruna , o prunella efprimendo coteíio male . 
Vedi PRUNELLA . 

CRISTALLI ¿i' argento, o di ¡una , dinota 
1'argento penetrato e ridotto in forma di 
fali , dagli acidi acurainati dello fpirito di 
n i t r o . Vedi ARGENTO. 

E* adoprato per far efeare, con applicar-
lo alia parte; egli é anche d1 ufo per bocea, 
nelle idropifie, e ne 'mal í del cervello . 

CRISTALLI di marte, chiamati anche f a -
/<?, o vitriolo di marte \ é ferro ridotto in 
fali da un liquor acido : s' ufa nelle ma-
iattie provegnenti da oíiruzioni . Vedi 
MARTE . 

CRISTALLI di Venere , chiamati anco v i 
triolo di Venere \ é i l rame ridotto in for
ma di vetriolo dallo fpirito di nitro aíTai 
cauílico , e che fi adopra per manglar via 
Ja carne rigogliofa. Vedi VETRIOLO. 

CRISTALLO d? Ir landa, é una pietra fof-
file trafparente , che vien portara d' Islan-
da , molle come il talco , chiara come i l 
crifiallo di rocca , e fen7,a colore , famofa ap-
preíTo gli ferittori d 'ópt ica , per le fue ia-
folite rifrazioni. Vedi RIFRAZIONE. 

Regge a un calor grande, fenza perderé 
la fuá trafparcnza ; e in un calore affai in -
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tenfo, fi calcina fenza fufione: lafciatoam-
mollare per un giorno o due nell' acqua , 
egü perde i l fuo lifcio naturale; fregato ful 
panno , attrae pagliuzze &c . come 1' am-
bra. In fatti , egli appare come una fpe-
zie di talco; e trovafi in forma d'obliquí 
parallelepipedi con fei lati parallelogramma-
tici , ed otto angoli folidi . Vedi T A L C O . 

I fenorneni di quefla pietra fono notabilif-
fimi , e fono ftati efaminati con grande ac-
curatezza da M . Huygens, e dal Cav. Neu-
ton : imperocché laddove negü altri corpi 
pellucidi v i é folamente una refrazione, ía 
queílo ve ne fon due: coficché gli ogget-
t i veduti per eífa, appajon doppj. 

2o. Dove negü altri corpi trafparenti, un 
raggio che cade perpendicolarmente su la fu-
perficie, vi paífa entro d i r i t t o , fenza patir 
refrazione; ed un raggioobüquoé fempre di-
vi fo: nel crifiallo d\hlanda , ogni raggio 9 
fia perpendicolare, fia obliquo , diventa ia 
due divifo, mediante la doppia refrazione. 
Una di queñe reirazioni é , fecondo la rego
la ordinaria , che il feno d' íncidenía dali* 
aria nel crifiallo , (ia al feno di rifrazione 
come cinque a tre ; ma l'altra é affatto 
nuova . La íirail refrazione doppia é anche 
oííervara nel criíiailo di rocca , benché 
molto mena ft'níibi.'m'rnte. 

Quando un raggio incidente é cosí d iv i 
fo , e ciaícuna meta arnva aíTulterior fu-
perfizie; quella t acú o quel raggio ch 'é r i -
fratto neila prima füpcrfizic al modo coti-
fueto , é riíranto intieramente al cónfoeto 
modo nelía feconcia ; é quéllo riíranto ad 
un modo infolito neila pruna , é intiera
mente rifrantí-i m guifa limile nella fecon-
da: cosí che ciafeuno cnlefge da'a fecon-
da fuperfizie, parallelo al primo rsggio in 
cidente . In oitre, fe due pézzi di queíio 
crifiallo ñ tn poíli T un íopra l 'altro , cosi 
che le fuperfizie dell'uno íieíi par illele alie 
corrifpondenti dc\V altro ; i raggi refratti 
nel íoiito modo nella prima fuperfizie del 
pr imo, fono refratei nel folitr» modo in tut-
te le altre fuperfizie : e rUíeíTa uniformi^ 
ta appare nei raggj, refratti giutia i l modo 
infolito ; e cib , in ogni inclinazione delle 
fuperficie ; purché i loro piani di rifrazio
ne perpendicolare fien paraileli. 

Da queíii fenorneni i l Signor IfaccoNeu-
ton raccoglie , che v i fia un' originale dif-
ferenza ne'ragg; della luce ; per cagion di 

L 1 2 cui 
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cui alcuni fono piíi coftantementc rifratti nel 
modo folito i ed altri «el modo iníolíto . 
Vedi RAGGIO, e LUCE. 

Se la differenza non foffc oiiginale, e pro-
veniíTe da alcune nuovc modificazioni i m -
prtffe ne'raggi nelia lor prima rifrazione , 
ella farebbe altérala da nuove modificazioni 
nelle tre íeguenti ; laddove , in fatto , non 
íbffrc aícuna alterazionc. 

I n oltre , egli prende di qua motivo di 
íofpt t tare, che i raggi di luce abbiano di-
Ycríi l a t i , dotati di diverfe proprieta origi-
nali : iraperocché , appare dalle circoflan-
ae, che quefle non fono due forte di rag« 
gi difftrtnti nella lor natura T un dall' al-
« ro , i 'uno coftantementc cd in tutte le po-
í iz ioni , rifranto al modo confueío, e T al-
tro al modo infolito : la differenza neiref-
perimento mentovato , eífendo íolo nella 
yofizione de' lati de'raggi rifpetto al piano 
«della nfrazione perpendicolare. Imperocché 
uno , c TifteíTo raggio é rifranto qualche 
yolta ai folito , e qualche volta al modo 
infolito i feenndo la pofizione de' fuoi lati 
verío i l crijhllo: la rifrazione eífendo fími-
Ic in ambeduc, quando i lati de' raggi fo
no in poíkione per 1'iftcffo verfo ad am-
bidue , ma differente, quando la pofizionc 
k diíFerente^ 

Ogni raggio adunque pub eíícrc confide-
fa to , come avente quattro lati , o quarti ; 
due de' quali , oppofti V un ali'altro dif-
pongono i l raggio ad eííer rifranto ns l f in -
íolita maniera; e gli altri due nelia confue-
ta . Queüe difpofizioni , eíTendo nc' raggi 
avaoti la loro inciíienza su la feconda , 
terza, e quarta fuperfízie ; e non patendo 
alterazione, per quello appare, nel lor paf-
íaggio per efTe ; eííer debbono originali e 
connate . Vedi RAGGIO , e LUCE . Vedi 
anco RIFRAZIONE, 

C R I S T A L L I Z Z A Z I O N E ^ nelia Chimi-
ca, e una fpezie di congelazione che acca-
de ai fali ,, si eíTenziaJi , come fiííi e vola-
tiU , e quando eífendo liberati dalla mag~ 
gior parte della loro umidi ta , lafeianfi in 
durare, feccare 5j e quafi germinare in cvt* 
fialli.. Vedi CRISTALLO. 

L ordinario método della c f i f i a l í h z a z k n s , 
compieíi con difíblvere i l eorpo falmo neli' 
acqua, filtrarlo, e lafciarlo fvaporare, fin
ché un» fpezie di membrana appare fulla 
fommitíi 5 e ñoalínente COQ lafciarlo ílare 
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finché fcoppía , o mette in mfidUé . Ved 
DlSSOLUZIONE , ed EVAPOR AZIOKE . 

Quello fcoppiare o formaríi in criftallí 
viene ípiegato fecondo i ^"''ncipj del Cav. 
Neuton, mediante quella forza attrattiva , 
che é in tut t i i corpi , c particularmente 
nel ía le , a cagione della fuá folidita ; per 
c u i , quando i l menñruo , o i l fluido, nel 
quale fluttuano tai particelle, é abbaíianza 
í a tu ro , npofato, o fvaporato, ( lo che fa 
un medeíirao efFetto ) ficché le particelle 
faline fono dentro la sfera delle forze at-
trattive Tune deU'aitre , e poífon attraríi 
fcambievolmente, piu di quel che íieno at-
tratte dai fluido, elleno non fan che prorom-
pere in criflalli. Vedi ATTRAZIONE . 

QueíV é partieoíare de' fa l i , che per quan-
to mai íieno diviíi , e ridotti in minute 
particelle, tuttavolta , quando fon formati 
in criflalli , ognuna d'eíTe riaffume la fuá 
ptopria figura: cosí che potrebbe uno cosí 
fácilmente fveñirli e privarli della loro fal-
íedine, come della loro figura. Vedi SALE, 

Eífendo quefta una legge imrautabile e 
perpetua, conofeendo noi la figura de' criflalli , 
poíliarao intendere qual debbe eífere la te-
ílura delle particelle, che pub formar q.ue-
ñi criflall i : e , dall'altro canto , conofeen
do la teftura delle particelle, determinar ÍÍ 
poíTono le figure de'criflalli . 

Imperocché, Je figure delle fempliciííime 
parti reflando fempre le rftcífe ,. egli é evi
dente che le figure nelle quali prororapono , 
quando fon comporte ed unrte , eííer deb
bono uniformi e coflanti: e poiché la forzs 
dell'attrazione pub effer piu forte fovra un 
lato di una particella, che fopra un altro y 
faravvi coflantemente una raaggiorc. accre-
zione di fali su que'lati che attraggono piíi 
fortemente : dal che fi pub fácilmente dir 
moíbarc che la figura delle menome par
ticelle , é diíferente aff&tto da quella chs 
appare nel c r i f l a l h V e d i PARTICELLA.. 

C R I S T A L L O I D E , la túnica criftallina 
dell' occhio ;. una fettil membrana, che imr-
mediatamente cerebia , e contiene V umor 
criflallino; e credefi che ferva, conflringci?-
do o dilatando cotefto umorc , a variare i l 
luogo del fuo foco. Vedi CRISTALLINO . 

Gl i anatoraici fon divií i , in quello riguar-
da la realita di una tal túnica , la quale I 
anco, per la Tua fina teftura , chiamaía 0tm 
ma túnica , o arachnoidií1',. 
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C R Í S T A L L O M A N Z I A * , 1'arte d' ítí-

dovinare, o predire evcnti fuíur i , col mez-
20 di uno fpecchio •, in cuí le cofe che íi 
cercano fono rapprefentate . Vedi SPEC-
CHIO-

* Ei l* e chiamata altreú Catoptromantia . 
JLa prima da Kpu-otKXo?, acqua congeia-
ta ? o criftallo 1 e La feconda da XOITO-
wrTpoy •> fpecchio , e fwMrmit divina-
zione. 

CRISTEO * , CLYSTER , i m r # p , ueila 
Medicina, un rimedio liquido, o una inje-
zione, iotrodotta negrinteftini per 1'ano , 
a fine di rinfrcfcarli, di rilaílare i l ventre, 
di umettarc e ammorbidire le feci, di diíTi-
pare i l flato &c. 

* L a voce 7' ''Uana cviñeo , viene dal Gre
co KKns-vp daxKv^cüj lavo, abluo & c : 

I Crijiei fono talora fatti d' acqua con cru-
fca, e di latte , ma piu d' ordinario con de-
cozioni di certe erbc; aiie quali s'aggiunge 
melé , zucchero bruno, quaíche volta i l ca-
tholicon, ed altre droghe . 

I Crijiei fono o emoliienti, o carminati-
v i , o lenitivi , o aÜringenti , o laífativi , 
o anodini, o utcr ini , o antifebbrili, o nu-
t r i t i v i , &c . 

I CRISTEÍ nutritivi , fono quelli che fi ap-
plicano con la mira di nutriré coloro che 
non poíTono prendere per bocea alcun ali
mento. Hildano dice, che Aubery, medi
co, foílentb una donna di qualita per fei 
íettimane con crijiei compofti di carne di 
cappone, cd a!tri volatili , boliiti fino a r i -
durfi in polpa, con roffi d'uovo , e appli-
cati due volte al giorno. 

E* difficiie tuttavolta concepire , come i 
Crijiei nutrir poffano ; ed i l cafo é gagliar-
damente controverfo nelie Mera, della Reg. 
Academia Francefe, ira M . L i t t r e , che fo-
fíienc la negativa, e M . Lemeri. 
u Gíi argomenti del primo fono, che i ma
terial i del Crijico , per non averc i ' ordina
rio paífaggio de 'cibi , mancano della prepa-
razione neceíTaria per effere convertiti in 
nutrimento; ed oltraccib, fono fuori della 
fírada, onde introdurfi nel fangue : impe-
rocché nel primo de'grandi in t eñ in i , chia-
mato I ' intertino cieco , v' é una válvula , 
detta vá lvu la Bauhim , che íi oppone al 
paífaggio di qualunque alimento negl' ínte-
íHni tenui o piccioli: e non vi fono vene 
la«ee negl' inteílini c r a íT i^ma bensl mol-
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te nel tenui . Ma le lattee fono i foli ca-
nali che portino i l chilo nel fuo ricettaco-
l o , ed i l chiio é la fola foftanza che nutri-
fca. Vedi NUTRIZIONE. 

A quefto oppone i l Lemerl , che infigní 
Anatotnici hanno trovato vene lattee negl' 
inteñini craffi , benché in picciol numero : 
ma quand' anche non ve ne foífero , aggiu-
gne egli , le vene mefaraiche fono , fuor d' 
ogni controvertía , diílribuite per queíli i n 
teílini ; e íi pub fácilmente fupporre , che 
fucchino, o trombino , di re ra cosí , la par
te piü fottile, e. gr. di un brodo, e Ja por
tino nel fangue. M . Mery ha fatto feorrere 
e paífare un liquore immediatamente dagl' 
inteüini crafll in quefte vene ; oltre che , 
la raacchina anímale é cosí per tutto po-
rofa , che fembra aver la natura intefo di 
preparare una ürada ftraordinaria, di con-
dur fluidi nel fangue , acciocché foífe all ' 
uopo ne'bifognl ftraordinarj. Vedi INTESTI-
N I , LATTEE , &c. 

Quefta nozione apparira incontraflabiie t 
fe fi ammetta la teoria di M . Mor in i n -
torno al paífaggio deil' orina . Vedi O R I 
NA . 

Erodoto dice, che gli Egizj furono i pri-
mi che inventarono i Crijiei , o piuttoílo , 
che fi applicarono all' ufo. Galeno e Plinio 
aggiungono , che ne prefero i l cenno da 
un uccello del lor paefe , chiamato Ibir , 
che oífervarono fare frequeateraente quefta 
forta d'iniezione col fuo becco, e appreífo 
fcaricarfi i i ventre piu volte. A l t r i d i cono , 
che la cicogna infegnb prima agli uomini T 
applicazione de' C l i j h r i . 

CRISTEÍ uterini , fono iniezioni fatte 
nclT utsro , o raatrice . Vedi PESSA-
RIO . 

Catholkon per CRISTEÍ . Vedi CATHO-
LICON . 

C R I S T I A N O , che fi riferifee a Crif to. 
Vedi CRISTO. 

I I Re di Francia porta i l t i t o l o , o fopran-
norae di R e Crijiiantjjlmo , RexChrijiianiJJí~ 
mus. Gl i antiquarj Franceíi van rintraccian-
do 1' origine di queíl' appellazione fin dal 
tempo di Gregorio i l grande; i l quale feri-
vendo una lettera a Cario Martelio , occa-
fionalmente gli diede quefto titolo , che i 
Re fuoi fucceffori hanno di poi ritenuto . 
Vedi T I T O L O . 

Lambecio, nel I I I . Tomo del fuo Cata
logo 
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logo della Librería dell' Imperatore, tiene, 
che la qualita di Cri/iianijfmo non fu attri-
buita agü antichi Re Francefi , Luigi i l man-
fueto, &c. come a Re di Francia, ma co
me Impcratori di Gerraania i gii Storici 
Francefi fi sforzano di rifutarlo. 

Chtefa CRISTIANA . Vedi l ' Articolo 
CHIESA . 

Corte CRISTIANA , Cur ia CHRISTIANI-
T A T I S , dinota ia Corte Eccleíiaflica , o del 
Veícovo ; in contradiftinxione dalle Coríi 
c i v i l i , che fono chiamate Com ¿k/.RÍ-, C u 
ria domini R c g i s . Vedi CORTE . 

Nome CRISTIANO , quelio dato nel Bat-
tefimo. Vedi N O M E . 

Religione CRISTIANA , quella inílííuita 
da Gcsü Cr i t t o . Vedi RELIGIONE , e Rx-
"VELAZIONE . 

CRISTIANO, é termine particolarmente 
e afíolutamente tifato per dinotare una per-
fona che crede in Chri f lo , ed é battezzata 
uel fuo nome. 

I I nome Crifiiano fu prima dato in An-
tiochia a quelh che credevano in Cr i f to , co
me leggiamo negli A t t i : prima di quel íera-
po venivano chiamati Difcepoli. 

C R i s T i A N f di San Criovanni, focieta cor-
lotta di Crifi iani) aíTai numerofa inBaífora, 
e nelle Ci t t^ vicine. Vedi SABEO . 

Eglino abitarono in prima lungo i l fiu-
me Giordano , dove Sm Giovanui battei-
zb ; e di ia fu , che ebbero i l fopradetto no
me . Ma dopo che i Maoraettani diventa-
rono padroni della Paleflina , fi ritirarono 
«ella Mefopoíamia, e nella Caldea. 

Eglino celebrano una fefta anniverfaria 
di cinque g iorni ; nel corfo de'quali , van-
no tu t t i ai loro Ve feo vi , i quai 11 battez-
zano col battefimo di San Giovanni : i l 
loro battefimo é altresi celebrato ne' fiumi, 
e cib folo nelle Domeniche. Vedi BATTE-
SIMO . 

N o n hanno nozione della terza perfona 
della T r i n i t a ; né hanno l ibr i alcuni Cano-
n i c i , ma una copiofa mifcea d' incantesmi , 
&c. I loro Vefcovati difeendono per eredi-
ta,^ come i noñri beni: benché abbiano la 
cerimonia di un' elezione. 

C R I S T I A N I di San Tommafo , o di S. To
m é , fetta d'antichi Criftiani , che trovofifi 
nell' India Oriéntale , aliorché gli Europei 
approdarono al porto di Calecut; eglino pre
ten dono di derivare da quclli che San Tom-
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mafo convertí nell' Indie x donde i l loro 
nome. 

I nativi l i chiamano , per difprezzo , N a -
zareniy la loro piíi onorevole appellazione é 
Mappuleymer. Vedi THONLEO . Alcuni eru-
diti Europei dicono, che non fu San T o m 
mafo rAppoftolo, che convertí quel paefe^ 
ma un altro San Tommafo: altri dicono , 
che fu un mercante Ncftoriano , chiamato 
Tkomas . Egli é certo che fono Nefloriani , 
e tali fono ítati gia da lungo tempo i a tal 
che Crij l iani di S. Tommafo, paífano ora 
per i l nome di una fetta. Vedi NESTORI ANO . 

Eglino hanno un Patriarca, che rifiede a 
M o f u l . I I Papa ha fatti diveríi tentativi , 
per ridurli alia coraunione dtlla Chiefa Caí» 
tolica , ma in darno . ^ 

C R I S T O , appellazione comunemente 
aggiunta a Gesu : e che, infierne con que-
fta, denomina i l Meffia, o i l Salvatore del 
Mondo. Vedi MESSIA . 

* L a parola nel Greco origínale XPt'roí P 
fignifica U n t o , da XPl(a •> ungo. 

Qualche volta la parola Crifio s ufa fola, 
per antonomasia, volendo dinotare una per
fona mandata da Dio , un profeta unto , od 
un Sacerdote &c. Vedi PROFETA , SACER
DOTE, APPOSTOLO, &c. 

Ordine di CRISTO , un ordine militare 
fondato nel 1318, daDionií io I . RediPor-
togallo, per animare i fuoi Nobi l i contro 
i M o r i . 

I I Papa Giovanni lo conferrab nel 1320,. 
e deftinb per l i Cavalieri la regola di San 
Benett. Aleífandro V I . lor permife di ma-
ri tarf i . 

U ordine divenío pofeia infenfibilmentc 
unito alia Corona di Portogallo ; ed i l Re 
ne aííunfe 1' amminiflrazione . 

Le armi dell'Ordine fono in roífo, una 
eroce Patriarcale, caricata di un'altra ero-
ce d5 argento. Eglino ebbero da prima la lor 
refidenza a Caüroraarin ; pofeia furono r i -
moffi e trafportaíi neiia Citta di Thomar ; 
come piü vicina ai M o r i d'Andalufia, e di 
Eftremadura. 

CRISTO, é anche i l nome di un Ordine 
militare nella Livonia , inftitulto nel 1205. 
da Alberto Vcfcovo di Riga . I I fine della 
loro inílituzione fu difendere i nuovi Cr i -
fliani, che ogni giorno s'andavano conver-
tendo nella Livonia „ ma erano perfeguitati 
dai Gent i l i . 

Egli-
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"Egllno poTí-avano ful le loro vertí una fpa-

da con uns croce fopra ; donde furono an
che denoflimaci, Fratelli della Spada* 

Q R I S T O L I T I , Chryflolyti, * k t t z d'ere-
tici mentcvata dal Damalceno ; cosí det-
t i perché diítruggevano 1'umamtíi di C r i -

volendo ch' egli e fíen do diícefo nell' in
ferno col corpo e coll'anima , iv i l i aveffe 
Jaíciati ambedue ; falindo al Cielo colla fuá 
íola Div imta . Vedi INFERNO, &c. 

* L a parola viene dal Greco xpiros Chr i -
ftus, e KVSJ , ío lvo, deltruo. 

C R I T E R I O , una regola o norma , da 
comparare con effa propofizioni e opinio-
n i , affine di fcoprire la loro verita o fal-
í ira. Vedi VERITAX . 

La dottrina de' crtterj , e de' caratteri e 
regoie loro , fanno la prima parte della fi-
lofofia Epicúrea. Vedi EPICÚREO. 

C R I T H O M A N T I A , * una fpezie di 
divinazione , ia qual compieíi confiderando 
la-palla , o materia delle íliacciate oííerte 
in faenfiiio^ e la fariña fparía fopra le v i t -
t ime , che dovean uccideríi. 

* Cos) detta , perche ordinariamente fi 
ferv ívano di fariña di orzo in cotejie 
csrimonie j da xpiStj orzo, e iiavrBac. , 
divinazione. 

C R I T I C A , 1' arte di giudicare de' D i -
feoríi, e degli Scri t t i . Vedi GIUDIZÍO . 

Alcuni definiícono la Critica piu ampia-
mente, per I ' arte dt giudicare di una liona, 
o di un' opera d' ingegno , co' varj inciden-
t i , o luoghi che vi fi trovano, del loro (ti
l e , e degh Au to r i . Sul qual piede , M . le 
Clerc fembra aver data un'idea mancante 
del ¡a Critica , quand' ei la definiíce fempli-
cemente per Parte d'entrare nel fenfo de
gli Auton antichi , e di fare un giuño di-
ícernimento delle loro genuine opere. N 

N o i poíTiam diítingutre diverfe forte, o 
ra mi di quelT'arte: come 

CRITICA Filofofica , o 1'arte di giudica
re delle opinioni e delle ipotefiin Filofofia . 

CRITICA Teológica , 1' arte di giudicare 
della fpiegazione delle dottrine di fede , &c . 

CKITICA politica , l'arte di giudicare de' 
mtzz i di governare , e confervare glí 
Stati . 

Ma T ufo ordinario della parola , é r i -
fíretto alia 

CRITICA Litteraria , che perb non ortan-
te é di una grande eftenfione, inchiudendo 
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1' arte di giudicare de' fatti ; ch' é un ramo 
di critica, 11 qual riguarda non folamente U 
Storia , ma ancora i l diícernimento deüe ve-
re opere di un aurore, del vero amor di un' 
opera, della genuina lezione di un t e ñ o , c 
l 'arte di difeoprire i monumenti , e le cu
rie fuppofitizie , 1 paíTi interpolan &c. 

L'altre partí della Critica Letteraria , fo
no 1' arte di giudicare delle opere d' inge
gno, delle loro beilezze , e dei loro difet t i , 
&c. Abbiamo anco 

La CRITICA grammatica, o l'arte d ' in
terpretare e disvelare le parole , ed i fenti-
menti di un autore. 

CRITICA de pezzi antichi , o delle Ant't-
chita , che confíde nel diüinguere le genui
ne medaglie , ed il gufto e fpirito differen-
te , che trovad in eííe , fecondo i l diverfo 
popólo, ti diverfo paefe, ed i varj tempi , 
in cui furono battute ; quello che é Itato 
ritoccato , e riftorato, o aggmnto ; dal real
mente antico, le genume dalle ípur ie , &c . 
e dieiferarle , e ípiegarle , &c. Vedi A N 
T I C O , &c. 

CRITICA facra , in genérale , é quelía 
che impiegafi nelle materie Ecclefiaíliche , 
nella Storia della Chiefa , nelle opere de' 
Padri, ne' Conci!j , nelle vite de' Santi , 
&c. m i piü particolarmente in quello che 
riguarda i Libn delle Sacre Scritture , ed i l 
canone di eiTe. 

Aní lo te le , fe crediamo all'AlicarnafTeo , 
é i l primo inventore deli' arte della C r i t i c a . 
Andarco , DioniOo AHcarnaífeo (leífo , Var-
rone e Longino , vi fi di infero a'loro tem
p i . Tra i C r i l t i a n i , Diónifío Aleííandrino, 
Efichio, Eufebio, S. Girolamo , e Teodo-
reto, furono grandi maellri in quelV arte . 
I I decreto de! Papa Gelafio fopra i iibri apo-
cr i f i , rithiedette una bauna parte di C r i 
tica . 

M i l'arte Critica cade colle altfe arti ; 
e giaeque feonofeiuta fin al tempo di Car
io Magno, quandu fu riftabilita fotto lui e 
fotto i fuoi figliuoli. — L a cura, che i Mo-
naci Ciíiercieníi prefero di correggere i Ma-
nofcritti della Bibbia, moíira , che le regó
le della Critica non erano intieramente igno-
te nell 'undécimo Secólo . — Le opere di Gio-
vanni Sarisburienfe , di Euílazio , ediZetze, 
rendono maniferto ch'ella era colnvata nel 
duodécimo . — I manoferitti della Bibbia, 
corretti dai Domenicani di Parigi 5 e dai Dot-

tori 
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to r i dfiila Sorbona nel decimoterzo, moflra-
no ch'ella fuffifleva anche allora . — Nell* 
ctadi fuíTeguenti fu tuttavia coltivata con 
piü di fervore; fpezialtnente ne'Secoli 16, 
e 17, quando tutto i l mondo ne fece i l fuo 
ftudio. 

Da tutto i l detto ne íiegue , clie la Cri
tica fuppone per verita un fondo o capita-
le non ordinario di cognizione del foggetto, 
ful quale ella é impiegata; ma che la Cri
tica fleíTa, non é altro che buon fenfo per-
fezionato colla Grammatica e colla Lógi
ca . Vedi GRAMMATICA , e G R A M M A -
T I C O , 

C R I T T C I giorni , * fintomi, &c. fono 
ecrti giorni , c certi fintomi, che d' ordi
nario vengono nel corfo de' morbi acutí , 
come delle febbri , del vajuolo &c. indica-
no lo ñato del pazíente , e lo determi-
nano a riaverfi , o a peggiorare . Vedi 
CRISI . 

* La parola e dal Greco xpivtó , judico. 
Le Crifi fono ñate fpeífo oíftrvate acca-

dere nel fettirao, nel quartodecirno, oven-
teíimo giorno; e pero quefti fono denomi-
nati giorni cri t ici , 

Quanto alia teoria de giorni critici, fi pub 
offervare, che la concozione deüa materia 
morbífica , e dell' umore che dee fecernerfí , 
non é nient' altro , fe non fe un fuo cambia-
mento in que!Ja giufta magnitudine, o pic-
ciolezza che pub via portarfí dal fangue cir-
coiante lungo i canali, ed eccernerfi dai vaíi 
deftinati a tal uopo. Ma fe la materia mor
bífica non pub eííer ridotta a queüa magni
tudine o picciolezza , che corrifponda agli 
orificj de'vafi fccretorj; allora feguira o un 
afceffo, o un' emmorragia, fe comincifi una 
crifi ; per la qual ragione gli aíceííi , &c . 
íHmanfi crifi meno perfette , Ma affinché 
la materia morbifica riducafi alia debita ma
gnitudine, o picciolezza, ed i l fuo bramato 
difcarico abbia luogo, richiedeíi un tempo con-
íiderabile, fe laquantitadella materia é gran
de ; c ioé , fe i l morbo é grave e fevero : e 
pero che vi fono afiai cagioni, e quefte co-
fíantiffime , che ponno far che i l fangue c 
gli umori lefivi in eflTo, fieno di una fluidi-
ta differente negü abitatori di clirni diverfi; 
é impoíTibile che non fí richiegganodifFeren-
t i fpazj di tempo per finiré la concozione : 
lo che rende impoíTibile i l determinare i gior
ni critici m un cl ima, prendendo argomen-
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to da quel ch' eglino trovanfí eiTcre ta un 
al tro. 

Le cagioni dei veri giorni critici, cioé di 
quelli , ne'quali fuccede 1'ultima concozio
ne delia materia morbífica , che é fempre ac-
compagnata dalla fuá efpulfione, fono tutte 
quelle cofe che dan motivo agli umori di di
ventare di una certa cotal magnitudine o 
minutezza , e di una maggiore o minore 
coefione; ma con qualunque dato potere , 
corpi inegualmente grandi, o inegualmente 
coerenti, non poífono eflere concotti in un 
tempo eguale: laonde, egli fi dee colle of-
fervazioni fatte appreífo ciafeuna Na-zione in 
particolare, trovar quai fieno le uíuali ca
gioni e condizioni di cotefii maü , che r ¡ -
chiedono un certo numero di g iorn i , incu i 
terminare una tal concozione. 

C R I V E L L O . Vedi STACCIO. 
C R O C E * , CRUX, una forte d' inílrumcn-

t o , comporto di due pezzi di legno, che íl 
traverfano e fi tagliano 1'un i ' a l t ro , ordi
nariamente ad angolí retti . 

* Perzron diriva la parola Crux dal céltico 
croug, e croas ; benche forfe croug , e croas 
poffano con egual ragione dirivarji da crux. 

La Croce fu in ufo appreífo gli antichi , 
come un fupplicio per l i malfattori e per IL 
fchiavi; e veniva piantata in diverfi luoghi , 
in terrorem) come le nofire forche, &.c. 

Sozomeno oíferva, che fuCoflantino che 
con legge primo abolí i l fupplicio dellaCVo-
ce, che fin ai fuo tempo avea avuto luogo 
appreífo i Romani. 

Quanto alia Crocifijfione, od alia maniera 
con cui i l fupplizio dellaCroce efeguivafi, i 
Cri t ici si antichi come moderni, fono di 
aífai vario parere: i punti controverfi fono, 
fe i l reo veniífe attaccato con tre chiodi , 
o con quattro i fe i piedi erano immediata
mente attaccati alia Croce , o fe pofavano fo-
pra un picciolo pezzo di legno , a maniera 
di gradini, o fgabelletto, my(i«\ khCroce 
era piantata in térra avanti che i l paziente 
v i foífe inchiodato, attaccandovelo dipoicol 
mezzod'un palco, eretto all'altezza del fi-
t o , dove aveanfi ad inchiodare i piedi; o fe 
vi s'inchiodava avanti che la C Í W fi ergeífe 
o piantaífe , come la rapprefentano i pitto-
r i : o finalmente, fe i l paziente vi era attac
cato nudo a l l ' in tu t to , ovver coperto : que-
íiioní , alie quali ha dato motivo la Croci-
fifflone di Gesu Cr i í io . 
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una feña antica , folennizzata ai tre di Mas-
m memoria dell'averSant'Elena (ma

dre di Coílaníino ) tróvala la vera Croce di 
Crifto , ben a fondo nel terreno ful monte 
Calvario ; dove ella ereíTe una Chiefa per 
confervare parte di eflfa: i l reño eíTendofla-^ 
to portato a Roma , e ripoílo nella Chiefa 
d^lla Santa Croce di Gerufaiemrae . Vedi 
FESTA . 

Teodoreto fa menzione del ritrovamento 
di tre Ooc/, di quella di GesuCrifto, e di 
quelle dei due ladroni; echefifece la diftin-
zione fra eífe , col mezzo d'una donna in-
ferma , laquale immediate rifanb nei toccar 
la vera Croce. 

Diceficheil luogo fía flato a iei additato da 
S. Quiriaco, allora Ebreo, pofeia converti-
t o , e Santo. 

Efaltazione della CROCE , fefla antica , 
che íi celebra ai 14. di Setiembre, in memo
ria deiravereEraclio rimeffa ful monte Cal
vario la veraCrocí , che n'era ílata via pór
tala quattordici anni innanzi da Cosroe Re 
diPerfía quando prefe Gerufalemme a ü ' I m -
peratorFoca. Vedi ESALTAZIONE . 

Porífl-CROCE, cruciger, nelia Chiefa Ro
mana, é i l cappellano d'un Arcivefcovo o 
d'un Primate, che porta la Croce davanti a 
3ui in occafioni folenni. Vedi PRIMATE, &C. 

I I Papa ha la Cfoce , pórtala davanti a luí 
per tuno ; un Patriarca per tutto fuori di 
Roma; i P r i m a t i , i Metropolitani, e quel-
l i che hanno diritto delpallio, per le loro r i -
fpettive giurisdizioni . Vedi PALLIO , PA
TRIARCA , &c . 

Gregorio I X . proibi a tutti i Patriarchi e 
Prelati di portar la Croce , alia prefenza de' 
Cardinali . — Un Prelato porta una Croce 
femplice, un Patriarca una Croce doppia ^ ed 
i l Papa \xn&Croce tríplice su le lora rmi . 

Ordine della CKOCE, OCROCIATA , é un 
ordi.ne di donne , iníiituito nel dali' 
Imperatrice Eleonora di Gonzaga , moglie 
dell'Imperadora Leopoldo ; in occafione del
la miracolofa ricupera di una piccola Croce 
d'oro, in cui erano inchiuíi due pezzi della 
•vera Croce, fuor dalle ceneri di parte del pa-
lazzo. 11 fuoco , per quanto pare, avea ab-
bruciata la capfula nella quale ell'era inchiu-
fa, edaveafquagliatoilcriftallo; eífendocib 
non oftante rimaío intatto i l legno. Vedi RE
LIQUIA . 

. Tomo i n t 

CROCE, nella botánica , é termine che fi 
ádopera per efprimere la difpofizione dclle fo-
glie opetali di certi fiori; le cui piante fon 
anche chiamate , plantee flor&..cniciformi. Ve
di PIANTA , CFIORE. 

Non hanno i fiori da avere né pib né mo
no di quattro petaü ; ed i l loro cálice dee con
fiare folamentc di quattro pezzi . I I piftillo. 
generalmente diventa un frutto chiamato fiti* 
qua . VediSiLiQUA . 

CROCE, nell'Araldlca, é definitada Guil-
l i m , un pezzo o figura introdotta nelíe 
Armi , comporta di linee quadruplici ; due 
delle quali fono perpendicolari , e le altre 
due trasverfali; imperocché cosí dobbiam con-
cepirle , quanlunque non íieno delinéate per 
diftefo, ma fi unifeano o leghino a coppie, 
in quattro angoli retli vicino al punto di 
faccia dello feudo . Vedi F I G U R A , c 
PEZZO. 

I I contenuto o lo fpazio d' una Croce non 
é fempre l'ifleíío : imperocché quando non 
é caricata , cantónala , né accompagnata , 
eir ha folamente la quinta parte del campo; 
ma fe é caricata, ne dee conteneré la terza 
parte. Vedi RICROCIATA. 

Quefto pezzo fu prima affegnato a quel-
l i che avean compito, o che almeno avean 
intraprefo qualche fervigio pe rCr i í l o , e per 
la profeffione Crifliana \ ed é tenuto da di-
verf i , per i l piü onorevole pezzo di tul la 
Paraldica. Quel che loportb in ufo cosí fre-
quente, fi fu le antiche efpedizioni nella tér
ra Santa; ed i peliegrini della guerra Santa, 
che dopo i l loro pellegrinaggio , prendeano 
h Croce per loro divifa; eíTendo hCroce ap-
punto ñata l'infegna, od i l veffillo di quella 
Guerra.. Vedi CROCIATA . 

I n quelie guerre , dice Mackenzy , g l i 
Scozzeíi portavano la Crorí di Sant'Andrea . 
I Francefi una Crece d'argento; gl ' Ingleíi 
una Croce d'oro; i Tedefchi una Croce ñera ; 
gl ' Italiani azzurra; gli Spagnuoli vermiglia, 
Vedi ANDREA . 

La Croce di S. Giorgio, o h Croce roíTa , 
in campo d' argento , é in oggi i l veífillo d' 
Inghilterra; queflo Santo eífendo i l protet-
tore di quefia Nazione. 

Guil l im novera 39 differenti forte di Gra-
ei úfate nell' araldica , i diverfi nomi dellc 
quali feguono qui ; e le deferizioni fon da 
vederfi fotto i lor proprj articoli . •— Croce 
vota , Croce a onde vota , Croce zampata 

M m ( Fr. 
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( Fr. patee ) fimbriara \ Croce zampata fít-
ta ful piede; Croce zampata su tre p a r t i , 
€ fitta \ i quarta ; Croce graelata , Croce 
paftorata, Crotí-fiorita , Croce paílonata vo
ta , Crece avellana , Croce zampata a cenci 
{ Fr. patée lambeaux ) Crtce forcata, Croce r i -
crociata, Croce ricrociata fitta nelia punta, 
Croce bottonata , Croce pomata, Croce fine-
ftrata , Croce degrádala fitta , Croce poten-
ziata , Croce potenziata fitta , Croce calva
r i o , Croce ricrociata , difpoíta in gradi, Cro-
ce Patriarcale , Croce ancorata , Croce molina-
ta , Croce a chía v i , Croce gigliata , Croce 
doppia fitta , Croce a fedici punte , Croce 
milrinata , Croce ragulata, Croce aguzza vo
ta , Croce pallio, un tau o Croce di Sant' An
ton io , Croce vota e tagliata, Croce tagliata 
forata, Croce molinata íorata per isbieco, o 
in forma romboidale, Croce molinata quarto-
forata , Croce di Sant' Andrea , della quale di-
ñintamente fi ragiona fotto quefla denomina-
zione ; € si di tutte iealtre, che fi potra ve-
dere piu particoiarmente defentte fotto i l o r 
differenti nomi . 

Colombiere mette 22 forte diftinte di Cro-
€i , delle quali uoi fol mentoveremp quelie 
che differiícono dalle mentovate di fopra ; 
come , Croce ripicna , che é foltanto una 
Croce caricata di un' altra : Croce parti ta , 
cioé una meta di un colore, € 1' altra d'un 
altro : Croce quartata , cioé cogli oppofH 
quarti o cantoni di diverfi colori ; C<&':e di 
einque pezzi , cioé dt alrrcttaati coiori ; 
Croce fpontata, e díminuitai Crocf barbata; 
Croce falcata, cioé che ha un quarto di luna 
a ciaícuna eflremita ; Croce forcuta di tre 
punte ; Croce pometata di tre pezzi ; Croce 
reíferedata {'tr. reJJ'crcelée'),y Croce aguzza ; 
Croce ancorata e foprancorata i Croce ancora
ta con tefte di ferpeníe; Croce orlata; Cro-
ce alta ; Crece raggsante, o con raggi di g!o-
lia j Croce dt Malta ; Croce deilo Spinto San
to ; Croce forcuta come git antichi appoggi 
da raofehetti \ Croce con otto punte ; Croce 
bordonata \ Croce cramponata , e rivoitata; 
Croce gomenata {cablee); Croce inclinante; 
Crece paternoíirata , cioé fatta di grani o paí-
lottois di corona ; Croce trifogliata ; Croce 
fioronitn ; Croce vuota , f'eneítrata, e pome
tata ; Croce merlata; Croce con quattro gra-
dini per ogni braccio ; Croce rotondata ; 
una Croce e mezza ; Croce íieilata ; Croce 
cordata ; Croce doppiata di fei pezzi pofii 
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aífieme ; una Croce doppia feífa in palo 5 
Croce lunga tagliata in pezzi e fmembrata ; 
Croce í r incia ta , o tagliata per me/zo snfac-
cia, dei due contrarj colori del campo; un. 
fcaglionc formontato da una raezza Croce ; 
quattro code d'ermeilino in unaCrace, col-
Je fommitadi degliermellini oppoüe Tuna all' 
altra nel raezzo : quattro pezzi di vaj pofli 
a Croce , e contrappuntati nel centro : la 
Croce , o fpada di San Giacomo ; Croce po
tenziata ; cramponata nel braccio fuperiore 
de (tro, cd una potenza vicino al mezzo dei 
fuño. 

Quefiefono le varíe Cree/ che troviamo ne' 
prenominati auton , le quali pareranno forfe 
ad alcuní in troppo numero, come non eífen-
do tutte in ufo 111 Inghikerra: ma Taraldica 
fi efiende a tuíti i paefi; e tut t i i termini 
ufati richiedono fpiegazione. 

N é fol nelie Croci la varieta é si grande; 
i l fímile trovafi in molti altri pezzi o figu
re, particoiarmente ne' León i , e nelle parti 
d 'e í i i ; delle quali i i medefirao Colombiere ci 
da ben 96 difrerenze . — Leigh novera qua-
rantafei di verle croci j Silvano Morgan , ven-
t i f e i ; Upton , trenta ; Johannes de Bado A u 
reo , dodici ; e cosí a l t r i , che é fuperfluo 
mentovare. 

Upton con feífa , ch'ei non ofa prefumere 
di determinare o accettare tutte le varié Cro-
CÍ che fi ufano nelle A r m i , perché al pre-
fente fonoquafi innumerabiii ; e percib egli 
folamente nota e riferifee quelle che fi fon 
vedute ufare ai fuotempo. 

CROCE Geométrica, o di ufo nel mi fu ra re, 
levar piante &c. é un lü rumento , che confia 
di un cerchio d'ottone , divifo in quattro parti 
eguali, per mezzo di due linee che fi tagiiano 
i'una i* altra nel centro ; a ciafeuna cítre-
raita d'una e delf altra linea é affiffo un tra-
guardo, perpendicolarmente fopra le linee; 
con fori di fotto a ciafeuna fcffura, per rae-
giio poter feoprire gli cggetti di íhnti . La 
Croce é montata fopra un bartone , o ap-
poggio per Tufo. Allevolte in vece di quat
tro traguardi ve ne fon o í t o . La Croce geo
métrica e poco nota o praticata in Inghilter-
ra ; fuori ell 'é di contó , e di maggior im-
portanza ; la maniera d' appiicarla é la fe-
guente: 

Supponete che i l campo A B C D E (Tav. 
Mtfuraré , o levar piante , fig. 24. ) richieg-
ga d'eífsre mifurato : plántate delle pertiche 

o ba-
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o baño ni a tutt i gl i angoii ; mifurate la 
linfa A C 5 e le perpendicolari cadute da-
glt'angoli alia linea j regiflrate le dimen-
íioni di ciafcheduna * Ora ^ per trovare ií 
punto F , plántate delle pertiche a placeré 
nelJa linea A C f ed i l piede dell' iílrumcn-
to nelia medeíima linea , in tal maniera y 
che per due degli oppoíli traguardi oíTer-
var poffiamo due de' baíloni; e per g!i altri 
due , 11 baftone E . Se in qucíla ftazione o 
pofitura , E non é vifibÜe , rimovete ad-
dietro o tírate innanzi T iíirumento , fin
che le linee A F , E F facciano un angolo 
re t ío in F : col quaí mtzzo r fi a ver a il di-
fegno o la planta giuíla del triangolo A F E . 
Nelia íleíTa maniera trovad ií punto H , 
dove cade la perpendicoíare ; la cui lun-
ghezza , infierne con quella di H F , é m i -
fu ra ra , per avere la pianta o mifuradel tra-
pezio E F H D . 

I n oltre , mifurifi H C , che fa un an
gelo retío con H D , e fi a vera i l difegno-
o la pianía del triangolo D H C . Tu t to 
quello che adeíTo relia , fi é trovare i l pun
to G 5 dove cade la perpendicoíare B G ; 
i l quale effendo trovato nelia fteffa manie
ra che i l reí!o, abbiamo la pianta giuíla di 
tuteo i l campo A r B , C , D , E . L5 área 
di cui averemo puré coll'aggiugnere i trian-
goli cd i trape?) infierne. Vedi AREA ; Vedi 
puré CATENA R TAVOLA-PIANA $ Levav 
PIANTER AGRIMENSURA, &C. 

Moltiplicazione a CROCE , é un método di 
molíiplicare piedi oncie , per piedi e oncie ; 
cosí ch i a mato y perché i membri fi raoltipli-
cano in Croce. Vedi i l método fotto l ' arcicolo 
MOLTÍPLI CAZ JONE . 

CROCE ,. negli ordogi da Solé, Vedi ORO" 
L O G I S O L A R ! . 

CROCI , appreflfo i Botanici, fon gli api-
c i , o piccoii nocchi su le lora mi ta de' fíori. 
Vedi ÁPICES . 

C R O C I A , i l paftorale di un Vefcovo o di 
un Abbate. Vedi PASTOR ALE . 

C R O C I A T A , una guerra fanta y od una 
tfpedizione centro gl ' Infedeli ; paríicolar-
menre centro i T u r c h i , per la ricupera dei-
la Paleftina .• Vedi CROCIATI 9 PELLEGRI-
KO Scc. 

I I popólo aníicamente cerreva a turme ¡n 
quefte Crecíate r per divozione; le bolle de' 
Papi, e le prediche de' Sacerdoíl di que ' íem-
pi accrebbero vicppiü i l concorfo. E di qua 
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ebbero la loro origine diverfi o rd in i di Ca-
valleria . Vedi CAVALIERE , TEMPLA.-
RJ , &c. 

Quelli che avean in animo di andaré a ta
le iraprefa, fi diñinguevano con croci di co
lorí diííereníi , pórtate fulie loro vef l i ; e di 
qul eran chiamati Crociati: gl5 Ingíefi le per-
tavano bianche ; i Francefi roífe; i Fiamin-
ghi verdi , i Tedefchi nere , e gl ' l íal iant 
gialle. Vedi CROCIATI . 

C o n t a n í i otto Crociate per la conquiíTa 
della t é r ra Santa : la prima intraprefa nel 
1095, nel Concilio di Clcrment; la íecen-
da nel 1144. fotto Luigi V i l ; la terza nel 
i i 8 8 y da Enrice I L d'Inghilterra, e daFi-
lippo A u g u í l o di Francia; la quarta nel 1195 , 
da! Papa Celcüino I I I . . e dall' Imperadore 
Enrice V I . la quinta pubblicata nel 1198 , 
per ordine d' Innocenzo I I I , in cui fu ron o 
impegnati i Francefi, i Tedefchi, ed i Ve-
neziani ; la fefta fotto i l medeíimo Papa , 
comincib tumultuariamente, nel 1215 , e 
finí nelia rotta de' C r i í l i a n i ; la feítima r r i 
fe! uta nel Conci l io d i Lione del 1245 intra
prefa da S. L u i g i ; 1' ottava , che fu la fe-
cenda di S. Luigi , e ultima di tutle , net 

Dicefi , che furono i M o n a c i Ci í lerc ienf i , 
che prima p r o g e í í a r o n o le Crociate Fi l ip-
pe A u g u í l o ne foliecito 1' efecuzione con Ja 
Santa Sede \ ed Innocenzo T I L alzb i l pri
me veífille della Crece . Fu il Conc i l io Cla-
r o m o n í a n o , che ordinb y che quell i i quali 
vi s7 impegnavano poríaíTere la Croce nelia 
lor bandiera ; e che quell i che entravano da 
sé nel fervigio mi l i ta re per tal uopoj la por-
taífero anch' effi su le lor v e ñ i , 

L ' Abba te^Giu l i in ian i fa un ordine di Ca-
valleria de5 Crocia t i , che fervivano nelle 
Crociate. Vedi CAVALIERE , ORDINE y & c . 

Ver fo la meta del d u o d é c i m o Secólo , v i 
fu puré una Crociaía de' Saífoni y contro i 
Pagan i del N o r d ; nelia quale 1' A r c i v e í c o v o 
di Magdeburgo , i Vefcovi di Halberftadt 
M u n í t e r , Mersburg , Brandenburgh , & c , 
con diverfi Signen laici s ' impegnarono. — E 
verfo- i l p r inc ip io del m e d e f i m o S e c ó l o , fot
to i l Pontificato d' Innocenzo , m fu puré una 
Crodata, intraprefa cont ro g l i Albigefí Ere-
t i c i , i quali eraoo divenut i p o t t n t i nelia L in -
guadoca & c . V e d i ALBIGENSÍ . 

C R O C I A T I , CROÍZFS nelle noílre con-
fuesudini antiche, erauo peiiegrini d i r izzat t 

M m 3. per 
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per la térra Santa, o che gia v i erano fia t i ; 
chiamati cosí da un contrafegno eh' eglino 
portavano su' loro abbigiiamenti , i l quale 
rapprefentava unaCroce. Vedi CROCIATA . 

La yurolz Crociatt vien anche eílefa ai Ca-
valieri di S. Giavanni di Gerufalemme, crea-
t i per la difeía e p ro te7 Íone de' pellegrini; 
e a tut t i quelli della nobilta , cittadinanza 
&c. che ne' regni del Re Enrice I I . di Riccar-
do I . Enrico I I I . ed Eduardo I . cr&t) Crucefi-
gnati) cioé che fi avean dedicatt a militar 
nelle guerre , per la ricupera della Terra 
Santa . Vedi CROCIATA . 

C R O C I F E R I , o CRUCIFERT , ordine 
Religioío , ovver congregazione di Canoni-
ci regolari , cosí chiamati . Vedi CANÓ
NICO . 

V i fono íre Ordini , che hanno o porta-
no ancor quefto neme ; uno in Italia ; un 
altro ne' Paefi BaíTi; ed il terzo in Boemia . 

I primi pretendono di dirivare da S. Cie
lo \ ed aggiungono che S. Quiríaco i ' Ebreo , 
i l quale moftro a S. Elena i l luogo della vera 
Croce , e fu poi convertito , l i riformb. 

Tuttoquelio che fappiamo di certo , fi é , 
ehe eglino fufMevano in Italia avanti che 
Aleífandro I I I . faliífe ful trono Pontificio; 
imperocché quel Pontefice, fuggendo da Fe
derico BarbaroíTa, trovb un afilo ne'Mona-
fíer; de' Crociferi, ch'ei prefe poi nel 1169 
í'otto la fuá protezione, dando loro la re
gola di S. A g o ñ i n o , &c . 

Furono confertnati da Pió V . ma la lordi-
fciplina efíendofi rilaffata, eglino fureno fop-
preffi nel 1656 da Aleífandro V I L 

Matteo Parifio dice, che i Crociferi, por
tando de' bafteni cón croci neiP eílremita , 
vennero in Inghilterra nel 1244 , e fí pre-
fentarono davanti a un finodo ten uto dal 
Vefcovo di R.ocheñer, dimandando d' e fíe re 
ammeíTi. 

Dodsworth e Dudgale tan no menzlone di 
¿ue Monaíierj di queñ' ordine in Inghilter
r a , 1' uno a Londra, 1'altro a Ryegate ; i l 
primo fondato nel 1245 , i l fecondo nel 1298. 
alcuni aggiungono il terzo in Oxford , dove 
furono ncevuti nel 1349- M . Allemand di
ce che v i erano 14. Monafterj di Crociferi in 
Inghilterra, foggiungendo che erano venuti 
dali' Italia ; quelli de' Paefi baffi non volen-
doli riconofeere. 

ICrociferi de'Paefi Baffi c della Francia, 
furono fondaíi nel 1211, da Teodoro di Cei-

CRO 
les fgliuolo di Bofone , che a vendo ferv'to 
in una Crociata nella Paleftina , nel 1188, 
ed ivi trovati alcuni de' Crociferi inftituiti da 
S. Cleto, concepi i l difegno d'ií l i tuirne un' 
altra Congregazione nel fuo proprio paefe . 
QueíT é certo, che Teodoro, nel fuo ritor-
no dalla Paieftina , s'impegnb ne l loüa toEc-
clefiaílico , e ando, in qualita di Miffiona-
r i o , alia Crociata contro gli Albigefi: eche 
nel fuo ritorno. nel 1211, i l Vefcovo di Lie-
gi gli diede la Chiefa di S. Thibault vicino 
adHuy; dove , con quaítro compagni, git-
tb i l fondamento del fuo Ordine , che fu 
confermato da Innocenzo I I I . e da Onorio 
I I I . Teodoro mando i fuoi Religioíi a To-
lofa , per unirfi con quei di S. Domenico , 
e combatiere gli Albigefi ; e la Congregazio
ne fi moltiplicb in Francia. — IPapi han-
no procurato di recare i Crociferi d' Italia fot- l 
to quelli di Fiandra . 

I Crociferi o pon 1 croce con Una Stella , in 
Boemia dirivan la loro origine da S. Quiris-
co , e dicono che fon venuti di Paleftina nell' 
Europa , dove abbracciarono la regola di 
S. Agoftino 3 e fabbricarono de' Monafierj. 
Aggiungono, che S. Agnefe di Boemia , per 
diftinguerfi dagli altri Crociferi , ottenne da 
Innocenzo I V . di aggiugnere una Stella al 
loro abito. 

Ma la ftorietta di S. Quiríaco non ha fon
damento; e fu Agnefe medefima figliuola di 
PrimislaoRe di Boemia che iftitul T ordine in 
Praga , nel 1234. Sonó in aííai gran numero ; 
ed hanno , adeífo, due Generali. 

CROCIFISSO , una croce , su la quale 
é attaccato in effigie i l corpo di Gesu Cr i -
fio ; che fi tiene nelle Chiefe , c in a lm 
luoghi , per rammemorare la Paílione di Ge-
SLI Cr iüo , e farvi davanti orazioni . Vedi 
CROCE. 

V i fono alcuni Capitoii , ne' quali Gesh 
Criño é i l primo Canónico; e Tentrata del 
Canonicato va per manden i mentó del Crc 

C R O C I F I S S I O N E , una forma antica d' 
efecuzione , o di fupplizio; con attaccar rl 
reo ad una croce eretta . Vedi CROCE. 

C R O C I F O R M I Fiori . Vedi l'articolo 
FlORE . 

C R O C O , CROCUS , termine ufato per 
zafferano . Vedi ZAFFERANO. 

CROCO, in Chimica. Vedi CROCUS. 
CROCODILUS , nella Rettorica , una 

fpe-
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fpezi e di argoraentazione capziofa e íbfi-
ííica ; invéntala per fedurre gl'inavvertiti , 
e t i rar l i in rete fpeziofamente . Vedi So-
FISM A . 

Egli ha i l fuo nome Crocodilus, dalla oc-
cafione feguente , Inventara da' Po&ti. — Una 
povera donna pregando fupplichevole un Co-
codrillo , i l quale avea acchiappato il di lei 
figliaolo che camminava íungo la riva del 
í i ume , acciocché lo rifparmiaííe, eglieí re-
íiituiffe; n' cbbe in rifpolla , che e'gliel re-
ílituirebbe , purché ellá daíTe una vera rifpo-
íia ad una quiñione , che ei volea proporgli: 
Ja quiüione , o dimanda era queíla , Rende-
ro io i l tuo figliuolo % o m . A cib la povera 
donna , fofpettando gia d' inganno, triaemen-
terifpofe, Tu nol renderai: ed infifté che gh 
foífe reftituito, perché tila avea rifpoílo coa 
verita. T u m e n t i , diffeilCocoir///o, impe-
rocché fe io tel rendo , tu non hai rifpofto 
veramente : Non te lo poíTo dunque rende-
re , fenra rendcr faifa la tua rifpolla. Vedi 
D l L E M M A . 

Sotto quefto capo fi poífono ridurre le pro-
ponzioni chiamate mentientes, o tnfolubiles ; 
che diftruggono fe ftefTe . Tale é quella del 
Poeta Cretenfe ; omnes ad unum Cretenfes 
fernper mcnttuntur : tutti i Cre tení i , dal pri
mo fin all' ultimo , fempre dicon bugia. O 
dunque i l Poeta mente quando aííerifce che 
tut t i i Cretenfi mentifcono ; od i Creteníi 
•non mentifcono t u t t i . 

C R O C O M A G M A , nella Farmacia , é 
un nome dato da alcuni a' trochifci compo-
fli dizafferano, di mirra, di rofe roñe , di 
pece , e di gomma arábica : cosi chiamato 
dal Greco upónos , zafferano , e magma , i l 
rifiuto di qualche cofa ammaccata e fpre-
muta . 

CROCUS, inChimica, é un neme dato 
a divcrfe preparazioni; dal lor colore roffo, 
o di zafferano. — Come 

CROCOS martis, una preparazlone di fer
ro ; ed é di due fpezie, cioé Crocus martis 
a per i en s , e Crocus martis aflringens . Vedi 
ZAFFERANO di marte. 

CROCUS martis aperiens, é una prepara
zlone di laflre di ferro , faíta , con prima 
lavarle, pofcia efporle alia rugiada, linché 
abbiano contratta ruggine; la qual ruggine 
fi rafpa via , e le laftre fi efpongono di nue
vo . Vedi MARTE, e APERIENS. 

A l t r i lopreparano, con calcinare delk U-
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mature di ferro, con un pefbeguale di fol
i o . — A l t r i , con ferrare e battere una fa-
feia di ferro ínfuocato , tra due rotoli di 
folfo ; nel qual cafo i l ferro fí fquaglia , e 
corre giü in un vafe di acqua ch' é di fot-
to ; cui chiamano alcuni mars cum fulphu-
re praparatus . Al t r i hanno altre prepara
zioni . 

M . Lemeri fi sforza di moflrare , che i l 
ferro prefo in foftanza , é molto piíj faluta-
re ed efficace, che quando é cosí prepárate; 
1' operazione tendendo a fpogüarlo delle fue 
parti oliofe, nellequaii la fuá principal vir-
tu rifiede, non lafeiando niente d i e t r o a s é , 
fe non fe la mera parte ferruginofa . Vedi 
CHALYBEATO. 

CROCUS martis aflringens •> é una prepara-
zione delle limature di ferro; con cui fono 
prívate delle loro parti piü faline, lavándo
le cinque o fei volte in aceto forte , e cal
cinándole cinque o fei ore. 

CROCUS metallorum ̂  una fpezie d'lmpu-
ro e opaco vetro d'antimonio , del colore 
del fegato; quindi bene fpcíTo chiamato fe-
gato á?antimonio ; fatto con dar fuoco a par
t i eguali di polvere d'antimonio e di falni-
t ro , mirti in un mortaio di ferro, coperto 
con una tegola . Vedi ANTIMONIO . 

Que fio s'accende, coll'introdurvi un car-
bone di fuoco; dal che ne fegue una grande 
detpnazione, ed il mortaio fi sbatte o fcuo-
í e , acciocché Ja materia cada al fondo. La 
parte rilucente é i l Crocus, o fegato , che fi 
ha da feparare dalla fchiuma, e rifervare per 
V ufo. 

Si adopra particolarmente nel fare íl v i -
num emeticum , o beneditium , infondendo 
un' oncia o due di Crocus polverizzato , i a 
una pinta di vino per 24 ore. Vedi V I N O , 
ed EMÉTICO . 

CROFT * , CROFTUM , una piccola chiu-
fura, aggiacente ad una cafa abitata, o per 
pafeolo , o per arare la térra . 

* Poffunt etiam diBi Monachi de eisdera 
marifeis verfus occidentem jacentibus pro 

f e & hominibus fuis , includere Crof-
tos , f i v e pratum juxta pontem fpeciali-
ter quantum ipfis placuerit. Ingulf. 

I n alcuni antichi a t t i , Crufta fi trova co
me voce latina p e r C r o / í ; ma cumtoftis & 
Croftis é piu frequente. Croft é tradotto in 
Abbo Floriacenfis, perpr^dium, un fondo. 

CROGIUOLO, CRUCIBULUM, un piccol© 
v a -
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vafe, ordinariamente di t é r ra y qualche vol t a. 
di ferro , fenza aicun manico ; in cui da' C h i -
n i i c i v da' C o n i a t o r i , dagli Orefici v d a ' V e -

* t r i e r i , ed a l t r i artefici r fi ufa di fon de re e 
calcinare Toro r 1'argento , od a l t r i m t t a l l i , 
ne 'quai 'avorano Ved i FUSIONE j, CALCI-
NAZ'ONE v & c . 

I Crogiuoli di t é r ra fono fat t i d i a rgü í a o 
creta da caía lo , coa greppf o r o t t a m i di pie-
tra , p i ñ a t i e cr ível la t i í egl ino fonof di va
r i é m o l i , n i * generalmente della medefima: 
forma che raíTomigiía quella d^un COIÍO inver-
f o , o d' una p i r á m i d e inverfa Quefti fono 
quel l i che principalmente fi ufano nel batter 
moneta . perché fono i foü ne' quai 1' oro fi 
fquagsia a d a g i o I Ú r ó g t u o l f ái ferro fono m 
forma d i picciole doccie o caíTette fenza r m n i -
chi v fatte di ferro ben raffinato nel la fucina e 
ben marteliato t in queftl fi fonde 1'argento, 
i l ra me , Scc. 

V i fono- de' Chgtúolí át t é r ra . che tengo -
no da 800 , fin a 24 , o 500 oncie ; ma quel
l i che ordinariamente íi ufano , non ne tengo-
no che 800.. 

Que i di ferro fono piu g r a n d i ; alcuni te-
nendo dieci mila oncie : quefii non fi leva-
no-dalla fucina 5. quando i l metallo é lique-
fatto , e che fi dee far feorrere ; ma fe ne fca-
xica fuor la materia con una meftola di ferro 
E* una regola preferitta r di non mettere nel 
Crcgtuolo tutto i í m e t a l l o ch' egli puo tenere ». 
V e d i BATTER M'ONETA . 

1 Crogiuoli adoprati dagli orefici e da' f o n -
di íor i j fono fimili a quelli che fí adoprano nel 
bat ter moncta : quelli de' C h í m i c i r & c . fo
no di tu t te le grandezze 5 fecondo la q u a n t i t á 
equa l i t a del metal lo da porvi in effi« 

C R O M A , Chroma * , in Ret tor ica , é uiv 
colore , od un p re te í lo fpeziofo V e d i C o -

, t O K ^ . 
* La parola e Greca y x p ^ ^ v che letteral-

mente dinota colore . 
CROMA i n M u fie a „ V e d i l5 ar t icolo CRO

MATICO. 
CROMA 5 i n Mufica parimentiV é una no

ta y od una m i fu ra del t e rnpo , eguale a mez-
za f e m i m m i m a , o ad un ottavo della femi-
breve . Ved i Txñwpo , e SEMICROMA . 
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Francefi chiamano choche crochué ; a cagío-
ne del!' uncino che ella ha nel fondo. Vedi 
SEMIMINIMA 

La Croma: é fegnata col. carattere 
Vedi CARATTERE ., 

La Crcw^é divifaindue femicrome 

e quattro biscrome 

La Croma inglefe, Quaver^ fa quel che i 

C R O M A T I C O , nella Muf ica a n t i c a , é 
i l fecondo dei generl y o fpezie , in cui g l ' in -
t e rva l l i confonanti erano fuddivif i nelle lor 
p a r t í concínne\. V e d i GENUS . 

Le altre due fpezie erano v V inarmónico ? 
e i l Diatónico.. V e d i EN ARMÓN r e o , e DIA
TÓNICO . 

I I Cromatico abbonda di femituoni r egl i 
ebbe i l fuo nome r. o perché i Greci lo fegna-
vano col carattere di colore ch 'eg l in chiaraa-
no XP®^* 5 0 > fecondo F opinione d i P. Par
ran 5, pe rché la fpezie Cromatica- é un m é d i u m 
tra le altre due , come i l colore é di mezzo 
t r a ' i bianco e '1 ñe ro r ovvero perché la fpe
zie Cromatica- varia ed abbellifce la fpezie dia
tón ica v co' fuo i f e m i t u o n i ; che hanno 1' ifief-
fo effetto in Muí i ca , che le varieta de' co lo r í 
nella Pi t tura« . 

Ar i f io í íeno divide i 1 genus Chromaticum m 
tre fpezie j , nel Molle , Hemiolion , e Toni-
cum ; T o l o m e o io Molle o Antiyitum , e In-
tenfum . Ved i SPECIES ¿ 

Q u e í l e fpezie furono anche chiamate Chrc^. 
o co lor í dei gener i : i l Molle efprime una pro-
grei l ione per piccíol i i n t e r v a l l i , l ' intenjum-
per maggiori 0 

I I Cromatico e l5 enarmonico , folamente 
contengono i piíi picciol i dei gradi d i a t o n i c i ; 
cos í che hanno l ' ifteífa proporzione ai d i a t ó 
nico , che le frazionr c o g í ' Í n t e r i n 

Boethio 5 e dopo luí Za r l ino at t r ibuifco-
no- P invenzione del genuSí Chromaticura: a 
T i m o t e o M i l c f i o v nel, tempo di Aleffaodro^ 
i l Grande, G ü Spartani lo shand i roño dalla, 
loro c i t i a , a cagione della fuá moUiz i e o fo-
verchia tenerezza. 

M . Malcolm; ofTcrva r che noi n o n fap-
piam bene, qual ufo g l i an t ich i face fiero d i 
queí le d iv i f ioni e fuddivif ioni in genera & 
Jpedes. T u t t i r i c o n o í c e v a n o che i l d i a tón i 
co é la vera m e l o d í a , g l i a l t r i generi paiono 
fokanto i r r e g o k r i t a capricciofe, o d i güi lo 
peculiares defiinate a placeré al l ' immagina-
sione con la n o v i t a , e í l r a v a g a n z a ; ed era-

no 
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no in oltre cosí diff ici l i , che poclii , fe pur 
inaj alcuno, dicefi che l i abbíano praticati 
coti accurarezxa. Vedi MÚSICA. 

CROMATICO , é termine uíato anche r e l 
ia Pittura, per i l colorito ; che fa la terza 
parte del!' arte della pittura . Vedi COLO
RITO . 

C R O N I C A , Chronicon, dinota una Sto-
TÍa , digerirá per ordine de ' tempi; quaniun-
qUe i l termine fia rare volte ufato , falvo-
ché parlando detle Storie particolari delle Pro-
vincíe , o de' Territorj &c. e delle Storie 
vecchie Inglefi, come la Crónica detta Holins-
head'sCromV/;^, un'altra Stow's Cbronicle, 
&c. Vedi ISTORIA . 

C R O N I C O * , nella Medicina , s'applica 
ad una malattia , o morbo lento, che dura 
per lungo tempoi almeno, piü di 40giorni 5 
tal i fono la gotta , 1' idropifia, i ' afma &c. 
Vedi MALATTIA . 

* La parola viene dal Greco XPovo; •> tempo. 
Le malattieCrtw/V/jí? fono contrappofte al

ie acute , lequali fono frettolofe , e tendono 
*prefto ad una crifi ; come le febbri, i l vajuo-
í o , &c. Vedi ACUTO . 

Le malatlie Croniche provengono per lo piíi 
da qualche difetto naturale nella coñi tuzione; 
o da una maniera irregolare di vivere . 

Le piü delle malattie Croniche, dice i l Dr. 
Cheyne» leinfermitadi della vecchiaja, edi l 
corto periodo delle vite degl'Inglefi , nafco-
no dalla jeplczione : la cofa fi fa evidente al 
fol riflettere , che delle dieci parti del lor r i -
medio, nove ne abbraccia i ' evacuazione di 
una fpezie o dell' altra. 

Le forgenti de' malí Crome/, dice ¡I me-
defimo Autore, fono 1. La vifeidita ne' fu-
ghi , o la foverchia groífezza del'e lor parti-
celle conñi tuent i ; che non eífendo baílevol-
mente rotte dalle facolíadi concottrici, fer-
mano o ritardano la circoiazione. Opurz . l a 
troppo grande abbondanza d i acutí acrimo-
niofi latí \ onde i fughi íleífi fon refi cosí 
corrofivi , che ne fegue lo ferofeio o logo-
ramento de'folidi. Ovvero 3. l'allentamen-
to , o ia mancanza d i giufta forza ed ela-
flicita ne'íolidi íleffi . 

L ' ecceíío nella quantita del noflro cibo 
e del noílro bere genera i l primo difordine; 
la cattiva condizione de' medcíimi cibi i l fe-
condo j ed ambo infieme , coll' intermiílione 
d 'un debito efercizio, iUerzo. VediClEO, 
ESERCIZIO, &c. 
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C R O N O G R A M M A , Chwmgramrna * , 

una fpezie di compo ík ione , le cui lettere 
numerali unite alTieme , comprendono qual
che data, o época. Vedi ANAGRAMMA. 

* La parola e combofta da xpovo?, tempo, 
e 'spy.iJu.'A,, letrera. 

C R O N O L O G I A , Chromlogia * F arte 
t i i mifurare edirtribuire i l tempo , o la dot-
trina dell' Euoche &c. Vedi TEMPO , EPO
CA , &c . 

* La parola e compofla dal Greco ^povo;, 
tempo, e ~Koyoí, difeerfo . 

Sturmio divide h Cronología in cinque ra-
mx diílinti ; cioé metafifica, fifica , políti
ca, iílorica, ed ecclefiaüica ; fecondo le va
ríe relazioni, o abitudini , nelle quali é con-
íiderato i l tempo &c. cioé, come in fe íkflo ; 
come conneffo c foggettato alie afrezioni, 
agli ftati, ed alie alterazioni delle.cofe na-
turali ; come accomodato agli ufi c iv i l i ; 
come coraparato o accoppiato cogli eventí 
che feguono nel mondo ; e particolarmente y 
come rapportato alia celebrazione deila Paf-
íjua , Vedi ORA, GIOSNO, SETTIMANA, 
MESE, ANNO, CALENDARIO , CICLO , PE-
HIODO, EPATTA , PASQUA &.C. 

V i é piu di difficoitki nella Cronología , di 
qutl che un penfa : ella ncerca non fola
mente la cognízione dell' aftronomia e del
la geografía , e confeguentemente quella dell' 
a r i tmét ica , della geometría, e della trigono
metría , si piaña come sferíca; ma anco un' 
applicazione ed uno iludió ben grande fopra 
i monumentí antichi. I I fuo ufo é grandifíi-
rao 5 ella é chiamata un occhio del ¡a Sto-
ria ; e ferve per molti u t i l i feopi nella 
Teo log ía . 

_ I piíi celebrl e dotti Scrittori nella Cronolo' 
gia , fono, tra gli ant ichi , GiulioAfricano 
nel I I I . Secólo; Dionifio Exiguo, Euíebio , 
e Ciri l lo . — Tra i moderní , Bcda, Fu ne
cio , Mercatore , Lilío , Clavio , Scalíge-
ro , Vieta , Petavio , Caflini , Munílcro , 
Calviíio , Arduino , Capello, Uf lcr io , Mars-
hamo, Helvico, G. Voífio, Pagi, &c . 

C R O N O M E T R O ^ , Chronometer, un no-
me genérale per qualunque iílrumento adopra-
to nel mifurare i l tempo . Vedi TEMPO . 

* La voce h compofla di XP0V0S tempo, & 
(¿erpov, mifura. 

Nel quai í'enfo , gli orologj folari , e da 
ruóte , &c. fono cronometri . — Benché v i 
fie no alcuni iftrumentí peculiarmente chia-
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rnati col nome ¿iChrommeter ; uno in parti-
colare , defcritto da M . Sauveur , ne fuoi 
primipj deir Acoufiica. Vedi Orologio &c. 

C R O T A L O , C R O T A L U M , unafpezie an-
tica di Caftagnette, od uno ñrumento mu-
ficale che troviamo fulle Medaglie , nelle 
mani de' Sacerdoti di Gíbele . Vedi CORY-
BANTES . 

11 crotalum difFeriva dal f i f l r m n ; benche 
V ha degli Autori che fpeífo l i confohdono. 
E i conftava di due piccole verghe, o laflre 
di ottone, che fi fcuotevano o agitavano eol
ia mano , e nel percuoterle e urtarle l1 una 
contro 1' altra facevano romore . Vedi Si-
STRO . 

Egli era anco íbvente fatto d' una canna 
feffa per lungo , una di cui parte percuote-
vafi contro 1' altra : e perb che cib facea 
uno fírepito alquanto fomigliante a quello 
del becco d' una Grü- , eglino chiamavano 
queft' uccello crotalijlria , fuonatrice de cro-
t a l i . 

U n antico, appreffo Paufania, dice, che 
Ercole non uccife gli uccelli del lagoStym-
falo, ma che ne lí caccio via col íuonare i 
irotali . Se cib é vero , i l crotalum debb' eííere 
iürumento antichiffimo. 

Clemente Aleflandrino ne attribuifce I ' in-
venzione ai Siciliani; enevieta l ' u foa iCr i r 
fiiani, per cagion de'motie geíli indecenti 
che lo accompagnavano. 

C R O T A P H 1 T E S , un mufeolo della ma-
fcella inferióte, che ferve a tirarla verfb a-ÍT 
ingií i . — Le fue fibre han per origine tutta 
ia regione delle tempie : e fpezialmente i 'of-
fo della fronte , os fincipitis, os fphenoides, 
eteraporale; che raccogliendofi , oadunan-
dofi quafi come in centro fotto Tos jugale, 
donde pur quefto mufeolo riceve alcune fibre , 
vann' innanzi per inferirfi nel proceííus co
rona?. Vedi M A X I L L A . 

C R U D I T A * , qualche voka dinota quel
lo ñato d' una raalattia , in cui la materia 
morbífica é di tal maíTa, figura, coefione , 
mobilita o inattivita, che crea o accrefee i l 
male. Vedi M A L A T T I A . 

La cmdith fi difeuopre , Io. dal conti
nuar del morbo nel fuo grado diforza, o di 
aumento. 20. DalT accrefeimento continuo 
de' fintomi . 30. Dalí' efercizio feoncertato 
delle funzioni . 40. Ma principalmente da 
difetto nella qualita o nella quantita degli 
uraori j si di quelli che íuttora circolano, co-
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me di quelli de'quali é fatta la fecrezione, o 
feparazione; come del fudore, delle lagrime, 
del muco del nafo, della faliva , dello fputo , 
dellabile, dell'orina, dell 'ichor, della mar-
cia del fangue, d e ' m e n ü r u i , de'lochj, del 
latte , dell' aphtae, &c. 

Quello ñato della malattia, in cui la ma
teria cruda é cambiata, e refa meno peccan-
te , e lodevole , é chiamato digejiione, con-
cózione, o maturazione . Vedi DIGESTIONE , 
CONCOZIONE , &c. 

C R U D O , é fuella cofa che non é p a ña
ta per i l fuoco, oche non ha avuto i l gra
do di cottura , cioé i l calore, che é necef-
fario per prepararla e renderla buona a man-
giaríi , o per qualche altro ufo . Vedi Co
c í MENTÓ . 

La feta cruda é quella che non é ñata po
lla nell'acqua bóllente, per fvolgerla o fgo-
mitolarla dal bozzolo ; ned é boíl)ta ncll' ac
qua e fapone, per renderla atta a tingerfi . 
Vedi SETA . 

Zucchero CRUDO . Vedi 1' Articolo Zuc-
CHERO. 

AntimonioCwDO) équello che viene im
mediatamente dalle miniere , fenza alcuna 
preparazione . Vedi ANTIMONIO . 

I n Medicina, gli umori CRUDI fono quel
l i che mancano di quella preparazione ed ela-
borazione, che ordinariamente ricev.ono da 
una perfetta digeflione. Vedi CRUDITA^ . 

I feguaci della dottrina della triturazione, 
tengono che la crudith degli uraori folamen-
te confiña inquefto, che non fono r o t t i , c 
comminuti tanto , quanto dovrebbono effer-
10 per T ordinaria azione dello Üomaco. Vedi 
TRITURAZIONE . 

C R U O R , termine ufato dagli Anatomi-
c i , per dinotare i globuletti roñi del fangue , 
in contradillinzione dalla parte límpida , o 
ferofa. Vedi SANGUE . 

Alcuni Autori , i l Dottor Keill e i l Dottor 
Woodward efempigrazia , fuppongono quefti 
globuletti pieni di un'aura elaftica; esuque-
fío principio rendon ragione di alcuni feno-
meni dell' economía anímale \ particolarmen-
te del moto raufcolare &c. Ma il Dottor Jurin 
ha rovefeiaía a térra quefta fuppofizione. Ve
di MUSCOLARE Moto. 

Vanhelmont fi ferve della parola Crúor per 
11 fangue nelle vene, diftinguendolo cosí dal 
fangue ch ' é nell'arterie , ch'ei chiama fan* 
guis. Vedi V E N A , e A R T E R I A . 
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C R U R A clhoridii , nell' Anatomía . Tra 

i corpi nervofi della clitoride , corre un fe-
ptum , od una parmione membranofa , 
dalia ghianda ( glans') íln alia fuá divarica-
7Íone nell' os pubis; che divide la clitoride 
in due partí , chiamate crura clitoridis . — 
Vedi Tav. Anatomía ( Splanch. ) figur. 13. 
l i t . bb. 

Quefte gambe fono rare volte altrettanto 
!unghe, che rordinario tronco della cl i tor i
de flefla. Vedi CLITORIS . 

CRURA á d h m e d u l l a oblongata ^ fono due 
delle 4 rad ic i , donde la medulla oblongata di-
j iva nel cervello . Vedi CERVELLO . 

Quefte crura fono le radia piugrandi: le 
due piü piccole fono dette pedunculi . Vedi 
MEDULLA Oblongata. 

C R U R A L E , ne l l 'Anatomía , é un epíte
to che fi da alia grande arteria , ed alia vena 
dellacofcia. Vedi COSCIA. 

L'arteria crurale fpunta dall' artería iliaca, 
o piütofto, elT é i'iliaca fteíía, fotto di un 
altro nome ; eífendo chiamata crurale , dal 
luogo del fuo ingreífo nella Cofcia. Ved. Tav. 
Anat. ( A ngeiol. ) fig. 1 • n. 6g. 

Ella porta i l fangue per tutta la parte, col 
mexzo di un gran numero di rami diífeminati 
per la fuá foftanza. 

La vena crurale é formata d'altre feivene, 
cíoé la grande e la piccola[ciática , la mufcu-
lofa , la poplitea , la furale , e la faphena . 
Vedi SAPHENA , &c. 

C R U R A L I nervi. Vedi ÑERVO . 
CRURiEUS * , in Anatomía , un mu-

fcolo che proviene dalla parte dinanzi dell' 
oflb della cofcia , tra i l írochantere minore 
cd ihmaggiore, e fta attacco ali'oíToj uni-
fce i l fuo tendine con tre altri , che tu t t i 
infierne fanno un tendine lungo , i l quale 
paífa fopra la patella , ed é inferito nella 
piccola tuberofita della parte fuperiore e 
anteriore della tibia . I I fuo ufo é di eften-
áere la gamba. Vedi Tav. Anat. ( M y o l . ) 
ííg. 2. n.40. 

* IT chiamato crütíeus, penhs i attaccato 
a l ? offo della cofcia nella fteffa maniera che 
i l brachiceus al braccio. 

CRUS^ tra gli Anatomici , dinota tutta 
guellá parte del corpo che prende dalle nati-
che fu^ alie piante o dita de'piedi : edédrvifa 
i n cofcia, gamba , e piede. Vedi ciafcuno a 
íuo luogo, COSCIA, &c. 

C R U S C A , termine Juliano, chefignifi-
Tomo UJ, & 
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ca la buccia del grano íeparata dalla fariña, 
0 ció che reña , dopo che dalla fariña s1 é 
fatto cerneré i l fiore. — Ella non é ¡n ufo 
tra gli eflranei, che per dinotare la celebre 
Accademia chiamata Cr^/ítíf ílabilita in 
Firenze , per purgare e períezionare la l i n -
gua Tofcana. 

L'Accademia prefe tal nome dal fuo ufi-
z io , o dal fine propoílofí ; ch' é di raíSna-
re i l linguaggio , e feparare , per dir cos í , 
i l fuo fiore áz l l í iCrufca . Percib, la fuá d i -
vifa é un frullone, col motto , I Ip iü belfior 
ne coglie. 

Nella Sala, o nell' appart'amento , dove 
l'Accademia fi raduna, ogni co ía , fecondo 
che riferifce M . Moncoms, fa allufione al 
nome ed ali ' impref§ ; le fedie fono informa 
d' una celia , o corba da fornaio ; le loro 
fcbiene come una pala da moveré i l grano: 
1 cofcini di rafo grigio in forma di facchi o 
bifacce; ed i rami , o le braccia dove fon 
porte le torcie , parimente rafifomigliano a' 
íacchi . 

I I Vocabolarío della Crufca é un ecce'Ien-
te Dizionario Italiaao , compoüo da quefla 
Accademia. Vedi VOCABOLARÍO. 

CRUSCA , nel fuo fignificato originale , 
non é al tro, che la pelle o fcorza del grano, 
fpezialmente del formento macinato, e che íi 
fepara dalla fariña o dal fiore, per mezzo di 
uno ftaccio od'un frullone. Vedi FARIÑA &C. 

Della crufca d i foimentó íi fa 1' amido; i l 
quale non é altro che la fácula che rimane 
al fondo de1 vafi , ne' quai la crufca é ñata 
macerara o ammollata in acqua . Vedi 
AMÍDO . 

C R U S T A víllofa, nell' Ana tomía , é la 
quarta túnica delio ftomaco . Vedi STO-
MACO . 

Su 1' interior fuperficie di queda tún ica , 
íi vedono ínnumerabili v i l l i , o flbrilie , 
che forgono per tutto pcrpcmlicolarmente 
da eí ía; i quali, vogliono alcuni, che non 
fervano ad altro che come un difenfivo del
io fio maco , per mantenerlo illefo da gli 
umori acrimoniofi: ma i l Dottor Drake ere-
de piíi tofio , che ík-no dutti eferetorj delle 
foggiacentí glandule , le quali alcuni Auto r i 
volevano che foflero un parenchyma , cofa 
in oggi rigettata aíFatto , ma che fono ia 
realta gli organi per Ii quali é feparata la 
maggior parte di queli' umore che é fcari-
«ato nello ílomaco ; e coteíti vilü fono gl ' 
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immediati canal! perliquali egli é condotto, 
0 trafportato. 

C R U S T A C E I > c / a , nella floria natura-
le , fono quclli coperti di conche , o gufci , 
compofti di diverfi pezzi , o fcsglie ; come 
queili de1 granchi , degli añaci &c. Vedi 
PESCE. 

Quefli d' ordinario fono piíi teneri che 
1 gufci de' teñacei , i quai conñano di un 
pezzo folo, comunemente molto piu groffo 
e piü duro che i prirai ; come fono per 
eferapio quei delf oílrica , del petoncolo , 
della tellina &c. Vedi CONCA , TESTA-
CEO, &c, 

I I Dottor Woodward oííerva, nella fuá 
Storia naturale , che di tu í te le conche , o 
de' nicchi , o nautili trovati ne' fuoli deüa 
térra di tutte le diffcrenti materie , appena 
ve n' é alcuno della fpezie crufiacea : e ne 
db, queña ragione, che eflendo queñi molto 
piü leggieii , che i teüacei , debbono aver 
galleggiato su la fuperfizie nel tempo del di
luvio,, quando tutti gli flrati fi formarono ; 
e che ivi cotefli nicchi leggieri fi faran guafta-
t i , e perit i . Vedi DILUVIO. 

C R U Z A D O , nel commercio , é un co-
n io , o una moneta Portoghefe , battuta fot-
to Alfonfo V . circa T anno 1457. nel tempo 
che Papa Caüfto mando cola la bolla d' una 
crociata , centro gl ' Infcdeli. Vedi CONIO . 
Egli ebbe i l fuo neme dalla Croce, che v i é 
da una parte; le armi di Portogallo eíTendo-
v i dali'aitra. U n cruzado é del valore di 40 
íbldi Francefi, o piü di 2 s. io¿¿.ñerl. Vedi 
SOLDÓ. 

C R Y . Vedi IVArticolo HUE, CLAMO-
RE, HARO , &c. 

C R Y P T A * , una celia o volta fotterra-
nea , fpezialmente fotto una Chiefa, per i l 
fotterramento diperfone, o di famiglie parti-
colari . V e d i T o M B A . 

* L a pa ro la eformata áa l Greco KpvTTd) , 
abfeondo ; donde x p u i r r n , crypta. 

S.r Ciampini , deferí vendo Teíleriordel Va
ticano , parla delle crypt íS di Sant' Andrea , di 
S.Paoio,&c. Vedi CATACOMBA . 

Vitruvio adopera la parola crypta per una 
parte d'un edifizio, laqual corrifpoade aun 
dipreífo alia noftra cantina; Juvenale , per 
una cloaca. 

Di qua, CRYPTO-PORTICUS , é un luogo 
fotterraneo, arcato, o fatto a volta; che fi 
ufava come un' apertura lavorata fotte r ra , 
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pd un paffaggio nelle vecchie mura . 
L ' iñeíío fi ufa parimente , per Ja decora-
zione , nell' ingreíTo di una grotta , Vedi 
GROTTA. 

CRYPTA , da alcuni de' noftrí Scrittori 
antichi , é (lato ufato per termine , che 
dinotá una Cappella, cd un Oratorio fot
terraneo . 

C R Y P T O G R A P H I A * , l'artedi fetivere 
coperto, afeofo, o in cifera . VediCIFERA, 
e D l C l F E R A R E . 

* L a parda t compojla da y.pvnTa, abfeon
do , e ypctqcá, deftribo . 

C U B A T U R A , o cubazione di un folido, 
é mifurare lo fpazio comprefo in un foüdo; 
come di un cono, di una pirámide , di un ci
lindro , &c. ovver trovare il fuo contenuto 
folido . Vedi CONO , PIRÁMIDE , CILIN
DRO , &c. 

La cuhatura riguarda i l contenuto, o la 
capacita di un folido , come la quadratu-
ra riguarda la fuperfizie di una figura: di 
maniera che ia cubatura deila sfera coin
cide alia íteíía cofa che la quadratura del 
circolo . Vedi SOLIDITA' , e Q U A D R A 
T U R A . 

CUBEBE, nella Farmacia, é un frutto, 
portato dall' Kola di Java , in femen^e raf-
íomiglianti al pepe , nella forma e nella 
mole ; donde alcuni lo chiamano pepe JaU 
va tico. 

Dicefi , che i nativi del luogo lo aüef-
fano, avanti che permettano che fía efpor-
tato , acciocché non fi poíía feminare in 
altri paefi . 

I Cu bebí fortificano lo flomaco , i l cer-
vello , e le altre vifeere , ed entra per 
ingrediente in di ve ríe cempofizioni cílid-> 
nali . 

C U B I C O numero , in aritmética , é un 
numero che forge o nafce dalia moltiplica-
zione d' un numero quadrato per la fuá ra-
dice. Vedi NUMERO . 

C o s í , fe i l numero quadrato quattro, fi 
raoltiplichi per ia fuá radice due, i l faéluni 
o prodotto cito é un numero cubo, o cubico; 
ed i l numero due , relativamente ad eífo, 
una radice cuba o cubica. Vedi RADICE. 

Quindi , poiché come l ' unita é alia ra
dice, cosí é la radice al quadrato; o come 
1'unita é alia radice, cosí é i l quadrato al 
cubo ; la radice parimenti fara al quadrato,. 
come il quadrato ú c u b o ; vale a d i ré , l'uni-
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ta la radice, ü quadrato, t á l l c u d o ^ fono 
i n c o n t i n u a proporzione ; e la radice-cuba 
é i l primo de' due numeri che fono med; pro-
porzionali tra l ' unita ed i l cubo . V e d i PO
TENZA • 

Quanto alia compojtztone de numen C U B I C I . 
Ogni numero cubico d' una radice binomia , 
é compoíto dei numeri cubici delie due pa r t í , 
del fa¿tum o prodotto ditrevolte i l quadrato 
della prima parte nella feconda, eddfaftutn 
di tre volte i l quadrato della feconda parte nel
la prima. 

Dimofl. Tmperocché un numero cubico é 
prodotto con moltiplicare i l quadrato per la 
radiee : ma i l quadrato d' una radice bino
mia é compoQo de' quadrati delle part i , e del 
doppio del fadum d' una parte nell' altra. Ve
di QUADRATO. 

Laonde, i l numero cubico é compoíto del 
cubo della prima parte , del triplo prodotto 
( o fa£lum ) del quadrato della prima parte 
nella feconda , e del triplo prodotto del qua
drato della feconda parte nella prima . Vedi 
RADICE . 

Una dimoílrazione ocularediclb l'abbiam 
nell' efempio feguente , dove é adoprata la fo-
la moltiplicazione . — Supponcte v. gr. la 
radice 2 4 , o 20 4"4 • QP1 

242 = 202 - f - 2 . 4 . 20- j -42 
20 -f--42 

-1-4.202 4 t3«4S 20 -f-43 
20 3 - | - 2 ' 4 - 2 0 í + 42- 20 

243 ~ 203 5. 202. 4 - j - 3 .42 . 20-I-4J 
20 3 zzz 8000 

3. 202. 4 — 4800 
3. 42. 20=z9<5o 

43 — 64 
243 ~ 13824 

Quind i , come la parte su la man dritta é 
eollocata tra le unitadi, e quella su l a f í n í -
ñra tra le decine ; i l numero cubico della 
parte della man dritta debb* eífere pofio nel 
luogo a man dritta j U fadum o prodotto 
del fuo triplo quadrato moltipücato nella fi-
niftra , nel fecondo luogo; ed i l faétum del 
triplo quadrato della íiniñra moltiplicato nel
la dritta , nel terzo ; finalmente, 'úcubo del
la parte della man finiÜra cade nel quarta 
luogo. 

Se la radice é mohinornia, due opiíi ca-
n í c e r i su la dritta debbono eífere ftimali co-
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me uno; affinché abbia la forma d'un bino
mio . E* facile capire, che ogni cubo écom-
poílo dei cubi delle diveríe parti della radi
ce , e dei prodotti ( ía£la ) del triplo qua
drato di qualunque de'caratteri a man fini-
ílra nell ' immediaíe feguenti a man dr i t ta ; e 
parimenti de' prodotti ( fafta ) del triplo qua
drato de' caratteri a man dritta in tatta la íini-
ftra . Supponete , v. gr. la radice 243 : prén
dete 240 per una parte della radice, tre fara T 
altra parte; coníeguentemente 

2403 ~ 1 3 8 2 4 0 0 0 
3, 24o2, 3 = 518400 
3 . 2 4 o . 3 2 = 6480 

2 4 3 3 — I4348907 

I luoghi de'diverí) prodotti ( fa£U ) fono 
determinati da quel che fi é oííervato di fo-
pra: imperocché fi debbe qui aver riguardo 
al tre si alie cifre da aggiugncrfi ai numeri 
moltiplicati 1' un per l ' altro , fe fon pofli 
l é l l . Queda compofízione de' numeri cubics 
tren concepita una volta , fara facile l'eftra-
zione delle radici cubiche . Vedi EsTRA.-
ZIONE . 

CUBICA Radice, o Radice CUBA, é 1'ori
gine d' un numero cubico y od un numero per 
la cui mokio'icaziont; in L íicífo, e poi nel 
prodotto, é formato un dato numero. Vedi 
CUBICO numero. 

JO ejirazione della radice cubica •) é 1'iíleíTa 
cofa che trovare un n u m i r o , v, •gri i ; per la 
cui mohipiieazione in íc iieífo due volte con
tinuamente , un dato numero , v. gr. 8 , é 
prodotto: i l proceflo o m é t o d o della quale, 
vedi fottOri'ariicolo ESTRAZIONE . 

CUBICA eqaazione, é un' equazione, i t i 
cuí la quanma ignota ^ di n*, d i f t íenf ioni , co-
m e x i z=za*~- ¿3 '¿k-c. V e d i E<2üAzíOKÉ. 

Per la Conjlruzione deU' cquaziom CUBÍCHE, 
Vedi CONSTKUZÍO.-:E , — Feria lororifolu-
zione, Vedi 1> fsoimiONE. —« Per le loro 
radici , VedSRADiCÉ. 

CUBICOpiede. Vedi V Articolo PIEDE . 
C U B I C A parahlo idé , un termine ufato 

da alcum Scritíori per una pArabob della piíi 
altafpezie, v, gr ¿ove az x , t k c . Vedi 
CURVA ; Ved? meo PARÁBOLA , 

C U B l T i F U S externus , o ulnarií % nelT 
anatomía , i l primo de' mufcoli eftenfori 
delle d i t a , cosí chiamato, come (ituatoch 
egli é lungo i l cubitut , eílernamente . —• 
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Spunta o nafce dalla protuberanza cñerna 
deli'umero, e paífando i l fu o tendine fotto 
i i ligamento annulare, é inferíto nel quarto 
oíío del metacarpo, che íbfliene i ldi to pic-
colo. 

CUBITJEUS internus , i ! primo dei fleífori, 
fituato !ungo i l cubitut ̂  nella parte di den
tro del braccio . Nafce dalla protuberanza 
interna deli1 umero , e dalla parte deil' ulna ; 
fopra cui corre tutt ' a dilungo, finché paffa 
fotto i l ligamentum annulare, e s' inicrilce 
per mezzo d' un tendine forte, e corto nel 
quarto ofío del primo ordine del capo. 

C U B I T O , mi fu ra lunga, ulata dagli an-
t i c h i , fpezialm.' nte dagli Ebrei ; preía dall' 
ordinaria eftenfíone del braccio umano, tra 
i l g o m i t o , e la cima della mano. Vedi M I -
SUR A , BRACCIO, C M A N O . 

Nella Scrittura , t r o m m o cu bit i di due 
lunghezze, 1' un eguale, fecondo i l Dottor 
Arbuthnot a 1 piede, 9 pol lk i f - | | ^ d'un 
pollice, mifura Inglefe ; ch 'é la quarta par
te d' un jathom ( mifura di fei piedi ) i l 
doppio della fpanna , e fei volte i l palmo: •—1 
i 'al t ro eguale a 1. f - | ~ piede, o la 4 cen-
tefima parte d' uno üad io . — I Romani pa-
rimenti aveano un cubito eguale a 1 piede 
Inglefe, cinquepollici, T^^-Z d'un pollice. 
I I Padre Merfcnno fa i l cubito Ebraico di 1 
piede, 4 digit i , e 5 linee , rifpettivamen-
te ai piede del campidoglio. SecondoHero-
ne , i l £'a¿/Vo geométrico é 24 d i g i t i , e fecon
do V i t r u v i o , i l piede é ̂  del ciibito Romano , 
cioé 1(5 d i g i t i , o larghezze dei dito . Vedi 
PIEDE, D I T O , &c . 

C U B I T U S , nell' ana tomía , un oífo del 
fcraccio, che prende dai gomito fifi al princi
pio della mano, altramcnte chiamato u l n a , 
od i l maggiorfocile . Vedi ULNA . 

Alcuni íi fervono di quefta voce per tutta 
queila parte del braccio ch' e tra i l gomíto , 
ed i l polfo, indudendovi i ' ulna, o cub¡tust 
propriamente cosí detto , ed i l radius . 
"Vedi BRACCIO , e RADIUS 5 Vedi anco 
FOCILE . 

CÜBITI biceps. Vedi BÍCEPS. 
CÜBITI ¿ n v i s . Vedi BREVIS . 
CUBITI longus. VédiLoNG-us. 
CUBO * , in Geometría , un corpo rego-

lare , o folido, che confia di fei facce, o 
jati q^adrati ed eguali ; ed i íuoi angoli 
fono tutt i r e t t i , e pero eguali. Vedi SOLI-
BO , e corpo ^LtGOiARE. 
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* La parola ha la fuá origine dal Greco x v f a c 

teflera, dado. 
I I cubo é altresi chiamato hexaedron , a 

cagione de' fuoi fei lati . Vedi HESAE* 
DRON . 

11 Cubo fi fupponc eífere generato dal mo. 
to d' un piano quadrato , rafente una linea 
eguale ad uno de'fuoi l a t i , ead angoli ret-
t i con eífi: donde legue, che i piani di tut-
te le fezioni paraliele alia bafe , fonoquadra-
t i eguali ad efla, e confeguentemente Fuño 
all' al tro. 

Per deferivere una rete, donde f i pojja ca* 
jlruire ogni ótaíoCubo, o con cui egli poffa ef-
fere coperto : Su la linea retta A B ( Tav. 
Geometr. fig. 49. ) rilevate i l lato del Cubo , 
quattro volte j fopra A ergete una perpen-
dícolare A C , eguale al lato del Cubo A I , 
e compite i l parallelogrammo A C 8 D , 
ColT intervallo del lato del Cubo , nella l i 
nea C D , determínate i punti K M ed O : 
finalmente tírate le linee rette 1 K , L M , 
N O , e B D ^ prodúcete I K cd L M , pee 
ciafcun verfo in E ed F , ed in G ed H ; 
finché E I = : Í K = : K F , e G L ~ L M — 
M H , e tírate lelinee r e t t e E G , F H . 

Per determinare la fuptrfizie e la folidita di 
unCuho: come lafupeifizie d'un cubo con-
íííle di fei quadrati eguali , un lato molti-
plicato per fe fteífo, ed i l prodotto per fei 3 
dará la fuperfizie ed ii medefimo prodot
t o , di nuovo moltiplicato per i l l a t o , la fo
l id i t a . Vedi SUPERFIZIE , e SOLIDITA' . 

D i qua , fe i l lato d' un Cubo é 10 , la 
folidita fara 1000 5 fe quello é 12 , queflo 
fara 1728 : laonde la pertica geométrica ef-
fendo 10 piedi , ed i l piede geométrico 10 
digiti , &c. la pertica Cubica é i c o piedi 
Cubici; ed un piede Cubico 1000 digit i cu-
b i c i , &c . 

D i qua puré , i Cubi fono nella ragione t r i -
plicata de-Moro l a t i ; e fono eguali, fe fono 
eguali i loro l a t i . 

Duplicazione del CUBO . Vedi i ' aríicolo 
DUPUCAZIONE . 

Scenographia del Cubo. Vedi SCENOGRA-
PHIA . 

CUBO-CUBO-CUEUS . Vedi CUBUS-CUBÍ . 
CUBO-CUBUS, é i l termine col quale Dio-

fanto , V ie t s , &c. diftinguono la fefta po
tenza , che gil Arabi chiamano quadratunt 
Cubt. Vedi POTENZA . 

CUBOIDES » ovvero Os CUBÍFORME , 
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t í e i r Anatomía , i l fettimo oíTo del piede ; 
cosidetto, dair efíer egli in forma d'un C«-
bo o dado. Vedi Tav* AmMmm% (O í l eo l . ) 
g g ^ . bb. Vedi anco PIEDE . 

Alcuni lo chiamano parimenti multiforme : 
€g¡i é íiíuato nella parte dinanzi del caica-
neum , nell'iíieffo rango coile offa cuneifor-
mia . D i dietro, egli é articolato all'os cal
é i s ; dinanzi ? alie due oíTa efteriori del me-
tatarfo; edi dentro, egli é unito al terzo os 
cuneiforme. Vedi Osso. 

CUBUS C U B I , nome col quale g l iAra-
bi Scrit tori , e quei che l i feguítano, deno-
minano la nona potenza, ovvero un numero 
moitiplicato 8 volte per fe fteíío continua
mente , che Diofanto, e dopo lu í , Vieta , 
Oughtred &c. chiamano Cabo-Cubo Cubas . 
Vedi POTENZA . 

C U C U L L A R I S , nell' Anatomía , é un 
mufcolo della fcapula cosí chiamato , dalla 
raílomigliauza che fí fuppone ch' egli abbia 
al capúcelo di un Monaco; e trapezius dal
la fuá fomiglianza ad una figura geométrica 
detta trapezium. —- Vedi Tav. Anat. ( mujol.) 
fig. 6, n. 9. fig. 2. n. 4. fig. 1. n. 18. vedi anco 
SCAPULA . 

Le nbre di quefto mufcolo hanno varíe cri-
ginazioni ed azioni: donde Drake penfa che 
piü propriameníe fien da diríí tre , che un 
mufcolo folo . — L ' ordine fuperiore delle 
fibre o de'mufeoli, nafce dall'os occipitis; 
i l fecondo dalla fpina delle vertebre del eolio ; 
ed i l terzo dalle fpine dell'otto fuperiori ver
tebre del torace, o deltergo: e fono inferiti 
nella fpina , nell' acrormum , e nella bale 
della fcapula , e parte delle clavicule. 

Dalle differenti difpofizioni di quede fi
bre, la fcapula é tirata per differenti verfí; 
le prime tirando obliquamente i n su , le ul
time obliquamente in giu , e le mezzane 
verfo all' indietro ; quando tutte e tre a do-
pera no infierne , fono dette tirare foío ver
fo all' indietro; cioé le due eílreme antago-
nizando , la di mezzo fola é in liberta d' 
agiré . 

C U C U L L A T I Y m i , tra i Botanici} fo
no quelli che rsífomigliano ad un cucullus, o 
al capuccio d' un Monaco. Vedi FIORE . 

C U C U L L U S , era anticamente la beret-
t a , o cappello d' un viaggiatore ; chiamato 
capúcelo , o gula : donde i l nome pafsb a' 
Monaci . 

C U C U R B I T A , nella Chimica, un vafe 

185 G U C 
di té r ra , o d i v e t r o , chiamato anche carpo; 
della figura d' una zueca, o di un pero: ia 
cui fi mettono materie % diñiilare . Vedi 
D l S T I L L AZIONE. 

Quando é da farfi una diíüllazione , g l i 
accomodano una teña d ivet ro , con apertu
ra , ed un eolio proporzionato , Vedi RE- * 
T O R T A . 

C U C U R B I T A C E / E planta , fono una 
fpezie di piante , cosí dette dalla loro fomi
glianza alia zueca, chiamata da'Latini C u 
cúrbita •> che é la pianta principale di queíl' 
ordine. Vedi PIANTA, e FIORE. 

Le piante della ípezie Cucurbitacea ^ man-
daño i loro rami per ogni verfo ; fon. egli-
no teneri, e generalmente guerniti d'urillas, 
col mezzo di cui s'avvincono ai corpi che 
lor fono appreífo. 

I loro fiori fono o fierili, o feríili :j g l i 
u l t imi légano, e dan no frutte carnofe di va
ríe figure; conteneníi dentro di sé diverfi fe-
mi piatti in tre o quattro ordini o ferie, ed 
anche un maggior numero. 

Queíli femi hanno d'ordinario una piccola 
mandorla blanca dolcigna ; la maggior parte 
di tai femenze fendo di quelle chiamate/r/^/^ 
majores . 11 popone, i l cocomero, i l fungo 
&c. fono della fpezie Cucurbitacea . Vedi 
FUNGO &C. 

C U C U R B I T U L A , nella Ci rug ía , é u n a 
coppetta , o uno ílrumento che fi adopra nell9, 
operazione del ventofare, Vedi VENTOSA . 

CUERPO . Andaré o paífeggiare in CUER
PO , frafe Spagnuola, per andaré poco raen 
che fvefluo , e fenza le formaiita d' un pleno 
e intero veftito. 

C U I ame divortium, un ordine, o man
dato, che ha una donna fe parata da fuo raa-
r i t o , per poter ticuperare leterre, o poffef-
íioni da culúi , al quale il fuo marito le alie-
nb durante i l maír i i r i |n io; perché durante i l • 
matrimonio, ella non porea contradiré . 

C u i in vita , é un oidine d1 in t ro iKi l l iooe j 
oingre í fo , che ha una vedóla contro coíu í , 
al quale i l di leí maiito alieno le fue terre o 
poffeíTioni nel tempo , ch' ei vafe ; fpecifi-
cando , che , durante la di iui vita , ella non 
gli poté contraítare, 

C U L I N A R I O * , u:-". enitetoche frequen-
tcmente fi aggiugne al íuuco; e ¡udetermi
na per un fuoco ordinario di encina , ecci-
tato nelle legna , ne1 carboiu &c. per coa-
tradilunzicne dal fuoco fola re , o da queiío? 

ch 
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cV é eccitáto colT aziane d* un vetro u(lorio ; 
e aífrcsi dai fuoco céntrale % dal fuoco animá
is ¿kc Vtds Fuoco . 

* Xa parola ¿ formata dal Latina Culina » 
emirta i nuejV emendo U luogo principale di 
taijuochr . 

I I juoca Cu Uñare , fecond» Boerhaave y 
conüa una porzione di fuoco puro elemen
tare y a foiare » actratto dalie partí oleofe a 
íulfurte della materia combultibile, con tan
ta velocita y QK egli move le ílefle, le agita 
e le raggira violentcmcnte intorno, e per gra-
di le rompe e leattenua j le rende vo la t i l i , e 
le difperde neli'aria .. Vedi ARIA . 

V effttto dell* aria fopra quefto fuoco 5 é 
fare % quaíi una volta o arcata attorno di ef-
fby ed in qutílo modo, riílfignerloe frenar
lo y determinar f azione fopra i l folfo , e si 
impediré che non fi diffipi con troppafretta. 

G U L L I A G E * y un diritto ufurpato dagli 
antichi Lord i y o Signori, e üabilito per un 
vergognofa collume» in vigor deí quale cgli-
no aveano la prima notte colie fpofe de' lor 
vaífallL Vedi MARCHETA » 

* L a parola e formata dal Francefe cul , 
podex y le brache. 

Dicefi che queíío díritto fia flato introdotta 
cía Eveoo Í I I . Re della Scozia ; ed in fine aba-
l i to da Maleo!mo I I I . mettendofi in fuá ve
ce una compeofazione ; perocché egli era mo
tivo di fpeííe folievazioni e ribellioni de* vaf-
falli con tro 1 loro Signori. 

CULMIFF.RE , in botánica 5 termine ap-
plicato a quelle piante che hanno un gam
bo 1 ifc i o fatto a giunture y per lo piíi ca
v o ; ed il gambo medefimo- é intorno veÜi-
t0 * in ogni commeíl'ura r di foghe fcempie y 
firette,, ed aguzze ; i loro fe mi contengon-
fi i» foilicoli paglioíi ©. Vedi CULMUS % e 
Pí ANTA. 

^ Le piante Culmifere fono dívife in due fpe-
216 r quelle con femenza piu grande j e m 
fuelle con piu piccioía . 

Quelle con femenza piu grande fono chia-
mate fmmentacee o cereales ; e fono di nuovo 
di vi fe mfpicatiCy come i l for mentó, , la fega-
Isj, la fpelta r Forzó,, i l rifo &.c. e p a n í c u l a -
t& o J u É a t a y. come V avena 5, lo feordio r i l 
milium>, ed il gran turco • Vedi FRUMENTA-
CHE,. PANÍCULA . 

C U L M I N A Z I O N E , nellv Anatomía , é 
ií tranfito d' una ftella T o di un pianeta fo
pra i i M e n d í a n a ovvero que! punto det-
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la fuá órbi ta , doveegl ié nella fuá maggíore 
altezza . Vedi STELLA , ALTITUDINE , § 
MEZZO-CIELO . 

Per trovare la Culminazione d'una Stella t 
od i l tempo , in cui ella paífa i l meridia
no : fur una linea meridiana A B Tav. 
{Anatomia) fig. 48, diílendete un filo , D C , 
pcrpendicolarmente *, e da D in E , un al-
tro D E che taglia i l meridiano obliqua» 
mente , a qualunque angolo ; i l filo triau-
golare D C E tagíiera i l piano dell' orizon-
te nella linea meridiana , o ad angoli ret-
t i ; e per confeguenza fara nel piano del me
ridiano . 

L ' occhio ímpertanto eífendo cosí eolio» 
cato , che i ! filo D E copra i l filo D C ; 
sfpetíate finché la ftella fía biíTecata dal 
triangolo D C E ; imperocche allora 1' oc
chio e la iiella , faranno, infieme col trian
golo D C E neli' ifteífo piano: confeguente» 
mente la ftella é nel Meridiano. Vedi ME» 
RIDIANO. 

Per trovare la Culminazione d'unafiella col 
globo* Vedi GLOBO. 

Per trovare U tempo del culminar d'una ¡¡el" 
l a ; la fuá retta afcenfione , ed i l luogo del 
Solé nelT eclittica eífendo dati. —• Dal luo
go del Solé tróvate la fuá retía afcenfione ; 
e da queüa fottraete la retta afcenfione della 
Helia : la diíferenza eífendo convertita nel 
tempo folare, da i ! tempo feorfodat mezzo di 
fin al tempo della Culminazione della Stella». 
Vedi TEMPO , & c . 

C U L M U S y propriamente dinota lo fíelo 
o i l gambo del grano,, o di altr' erba o plan
ta confimile ; che nelT altre piante chiamaíi 
caulis . Vedi GAMBO , e STELO . 

D i qua rappellazione di piante culmifere*. 
Vedi CULMIFERE . 

CULPA B I L I S . Vedi l'articolo.. NON efi 
Cutpabilíí^. 

C U L P R I T , un termine ufato dal miniflro 
notaio delie azioní criminali , quando una 
perfona é denunziata per qualche delitto .. Ve
di ACCUSA .. 

Dopo che la denuncia , o aecufa é letta. 
nella Corte C lo che fpetta a' Mini f l r i della 
Corona ) contro i l prigioniere in giudizio « 
egli viene dimandato , fe é reo, o non reoí 
S' egli riíponde che non e reo , v i é fubito 
una replica della Corona , e íi continua T 
imputazione di reita centro di l u í , loche 
e cfpreffa con pronunciare la parola Cul~ 

pvit S 
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p r k ' C u l eíTendo un' abbreviazione della pa-
roU latina Cu lpa , o C u l p a b i l h , e p r i t ( ia 
OPCÍ pret ) voce antica Francefe per pronto ; 
ovvero, come altri piuttüílo credono, dal la
tino e g ü a p p a r e . 

Da qucfta formula perianto del Minií tro 
notaio deíle húom o aecufe criminali , ü 
prigioniere fi reputa come coi pe volé del de-
l i t to imputaíogli ; eche la Corona é pronta 
a provarlo contro di lu í . 

Chequefta é la vera fpiegazione del termi
ne , egü c man i fe ft o dalia forma del regi-
í l ro , o nota che faíTi del Giudizio, quando 
é diñefo con tuíta la fuá ampiezza . Vedi 
GIUDIZIO . 

C U L T E L L A T I O , termine che alcuni 
Auto t i adoprano per dinoíare i l mifurare dcl-
le altezze, t delle diñanze , a pezzo a pez-
zo ; c ioé , con i í l rumenti , che cidanno ta-
l i altezze e d i í h n z e per par t i , e non tu t t ' i n 
una operazione . Vedi MISURARE , A L T I -
JVIETRIA , DISTAKZA , &c. 

C U L T O Divino , Cu ¡tus D e i , fi riduce 
alio íhífo , che con n i t ro nome chiamiamo 
Religicne. Vedi RELICÍONE . 

Quefto Culto confiíie r.el tributare un do-
vuto rifpetto , vcnerazione ed omaggio alia 
Divini ta ; con una certa efpettazione di r i -
compenfa. V e d í D r o , 

E queíl' interno rifpetto &c. é da raofírarfi 
e íeflifícaríi con atri e fíe m i ; come preghiere , 
fagrifizj , ringraziameníi , &.c. Vedi PRE-
GHIERA, SACRIFIZIO &C. 

I Quietiñi , ed alcuni altri falfi miñici , 
lafeian da parte non folo ogni ufo di Culto 
cílerno ; ma cziandio la confiderazione de' 
guiderdoni e de' gall ighi. Vedi QUIETISMO , 
DEÍSTA Scc. 

P u r é , anche i Gentili avean Ja nozioneche 
Dio non efigeffe da noi i l fervirlo per niente : 
—• D ñ quamobrem colendifunt dice Cicero
ne , non intel l igo, nidio nec accepto ab i l l i s nec 
fperato bono , 

I Teoíogi delle fcuole dividono il Culto in 
diverfe fpezie , cloé L a t v i a , o i l Culto che fi 
preík a Dio ; e Ido la t r í a , quello che íi pre
ña agí' I d o l i . — A che altri aggiungono d & 
l i a , i l Culto che fi rende a' Santi; e hyperdu-
i ' i a , quello allaVergine. Vedi IDOLATRÍA , 
LATRÍA, HYPERDULIA , &c. 

C U L T R A R Í U S . Vedi 1'articolo POPA. 
C U N E I F O R M E Os, in Anatomía . Ve

di SPHENOIDES . 
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C U N E I F O R M I A Ojja , dinotano gl¡ offi 

quarío , quinto , e fefto del piede 5 cosí 
efeiamaíi dalla lor forma, fímüe al cuneo , 
Jái^hi di fopra, e fireíti di fotto. — Vedi 
Tav. o4nat. (O í l eo l . ) fig.7. l i t . c.c. fig. 3. 
num. 27. 27. 

Se ne fian no tu t t i tre a lato Tuno dell' 
al tro, e fono di molí diiterenti; i l loro la
to fuperiore c convefío j c quel dt fotto e 
cavo: con che i mufeoii e i tendini nel fon
do del piede non vengono oftefi «e l cam-
m i na re . 

Ad una cítremita hanno clailuno un fe-
n o , che ríceve Tos naviculares edalfal tra 
fono congiunt i ciafeuno ad un dei tre oííi 
interiori del metata: lo . 

C U N E O , nclla Meccanica , é ) 'ult ima 
delle cinque potenze o macchine fempÜci 
V e d i MECCANIC& potenza . 

Ti Cuneo c vn prisma triangolare, le di 
cui baQ fono tn?.ngoli equilateri acut-an-
golati , Vedi PRISMA . 

Gii A u t o r i fono difeerdi nelí 'aífignare i l 
pr incipio donde i l Cunee di r iva la lúa forza o 
Ari f to te le lo eonfidera come due leve della 
prima fpezie, inclinare Tuna verfe V altra, 
e agenti per o p p o ü i veríi , 

Guido Ubakio, críen no , & c . vogliono 
che fieno leve deiia feconda fpezie . M a Fr. 
de Lanis moítra, che i l Cuneo non fi pub in 
alcun modo ndurre alia h-va . Vedi LEVA . 

A l t r i nferifeono il Cuneo al piano i n c l i -
nato. A l t r i panmenti con Dcüa i r , negano 
che 'ú Cuneo ahbia forza alcuna; e ne aferi-
vono la rnaggior parte al raaglio che lo cac-
cia o fofpinge. Ma gli Autori i piu recenti 
fi accerdano in rapportare TeíFetto dei Cuneo, 
alia cochlea , o vite. Vedi V I T E . 

La fuá dottrina é contenuta in queda pro-
pofizione. — " Se una potenza fía appüca-
„ ta ad un Cuneo, in tal maniera, che la 
„ linea di direzione C D , ( T a v . Meccan. 
„ fig. 5 3 . ) perpendicolare ad A B , fia alia 
„ refiflenza da fuperarfi , come A B a C D ; 
3, la potenza fara eguale alia refülenza. 

O cosí: "Se la potenza dirtttamente ap-
5, plicata alia tefta del Cuneo , é alia refi-
„ flenza da fuperarfi dal Cuneo , come la 
„ gróífezza del Cz¿wo é alia fuá altezza; al* 
lor la potenza fara equivalente alia fuá re-
fiñenza ; e fe verra accrefeiuta > la fupere-
i a . „ 

Iroperocché lafaldezza, onde le partí dell' 
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oflacolo 3 v. gr. del legno, adharent le une 
alie altre, é appunío quella refiftenxa che i l 
Cuneo ckc fuperare. Vedi FERMEZZ A , e F > 
SISTENZA . ^ 

Ora e evidente , che mentre i ! Cuneo vietl 
cacciato nel legno , la Orada o lunghezza 
ch' egli ha pe reo ría é B A ( fig. 54. ) e D C 
é la íh-ada o lunghezza percoría nel medefi-
mo tempo dall' impedimento ; vale a diré , 
le part iC e D de! legno , fono tanto sopun
to diviíe e slargate le une dall' altre : e fe-
condo che i l Cuneo é giu fofpinto piu oltre 
Jungo la fuá altezza ; cosí le parti C e D 
del legno , fono piü e piü diviíe , lungo la 
groflezza del Cuneo. 

D i qua é , che fe la groífezza del Cuneo 
( cioé , la vía dell' impedimento, e per con-
feguenza la fuá vclocita ) é all' altezza del 
Cuneo (c ioé alia via e coníeguentemente al
ia velocita della potenza ) come la potenza 
all' impedimento , o reGüenza; allora il rao-
mentum della potenza , e T impedimento , 
faranno eguali Tuno al l 'a l t roj e confeguen-
temente la potenza , effendo accrefeiuta, fu-
perera la refiñenza. 

Quindi i0 , la potenza equivalente araez-
za la reíiíknza é ad eífa come A C a D C , 
fig. 53. cioé , come V i n tero fe no alia co
tangente-di mezzo 1' angolo del Cuneo A D C . 
E 2o. come la tangente cT un angolo mino
re é minore che quella di un piu grande , 
la potenza debbe avere raaggior proporzio-
ne a mezza la refiílcnza , fe V angolo é 
inaggiore , che fe é piu picciolo. — Con-
fequenteniente piü acuto che é i l Cuneo , 
piu cgli acere fe e la potenza . 

A i Cuneo poffono riferirfi tutti gli ordigni 
e firumenti con filo o taglio, i quali hanno 
una punta acula, affine di tagliare , di fen-
dere, di fminuzzare , di pervadere, o tere
brare &c. come i coltelíi , le mannaie , le 
fpade , i ra Coi, i punreruoli, &c. 

C U N E T T A , o Cunette nel linguaggio 
Franceíe , é un termine di fortificazione ; e 
dinota una foíTatelIa profonda , della larghez-
za di cirta tre o quattro braccia , fcavata lun
go i l mezzo del folío fecco, per portar fuori 1' 
acqua; o per rendere ilpaffo piíi difficile al l ' 
inimico. 

C U N N U S * , i l pudendura muliebre, o 
le parti anteriori de' genitali d'una donna , 
che inchiudono i labia pudendi, e i l raons ve-
neris. VediPUDENDUM, LABZRI, &C. 

G U D 
* L a parola £ fórmata dal Greco v.vm \ 

parturire. 
CUOCERE alimenti j o vivande, é i l pre

pararle, per cibarfene, col mezzo del fuoco 
culinare , odicucina. Vedi CIBO . 

La mira che fi ha nel Cuocerc, ¿prepara
re i c i b i , fi é di aliéntate e render piu lafca 
e molle la compage o teftura della carne, e 
difporla alio fcioglimento o alia digeftione 
nello ftomaco . N o n eífendo la carne cibo 
idóneo , fenza cuocerla , ció viene addotto 
per un argomento, chel 'uomo non era de-
ílinato dalla natura ad eífere anímale carní
voro. Vedi CARNÍVORO . 

Le operazíoni ufuali fono I ' anojlire , F 
allcffarc, e lo ¡lujare . >— NelT arrojiire, of-
fervafi , che la carne regge a molto piu, 
grande e piü lungo calore che nell' allejfar-
la , o nelío /tufarla ¡ e nell1 alleffarla a piü 
grande e a piü lungo che nello jiufarla . La 
ragione fi é , perché 1' operazione dell' arro-
ílire compiendoíi in aria apena , fecondo 
che le parti cominciano eíiernamente a r i -
fcaldarfi, fieftendono, e dilatano, e si gra
dualmente mandan fuori parte dell'aria in-
chiufa rarefatta ; col qual mezzo le fuecuf-
íioni interne, dalle quali la diífoluzione di
pende , fono molto indebolite e m i n ó r a t e ; 
la büllhura compiendoíi nell' acqua , la pref-
íione fi fa raaggiore, e confeguentemente , 
le fuecuffioni per follevare J1 pefo , fono 
proporzionalmente forti ; col qual mezzo 
la cottura fi accelera: ed anche per quedo 
contó , ed in queílo cafo vi fono grandi dif-
ferenze ; imperocché quanto é maggiore i l 
pelo del!1 acqua , tanto piü preílo compiefi 
la biíogna. 

Nelio j lufarci quantunque 11 calore deca
da infinitamente da queilo che impiegafi nel
le gia divifate cotture ; tuttavoita l'opera-
zione é molto piü preña perché efeguita in 
un vafe benchiufo, e pieno ; col qual mez
zo le fuecuffioni fono piü fpeífo ripetute, e 
piü fortemente riverberate . Quindi racco-
gHcfi la forza del digeflore di M r , P a p i n ; e 
quindi fi ha un' illuürazione dell' operazione 
della digeflione. Vedi DIGESTORE , e D i -
GESTIONE . 

I I Dr. Cheyne oíferva, che la bollitura, 
o Valleffarey attrae molto piü de'rancidi e 
forti fughi fuor dalla carne, e la lafeia rae-
no nutr i t iva, piü diluta , piü leggiera , e piü 
facik alia digeftione : F anojlire , dall' altro 
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canto , la lafcia piíi piena de1 fughi forti , 
n u t r i i j , piu dura a digerirfi; e che abbifo-
gna di rnaggior diluimento. 

L'alimento animale, o fian le earni for
t i , d'animale crefciuto e adulto, dcvono 
percib eflere alleffate ; e le piü giovani e te
meré, arroflirft, 

C U O I O , la pelle d ' u n a b e ñ i a : partico-
larmente quella d'un toro , o d'una vacca . 
Vedi PELLE, e CONCIAR-ÍV//. 

N o i abbiamo de' Cuoi di diverfe denomi
na z ion i fecondo i l loro flato , la loro qua-
Hta, &c. 

Pelle , coramata , o CuoiO conciats , é 
quello che dopo aver avuta la prima concia 
con la ícorza di quercia , é paííato per le 
maní del cordovaniere, ed ha cosí ricevu-
ta 1'ultima fuá preparazione. 

C u o i o crudo , o verde , é quella pelle 
che non ha ancora foftenuta alcuna prepa-
razione j ed é nella fteíía condizione , che 
quando fí é feorticata daU'animale . Vedi 
BECCAIO. 

Cuo io falato^ é una pelle verde o cruda ^ 
üagionata con fal marino , con allume , o 
falnitro; per impedirne la corruzione, o i l 
deterioramento, nel tenerla troppo a lungo 
nelle camine, o nel trafportarla troppo lon-
tano in íhgion calda. 

V i fono puré de' Cuotfeccati nel pelo, che 
mandanfi dali' America, particolarmente quei 
del buffalo . Vedi BUFFALO, CBUCCANIRI. 

CUOIO, O pelle conciata, di prima concia ^ 
é la fleífa pelle cruda , falata , o feccata, 
che íi prepara ulteriormente dal conciapelli, 
9on lévame via i l pelo, e macerarla in bu
che di calcina, e di concia. Vedi CONCIA. 

C U O R E , COR, ne l i 'Anatomía , una par
te mufcolofa del corpo animale, fituata nel 
íorace; ove rerminano tutte le vene , e don
de hann' origine tutte le arterie; ed i l qua-
I « , per la fuá alterna contrazione e dilata-
zione, é i'inftrumento principale della cir-
colazione del fangue, ed i l principio della 
vita . — Vedi Tav. Anat. (Splanch.) fig. 
12. l i t . ee . e vedi anco ARTERIA, VENA, 
SANGÜE , VITA , &c. 

Quefla nobil parte é inchiufa in una ca-
pfula, o tafea, delta i l pericardio 5 la cui 
fírutrura, e Tufizio fi fpiegheranno fotto 1' 
articolo. PERICARDIO. 

La figura del Cuore é un cono , od una 
pirámide rovefeía j la cus fuperioreepiu lar-

Tom. 111. 
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ga cí lremita, é chiamata la bafi , e la p¡& 
baíía , i l cono) aptx, o h punta; che é vol-
ta un poco verfo i l lato fmiüro. 

La fuá magnitudine é indeterminata , c 
diíferente in diveríl foggetti, fecondo ¡e lo-
•ro rifpettive dimenfioni . La fuá ordinaria 
lunghezza é circa fei pollici , la fuá iarghez-
za nella bafe quatíro o cinque ; e tut ía la 
circonferenza quattordici. IJ fuo fito é nel 
mezzo del torace tra idue lobi de' polmoni; 
ed é attaccaío al mediaftino c pericardio , e 
foñenuto da grandi vafi fanguigni , a' quai 
foli é immediatamente conneífo ; effendo 5 
per cómodo del fuo moto, libero e fcioko 
da qualunque altro impedimenta. — Eg ' i é 
coperto d'una fottil membrana, che, verfo 
la bafe, é guernita di graífo, e che non é 
altro che la membrana comune de'mufeo-
l i . Vedi MEMBRANA . 

Egli ha due grandi cavita, chiamate ven
ir i coli , un pochetto ineguaii; la deflra eíTen-
do piu grande, capa ce di conteneré tra due 
e tre oncie di fangue. — Elleno fono diviíc 
con una partizione carnofa, che conftadelíe 
üeffe fibre mufcolari, che le pareti ftefle, 
chiamata feptum ; la cui figura é concava 
verfo i l ventricolo finiílro, e convefla verfo 
ti ventricolo deliro . — Non vi é comunica-
zione immediata tra i ventricoli; ma perché 
i l fangue paflidali'un nell'-altro, debbe fare 
un giro per l i polmoni. Vedi SEPTUM &c. 

Le pareti, od i lati di quefti ventricoli , 
fono d' una groífezza e forza molto inegua
ii ; i l finifíro eccedendo di molto i l d r i t to , 
a cagion del fuo ufizio che é fpignere i l 
fangue per tutte le partí del corpo j laddove 
i l deftro lo fpigne per l i polmoni foiaraente , 
e vien grandemente ajutato daaltre parti . — 
I I ventricolo deliro, infaí t i , pare folamen-
te indirizzato con una certa mira ai polmo
n i ; ond 'é , che negli animali che non han-
no polmoni , troviamo folo un ventricolo, 
ch ' é i l finiílro. Vedi POLMONI. 

Ne ' ventricoli v i fono de'piccioli mu» 
feoli , chiamati columnete carnets , o lacer-
tuli , derivati dalle pareti , e conneíTi per 
eüremita tendinofe alie valvule del cuore j 
che qul appreflb mentoveremo. 

I ventricoli fono incaperucciati ciafeuno 
di un'orecchietta , o di un picciolo raufeo-
l o , che confiíle , come i ventricoli ftefti * 
d' un doppio ordine di fibre carnofe. Vedi 
AURICOLA. 

Oo I va-
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I v a f i , o che han n'origine dalCwori?, oche 

viterminano, fonoduearterie, c ioé l '^or ta , 
e 1' arteria puimonare , che hanno i l loro 
principio dai due ventricoli; 1'aorta dal íini-
ftro, e l a puimonare daldeftro: edue vene, 
che terminano nelle orecchiette , cioé la ve
na cava nella deftra , e la vena puimonare 
nella fmiftra. Vedi AORTA , CAVA, PUL-
MONARE, &c. 

Ne ' rifpettivi orifizj di queñi vafi fono poñe 
dellevalvule. Vedi VÁLVULA. 

Particolarmente, all'orifízio dell'arterie, 
dentro ciaícuna di effe, fon tre valvule fe-
milunari , o membrane d' una figura femi-
lunare, che chiudono Torifizio dell'arteria, 
ed impedifcono i l relapfo del fangue nel 
Cuore nel tempo della fuá dilatazione. — 
Alia bocea del ventricolo deflro , appunto 
dove fi congiunge con 1' auricola , ve ne 
fono tre altre, chiamate tricufpidi, per le 
lor tre punte onde s' attengono per via di 
fibre tendinofe alie columna; carneas ; cosí 
che quando fi fa la contrazione , o la fi-
fíole del Cuore ^ chiudono l ' orifizio, e im
pedifcono che i l fangue non ricorra nella 
vena grande. L'ifteíTo ufizio fanno le due 
valvule mitrali , nel loro efito dal ventri
colo íiniílro , opponendofi al ritorno del 
fangue nella vena puimonare. Vedv SEMI-
1UNARE, TRÍCUSPIDI , C M l T R A L I . 

La íoftanza del Cuore é intieramente car-
nofa, o mufcolofa. — Gl i antichi, per ve-
ri ta , generalmente la prendevano per un 
parenchyma ; ma Ippocrate ebbe un fenti-
mento piu giufto; e dopo lui Stenone, e i 
Moderni hanno trovato evidentemente ch' 
egii confiíie d'una ferie continuata di pro-
prie fibre mufcolofe, variamente contorte, 
o aggomitolate , e terminanti negli orifizj 
de* rifpettivi ventricoii , dove forma no i 
loro tendini. 

N e l notomizzare i l Cuore ^ dopo d'aver
na levata la propria membrana , vi appa-
re , su i ' efterior fuperfizie del deftro ven
tricolo, alcune fottili diritte fibre che^ttn-
dono alia bafe, e vi terminano , immedia
tamente fotto quefte v i é un doppio ordi-
ne di fibre fpirali , reftremitadi delle quali 
afcendono obbliquamente dal feptum alia 
bafe , e formano una fpezie d' hélice , o 
chiocciola: T interne prendono uncorfoop-
po í lo , rivolgendofi obliquamtnte in giro dal 
lato deñro verfo i ! finiftro , cosi che cer-
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chiano ambedue í ventricoii , e terminan, 
do nella bafe ful lato fíniftro, formano pa-
rímente un hélice d' un ordine inverfo. 
Sotto quefle appaiono le fibre del ventri
colo finiÜro i e prima , una ferie fpira!e 
che corre a finulra, fotto cui , come nell' 
altro ventricolo , ve n' ha un aitr' ordine , 
che corre per contrario verfo; le quali non 
íolamente s' eüendono fino al pariete eÜe-
riore , ma cerchiando tutto i l ventricolo , 
fanno appartenere piíi immediatamentc ¡1 
feptum al fmiftro ventricolo, ed eíferneuna 
parte. 

Alcune di eííe in luogo di terminare , 
come fan 1'altre, nei tendini del Cuore t 
corrono verfo i l di dentro , e formano le 
columnas carneas, mentre altre tirando giíl 
al cono, fono raggomitolate aítorno di ef-
fo , e formano i l circolo chiaraato i l cemrs 
del Cuore. Vedi CENTRO. 

Le fibre del Cuore appaion effe re 1' iftef-
fe che quelle degli altri raufeoli ; onde i l 
Cuore generalmente in oggi pafla per un 
vero mufeolo , benché alcuni credano che 
T illazione non fia per tutto giufla , con-
cioííuché 1'aorta ha i ' i íkí íb titolo ad eífsr 
riputata un raufeolo . Vedi MUSCOLO, e 
AORTA. 

Alcuni de' piu recenti Autori , avendo 
confiderata la Üruttura e la difpofizione del
le fibre fpirali , amano piuttoíio di fare i l 
Cuore un doppio mufeolo , o due mufeoli 
legati a í í ieme. — I n fa t t i , i due ventrico
i i colle loro rifpettive orecchiette, trovaníi 
eífere due corpi d i f t in t i , due vafi o cavita-
d i , che fi poííbno feparare , e tuttavia r i -
maner vafi o cavitadi , i l feptum , che fa 
creduto appartenere folamente al finiftro , 
trovandofi ora confifter di fibre derivare da 
ambedue. — Per non dir piíi , i due ven
tricoii , fecondo Mr . Winslow , fono due 
diverfi mufeoli uniti aífieme, non folamen
te per mezzo del feptum, ma di diverfi pia-
ni di fibre , forgenti dall' efterior bafe del 
Cuore, e concorrenti nell' ápice , che en
trando nel finiíko ventricolo , foderano le 
pareti, &c . 

I I cuore ha parimenti i fuoi proprj vafi 
fanguigni , cioé due arterie, che pulluíano 
dall' ingreífo deli' aorta ; ed una vena pií» 
grande , con una o due minor i : tutte le 
quali perché circondano i l cuore t fon chia
mate coronarte. Vedi CORONARIA. 

I ner-
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I nervi del cu0're e foWz Tue auricole , 

vengono dal plexus dei par vagum , chia-
mato da Wi l ' i s , plexus cardiacus . Vedi 
ÑERVO, e PLEXUS . 

Egü fia altresi de" duíti límfatíci , che 
portano la linfa dal cuore al dutto íhoraci-
co. Vedi LYMPHÍEDUCTUS » 

L ' ufo del cuore e delle fue appendici, ed 
auricole,' é raggirare i l fangue per tutto i l 
corpo : al qual uopo5 hanno un naoto alter
no di contrazione e di dilatazione , Con la 
düatazione , chiamata la diajlole , la loro 
cavita fi apre , e le loro interne dimenfio-
ni s'allargano per ricevere il fangue refiuen-
te dalle vene; e colla lor contrazione , chia
mata la fyfble, la lor cavita fi raccorcia , 
o ñrignc r e le lor dimenfíoni fi minorano , 
per cfpellere i l fangue di nuovo nelle arte-
rie. Vedi SÍSTOLE, e DÍASTOLE. 

Devefi aggiugnere, che queñi motialter-
nl del cuore e delle auricole , fono oppofti 
adattataroente nel tempo Tuno all'altro ; le 
orecchiette eífendo dilátate mentre i l cuore 
é di nuovo contralto; e contratte, mentre 
egli h dilatato , per cacciare i l fangue in 
eflo . Vedi AURICOLA • 

Col mezzo del dertro ventricolo, i l fan
gue é fofpinto per la vena polmonare , dacui 
eífendo ricevuto nell' arteria polmonare , 
vien riportato al ventricolo finiftro; dacui 
per I ' aorta, egli é diftribuito per tutto i l 
íefio dei corpo , e di la ritorna al deftro 
ventricolo per la vena cava , facendo cosí 
un' intiera circolazione per lo corpo intero * 
Vedi CIRCOLAZIONE. 

Schcnchio fa raenzione d' un uomo che 
non avea cuore; tna Molinetti lo nega: co
me anco, che fi fieno mai trovati duecuor'i 
in qualche uomo , benché il cafo fia ordi
nario in diverfi infetti , che hanno natural
mente piü cuori; i filugelli, o vermi da fe-
ta fonne teftimonio, avend' eglino una ca
leña di cuori , che fcorre per tutta la lun-
ghezza de'loro corpi . Ma noi abbiamo de-
gli efcmpj incontraftabili diduecwor/, anche 
nel medefimo uomo. Si fono trovati de' 
cuori tut t i rofi e divorati da' vermi : Mure-
to aprl i cuori di alcuni banditi, i quali 
erano tut t i pelofi , o almeno inveftiti di una 
peluria, o borra. — E quel che é piu fira-
©rdinario, abbiamo Storie di perfone, nelle 
^uali i l cuore fi é trovato inverfo , o r ivol-
to in giü eolia parte di fopra; particolac-
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mente in una donna , gia qualche tempo 
impiccata in Saííonia, e in un uomo im-
piccato a Parigi« Journ. dei Scav.. 

Gli animali t imidi bannc fempre cuori 
piu grandi, che i coraggiofi ; come vedia-
mo ne* k p r i , negli aíini, ne' daini , o ca-
mocc i , &c . — Trovafi un oífo nella ba-
fe de' cuori di certi animali , particolarmen-
te ne' daini e eerb;, che par non fia altro 
che i tendini delle fibre deí cuore indura-
t i e fatti oífa. 

Alcuni Storici riferifcono , che eíTendoíi 
aperto i l cadavero di Papa Urbano V I I I . fu 
trovato avere un oífo nel fuo ta^rf. I I cafo é 
aífai ordinario nel tronco dell' aorta , che 
fpunta dal cuore. Vedi Í^ORTA , e OSSIFI-
C A ZI ONE . 

Mülti- animali amfib; , come le rane r 
&c. non hanno fe non un ventricolo nel 
cuore. Dicono gli Accademici di Francia , 
che la tartaruga abbia tre ventricoli. M . 
Euífiere lor rimprovera cib per un errore ; 
e foñiene ch'ella ne ha un folo. I I punto 
non é ben verificato né decifo ancora. Me-
mor. de F Acad. an. 1703. e Phi l . TranfaB. 
N0. 328. 

Teoría del moto del CUORE . — I l prin
cipio del moto nel cuore , od i l potere da 
cui 1'alterna fuá contrazione e dilatazione 
proviene, é flato grandemente dibattuto e 
in controverfia appreífo i Medici e gli Ana-
tomici degli ultimi telíipi. 

L'efpulfione del fangue fuor da'ventrico
l i > arguifee un moto coí\fiderabiliffimo nel
la parte. — La potenza ípotiva , é certo, 
che dee fuperare la refiftenza che le fi fa : 
e fecondo i l computo di Bprelli, la refiften-
za fatía al moto del fangue per le arterie , é 
eguale a 180000 lire ^ i l quaT pefo deve 
dunque il cuore rimovere, trafportare , o vin-
cere, o ahrimentidee ^eífare la circolazione. 
Ora , donde mai vien i l cuore ad aver tal 
potere , e tal forza ? ^ ^0P0 l'efpulfione , 
qual altro potere é quello che fupera i l pri
mo , e rimette la parte alia fuá dilatazione, 
per produrre un efio o fluffo^reciproco ? 
Tutta la faccenda fe n ' é ñata in mja ofeu-
rita ed incertezza fomma, prima delí^ecceí-
lente trattato de Corde del Dottor Loxfyer s> 
dove il meccanifmoj con cui la contrazione 
o la fiftole vien effettuata, fu fpiegat(íma-
ravigüofamente. —Lacaufadella dilatazio
ne , o diañole v ehe i l Dottor Lower avea i a 
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gr-an parte trafcurata , fu pol feliceraeníe 
íuppliía ed efpoña dal Dottor Drake. 

Che i l cuore é un mufcolo, fornitoe cor-
redato per i l mo\Q come gli altri mufcoli , 
é dimoíirato appieno da! Dottor Lower e da 
a l t r i ; e pero che egli é un mufcolo folitario , 
fenza alcun proprio antagoniña , e non d¡-
rettamente foggetto al potere della volonta, 
né eferciíando egli un moto volontario , 
piu da preíío s' accofía alia fpezie di mu
fcolo sfintere, che ha querte condizioni in 
comune con effo. Vedi SFINTERE. 

Ma nclle alternazioni coílanti e regolarí 
della contrazione e della dilatazione , ücuo-
íe differifce a dismifura da tutti gli altri 
mufcoli del corpo. Vedi Mus COLÓ . 

QueíU alternazione ha dato grande im-
paccio a 'dot t i , che non trovando nientedi 
peculiarc nella íiruttura , che neceflariamen-
te Ja caufafíe; né alcun mufcolo antagoni-
fia, la cui reazione la producefíe; fono íla-
t i perpleííi fommamente neíT indágame e 
fcoprirne la cagionc. 

Che la contrazione fia la propria azione 
€ lo rtato di tutti i mufcoli, egli é eviden
te e per la ragione e per 1'efperienza . Im-
perocché fe quaíche mufcolo é mai libero dal 
fuo an tagónica , immediate fi contrae, né 
pub per alcuna azione della volonta odegli 
fpiriti effer ridotto a (lato di dilatazione . — 
C o s í , fe i fleííori di una qualche giuntura 
fien d iv i f i ; gli eüenfori di eíía giuntura ef-
fendo per cotal mezzo liberi dall' azione con
traria dt ' loro aniagoniñi , la giuntura é im
mediate eíkfa , fenza confcnfo veruno del-
Ja*volonta, ed in tale ñato rimane ; e si 
viceverfa^ fe fien divifi gli e íknfor i . 

D i qua appare , che i mufcoli ordinar; 
non hanno moto reüitutivo , fe non fe 
quelio ch'e'derivano dall'azione de'loro an-
tagonifti, da cui fono equiíibrati . —'Cosí 
gli sfinteri dell' ano , della vefcica , &c. non 
avendo proprj antagonifii, fono íempre in 
uno ñato di contrazione , e non foífrona 
che niente paffi per eífi, fe non fe quello 
che a viva forza fi fa paffaggio mercé l ' a-
zione di alcuni mufcoli piü forti , che 
qua.ntunque non propriamente chiaraati an
tagonifii , puré in tutte le neceííarie occa-
fioni e bifogni, n' adempiono l'ufizio. Vedi 
ANO, VESCICA &C. 

N o i abbiam qui dunque una cagione ade-
^uata della contrazkne del cyore , cioé la 
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v a m o í r i x naturaíe delle fibre mufcolari 
i l cui proprio conato , e tendenza , é di 
contraer fe fieííc . Vedi MUSCOLAR.E , e 
FIBRA . 

Si pub aggiugnere tuttavolta, chequan-
tunque le fibre mufcolari del cuore , fofFe-
renti l1 azione de'nervi , fieno 1' immediato 
inftrumento della fuá conftrizione, o fifto-
le , come 1' ha dimofiro 11 Dottor Lower , vi 
é non oftante un'altra cagione che non poco 
vi contribuifce, e che i l Dottor Lower ha 
pretérita ; cioé i mufcoli intercoftali e i l 
diaframma , che ajutano e facilitano quefta 
contrazione, con aprire un paífaggio al fan-
gue per l i polraoni; i ! qualenegato, fareb-
be un oftacolo invincibile. 1—Aggiungafi , 
che 1" arteria e la vena pulmonare , fpan-
dendofi per tutte le divifioni e fuddivifioni 
de' bronchj de' polmoni , ed efíendo quafr 
coeflefe ad eífi, debbon foffrire una fimile 
alterazione delle dimenfioni fuperfiziali t 
quale appunto i bronchj foffrono nell'eleva-
zione e dcpreíílone delle cofie . Cosí che 
mentre le coñole fono in uno flato di depref-
fione , o fia avanti i l commercio coll' aria 
efterna, o dopo j le cartilagini anulari de' 
broncj ritiranfi una neli'altra , e per co
tal mezzo le lor dimenfioni fono a dismifu
ra contratte: in conformita alia qual con-
dizione de'bronchj, 1' arteria e la vena pul
monare debbono parimenti, o per mezzo del
le loro tuniche mufcolari , contraerfi e r i -
durfi alie medefime dimenfioni, o foggiace-
re a piegature o corugazioni ; i l che é me-
no probabile. — Dall'altro canto, quando 
le cortóle fono elévate, ed i l diaframma s' 
abbaífa o deprime, 1'aria intrudendofi a for
za ne'polmoni, fa fcatare gli anelli eartiía-
ginofi , e divarica i ra mi della traehea , e 
per mezzo loro eftende le diverfe divifioni 
della arteria e della vena pulmonare , e si 
allunga ed accrefce le loro cavita: e que-
fia loro alternazione fara continúala , e 
ccrapartita al cuore y da cui elleno han la 
forgente. 

Cosí é aperto un paffaggio al fangue dal 
deftro ventricolo del cmre al finiftro , per ü 
polmoni, a'quali non pafierebbe altramen-
te; e roppofizione che i l fangue, contenuto 
in que! ventricolo, averebbe in altra guifa 
neccífariamente fatta alia fuá coftrizione , 
é tolta ; e la filióle con cib é agevolata.. 
Vedi SÍSTOLE.. 
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Quanto alia diaíloie , o dilatazione del 

eme ü Dotíor Lower fí contenía di aferi-
^erla ad un moto di reflituzione del le fi-
bre ílirate o sforzate . —- Le fue parole fo
no, " Poiché tutto i l fuo moto confiñe 

nella fuá contrazione; e le fibre del cuo-
re fon fatte íolamente per la coürizione \ 

?) egli é evidente che tutto i l moto del cuo-
v re é nelía fuá fiftole : raa , effendo che 
„ le fibre fono flirate al di la del loro tono 
„ in ogni coftrizionej per quefta cagione , 
„ dopo che i l nifus é ceffato , i l cuore di 
„ bel nuovo fi rilada per un moto natu-
„ rale di reftituzione, & é diftefo dali'in-
„ fluíTo di nuovo fangue dalle vene . La 
5, diaftole , adanque , non é cagionata e 
j , operata da altuna ultcriore azionc del cuo-

re , oltre la remiííione della fuá prima ten-
„ í lone, e V influffo del fangue. " 

Ora , íe la contrazione é la folaazionedi 
coteíle fibre , íkcome lo é certamente , e 
come qui lo con fe lía I'Autore : come pub 
ia lor áiflenfione impropriamente, ma vol-
garmente chiamata rilaíTazione , cíTere un 
moto di rcítitüzione ? Imperocché dalla na
tura di eotefte fibre, e dalla loro difpofizio-
íie , la firuttura del cuore manifeflamente 
appare cónica, e la fuá dilatazione uno fla
to di violenza . Di maniera che la contri-
í ione é i l vero moto di icíiituzione, ed i l 
folo ñato a cui fponraneamente é per ritor-
nare quando é tolta via la forza ; e si ci rima-
ne ancora ad inveñigare la vera cagione 
della diaftole , che appare il piu difficile fenó
meno , che riguardi i l cuore . 

M . Cowper, nella fuá introduzionc alia 
fuá ana tomía , fa valere ancor piü la parte 
che i l Dottor Lower accenna aver i l fan
gue in coteña azione , e lo fa 1' inftrumen-
to principale della dilatazione del cuore ; 
nel che egli é feguitato dal Dottor Drake; 
i l quale da luí peib difeorda quanto alia ma
niera ed alie ragioni, per le quali egli é tale. 
n 11 cuore d' un anímale, dice Cowpero, ha 
j , una grande analogía co' penduli di quegli 
5, automati artificial!, gli oriuoli j mentre 
sj i l fuo moto fi compíe alia maniera degli 
„ altri mufeoli , i l fangue fa )' u-fizio d' un 
s, pondas. " —Se egli intende , che i l fan
gue, nel fuo rifiufib , gravitando su le au-
ricole e su i vcntricoli , l i dilata e l i efpan-
(Ic; é peccato che non abbia data una fpie-
g-azione piü pee diílcfo. di un fenómeno co-
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si afir ufo ed importante: Ja gravita fpecifi-
ca del fangue non pareado una cagione ade-
quata per 1' efíetto ch' ella é qui fuppofta 
produrre . — Imperocché fe i l fangue agi-
fce folamente come pefo , per la fuá me
ra gravitazionc ; tanto folamente di eíTo 
quanto ne difeende da difopra del cuore, pub 
eíTere impiegato in queft' azione; lo che , 
al piíi largo computo , non arriva a cinque 
lire di pefo , e dee eííere capace di fu pera-
r e , fecondo i l computo di Borello, una re-
fiftenza di 135 , eco lire . Qualunque per-
cib fia la forza che dilata i l cuore , e che é 
la cagione della diaftole , ella debb' eíferc 
eguale a quella del cuore, de'mufeoli inter-
coflalli e del diaframma 5 a quali tutte cofe 
agifee come antagonifta. 

Un tal potere é difficile, e per avvcntura 
impoffibile che fi trovi nella macchina d' un 
corpo anímale; e puré fenza un tale anta-
gonifla , é impoílibile che la circolazione del 
fangue regga e íi mantenga. -—Tut t i gli or-
digni fin or feoperti dentro del corpo, con-
ípirano alia conftrizionc del cuore, che é lo 
flato di quiefeenza , a cui egli tende natural
mente; pur lo troviamo alternamente in uno 
ñato di violenza , o dilatazione ; e da que
da alternazione la vita delT anímale di
pende . 

Qualehe cagione c flema pe re ib dee tro*-
varfí , per produrre queflo fenómeno; ía qua
le cagione debb' eííere od in qualche quali-
ta deU' aria, o nella preffione de 11 atmosfe
ra , perché non abbiamo un coflante e im
mediato eommercio con alcuni altri mezzi • — 
Alcüni Medici avendo cib oííervato, e che 
quandunque fiam privi d'ogni qualfivoglia 
mezzo di comunicazione coll' aria eflerna, 
rimanghiam fubito ef l in t i ; foníi immagina-
t i che nell' atto deH'infpirazione eerte partí 
piu puré dell' aria fi mefehino col fangue 
ne' polmoni, e fíen pórtate via via con eflfo 
al cuore, dove fervano di nutrimento ad una 
tal qual fiamma vítale , ch' é per avvcn
tura la cagione di quefta reciproca eftuazio» 
ne { a f l u í ) del cuore. Vedi FIAMMA. 

Altri- rigettando quefl' attual fiamma 4 
han creduto che le dette fottili partí dell5" 
aria, mefcolandofi col fangue ne 'venír ico-
l i del cuore, produceííero un1 effervefeenza s 
che lo di la t i . Vedi EFFERVESCENZA . 

Ma quefte nozioni fono ftate gik da lungo 
tsmpo efplofc, dopo d' eíferfi convinti ara,-
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píamente della loro infuffiflenia; cdé tu t í a -
via un punto indecifo , fe 1' aria nicnte af-
fatto fi mefchi col fangue ne'Polmoni, si 
© nb. Vedi POLMONI , ARIA , &c . 

M a fupponendo che quaiche poco d'aria 
s' iníinui nelia vena pulmonare , non pub 
ella con altro mezzo dilatare i l more , fe 
non con una effervefeenza nel finiflro ven-
tricolo, che non diiaterebbe il deftro . — M a 
anche quefta opinione é contradettadall'au-
topfia i e appieno confutara da diverfi au-
t o r i . Vedi RESPIRAZIONE . 

I n fomma, egli appare che i l grofiblano 
corpo delTatmosfera fia i l vero antagóni
ca a tut t i i mufeoli infervienti all ' ordina
ria infpirazione, ed alia confírizione del cuo-
re ; lo che é confermato non folo dalla íuf-
ficiente fuá forza r ma dalla neceffita della 
fuá azione fopra i corpi animal i . Vedi AT
MOSFERA . 

I I cu ore é , come offervammo, un mu-
fcolo folitarie, di grandiffima forza ; ed i 
mufeoli intercoflali e i l diaframma , che 
pur non hanno antagoniñi , fono una giun-
ta di vaüiffima forza, che debb'eífere bilan-
ciata dalla contraria azione di uno o di un 
altro equivalente potere. Imperocché quan-
tunque F azione de'mufeoli intercoflali fía 
volontaria y cib non l i efenta dalla condi-
zione di tut t i gli altri mufeoli che fervono 
per i i moto volontario , che farebbono in 
uno ñato di perpetua contrazione , non 
oñante qualunque influenza della voíonta 
fe non vi foííe la lihrazione de'mufeoli an-
tagonifti &c . A quefta librazione , tra gli al
t r i mufeoli, rifponde e foddisfa i l pefo de IT 
incombeníe atmosfera, che preme ful tora-
ce , e fulle altre parti del corpo . E flecó
me in tut t i gli altri moti volontarj , 1'in
fluenza deila volonta da foltanto la preva-
lenza a una delle due potenze prima equi-
lihrate : cosí qul ella ferve a render atti 
quefli mufeoli ad alzare un pefo che forpaf-
íerebbe la Joro forza , fe non foífero cosí 
affifti t i : di maniera che fubito che tale aííi-
ñenza é fottratta , le coñole di bel nuovo 
fi deprimono per la mera gravitazione dell' 
atmosfera, che altrimenti refterebbono ele-
vate, per la naturale tendenza di queíli mu
feoli alia contrazione . -— Queft 'é eviden
temente provato colf efperienza Torricellia-
ua , e con quelle fatte fopra animali nel 
WUQ j dove^ fubito che l ' a r i aé r i to l t a , e 

c u o 
levara eon cío la preffione, i mufeoli inter-
coílali e i l diaframma fi contraggono, e le 
cofte fon elévate in un inflante, né per qua
lunque forza della volonta fi pub fare che 
elle dian g iu , finché Taria non s' introdu^ 
ca di nuovo per forzatamente deprimerle , 
e abbaífarle. Vedi VACUO. 

Siccome nell' elevazione delle cofle, i l 
fangue, per lo paífaggio apcrtogli , é folle-
cicato in un certo modo e fpinto ne'polmo
ni j cosí nella loro depreffione, mercé la 
fubfidenza de' polmoni , e la contrazione 
de' vafi fanguigni che indi fegue, i l fangue 
é violentemente fofpinto per la vena pul
monare^ nel ventricolo deñro del cuore . E 
cib , infieme colla genérale compreíílone 
del corpo per lo pefo delT atmosfera che cir-
conda e preme tutta la fuá fuperficie , e 
quella potenza che fa che i l fangue afcen-
da nelle vene , dopo che la forza impreífa fo^ 
pra di eífo dal cuore ̂  é rotía e confumata v 
ed é quella potenza che bafta a tirare vior 
lentemente i l cuore dai fuo ñato naturale 
alia dilatazione. 

Computando i l pefo d' una colonna d'aria, 
eguale alia fupetfizie del corpo , ella appar 
una potenza íufficiente pegli eífeíti che qul 
le fono aferitti; e confiderando che i corpi 
degli animali fono macchine compreífibili, 
ben fi raccoglie ch'ella dee neceífariamente 
agiré fopra d'eíTi nel modo qul efpoflo. —• 
E puré , quintunque i noílri corpi fieno 
intieramente compoñi di tubul i , o vafi pie* 
ni di fluidi , queiia preffione , per grande 
che fia, eííendo, per ogni verfo, eguale 5, 
non l i affetterebbe, fe non foífe che le 
dimenfioni fuperfiziali fono egualmente va-
riabili ; perché, effendo comprefíx su tutte 
le parti col medefírao g.rado di forza , i flui
di contenuti non potrebbono comineiar a re-
cedere per alcun verfo, e fare Arada, accio-
ehé i l rimanente fuífeguifle, ma refierebbo-
no cosí fiíTi edimmobil i , come fe foífero at 
tualmente fol idi . Vedi FLUIDO. — Ma 
con la dilatazione del torace, vien fatta Ara
da a'fluidi per moverfi ; e con la fuá coar-
tazione, nuovo moto é impreífo ; lo che é 
i l gran principio e la molla maeflra , onde 
la circolazione del fangue s' induce, e fi con
tinua. Quefta dilatazione e contrazione re
ciproca delle dimenfioni fuperfiziali del cor
po , pare si neceífaria alia vita anímale | 
che non v i é alcun anímale cosí hnperfett®, 

che 
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che nc vada Tenza, niuno almeno di quan-
t i fon fin ora paflati fotto le anatomiche r i -
cerche. — Imperocché quantunque raoltif-
fime fpezíe di pefci e d' infetti manchino e 
di coHe mobili e di polmoni, e confeguen-
ternente non abbiano torace dilatabiíe j tut-
tavolta queño difetto fupplito con altro 
análogo meccanifmo, che foddisfa bañevol-
mente alie neccffitadi della loro vita . — 
Cosí i pefci, che non hanno polmoni, han-
no pinne , e ale , o branchie che ne fan 1' 
ufizio , ricct'endo cd efpellendo alternativa
mente T acqua , per lo qual mczzo i vafi fan-
gu'igni foíFrono la fteíía alterazione di dimcn-
íioni , che nei polmoni de' piü perfetti ani
mal i . Vedi BRANCHIE . 

Aggiugnefi , che i polmoni , od i vafi 
pneumatici degli infetti , fono molto piu 
differenti da quelli degli animali perfetti , 
che nol fon quei de' pefci; e non oflante 
nelia loro azione ed ufo, s' acccrdano per-
fettamente con entrambi, cioé , rimovendo 
ed efpellendo 1' aria, e variando le dimen-
fioni e le capacitadi de' vaG fanguigni . 
Non avendo torace , o cavita feparata per 
i l cuore , e per l i vafi dell' aria o del re-
fpiro , queíli ul t imi fono diíiribuiti per lo 
tronco o corpo intero ; si che comunicano 
coll' aria eüerna per diverfi fpiragli, a"1 qua-
l i fon adattate ed applicate altrettante pic-
tioie trachee, che di la mandano i lor ra-
m i a tut t i i mufcoli ed alie vifcere , e par 
che accompagnino i vafi fanguigni a dilun-
go per tutto i l corpo , come addivien ne' 
polmoni degli animali perfetti . Mercé di 
tale difpofizione, in ogni infpirazione, tut
to 11 corpo intero é gonfiaío , ed in ogni 
cfpirazione compreífo ; e per confeguenza 
i vafi fanguigni devon foffrire una viciíTuu-
dine di eílenfione e di contrazione , e deb-
be per cib eífere impreffo su i fluidi con-
tenuti un moto maggiore di quel che i l cuo
re , che in cotai animali non par che íia 
mufeoíare, faria capace di daré . — I I folo 
animale, efentato da quefla condi'zion ne-
ceífaria di ricevere ed efpellere alternamen
te qualche fluido nel corpo e fuori dai cor
po , é un feto : ma quefli , mentre é in-
chiufo nell' útero , fembra che poco piíi ab-
bia di una vita vegetabile ; e appena dee 
contarfi nel numero degli animali ; e fe 
non foffe quella poca di parte di moto mu-

c u o 
fcolare ch1 egli efercita aeW ú te ro , p0. 
trebbe, fenza affurdit^, cómputarlo per una 
fpezie d'innefto nella madre, o di rampollo 
d ' e í í a . Vedi F E T O , EMBRIONE, &c . 

Una difficoh^i noa fi dee qui tacere, la 
qual potria farfi contro queft' infera doííri-
naj c ioé , che \Cuori di diverfi animali fo
no fiad trovati batiere rcgolarmente e forte-
mente, anche nel vacuo ^ non menodiquel 
che fan neíP aria. I Cuori delle rane, come 
1' ha fperimentato il Boyle, oe fon teüimonio . 
Philofopk TranfaB. N0. 62. 

Calcólo dellaforza del CUORE * — La quan-
tita della forza del Cuore h fiata variamen
te calcolata, e su varj principi, da varj Au-
t o r i , particolarmente da Borell i , Mor!and , 
K e i l l , Jur in , & c . 

La forza del Cuore fi pub definiré dal mo
to , con cui i l Caere fi contrae; o da! moto 
d' un pefo , che eífendo oppoílo al fangue neí 
fuo efito dal Cuore , giufto appuntino lo bilan-
c i , e lo fermi. — A queño non abbiamo aper-
ta firada da giugnervi, apr ior i ; laftruttura 
interna della parte , e la natura ed il poter del
la caufa contraente, conofeendofi imperfetta-
mente; cosí che i l folo mezzo che ci refta, é 
di computarlo dagli t f fe t t i . 

Tut ta T azione del Cuore confifie nella con
trazione de' fuoi ventricoli: i ventricoli con-
traendofi, urtano o premono ful fangue , e 
comunkandogli parte del loro moto , lo fpin-
gono fuori con veemenza, dove é aperto Ü 
paflaggio. — I l fangue cosí protrufo nell' 
aorta, e nell' arteria pulmonare , preme da 
per tutto ; parte contro le tu ni che delle ar-
terie, che per 1' ultima diaftole furon lafcia-
te in uno ílato di flaccide ecollapfe; e par
te contro i l fangue anteriore che va via via 
movendofi troppo lentamente . Con tal mez
zo le tuniche delle arterie a grado a grado 
íi diftendono, e fi accelerano i moti del fan
gue che va innanzi. — Di paííaggio oííer-
var f ipub, che piu flaccide che fono le arte~ 
rie , minore é la refiílenza che faranno alia 
dilatazione ; e quanto pih fono dilátate , 
tanto piíi fortemente refilieranno ad una ul-
teriore difirazione; cosí chela forza del fan
gue, nel fuo egreífo dal Cuore, é da prima 
impiegata nel difiendere le arterie, pib che 
nel protrudere i l fangue antecedente; ma in 
decorfo , piu nel protrudere i l fangue , che 
nel diílendere le arterie. 

Bo* 
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Borelii , ficcome abbiamo gia oííervato , 

ntlla fuá Economía Anímale fa equivalere gli 
oflacoli al moto del fangue per le arterie a 18o, 
eco, l i r e i e la forza del C«or<? fleffo, eguale 
íoltanto a 5 , ooo l i re , che é folamente 
della oppoíizione ch' cgli ha da fuperare . 
Dunque, fottraendo 4 5 , 000 lire per l 'aju-
to avventizio della túnica elaftica mufcolare 
delle arterie , ei lafeia i l Cuore con una forza 
di 3 , 000 l i re , per fuperare la refiftenza di 
155000 , cioé con 1 rimovere 45 ; a che fare 
egli fuppone che fía refo idóneo in virtu del'a 
percuffione . 

Ma fe egli aveífe proceduto nel fuo cal
cólo fino alie vene, che contengono ilqua-
druplo della quantita del fangue trovato nel-
le arterie , ed alie quali queíV energía della 
percuffione o punto non arriva, o vi arriva 
molto lánguidamente; averebbe di facüe ve-
duto che i l íiftema della percuffione era in-
fufficiente. 

Ma queflo calcólo ñeffo feoprefi eziandio 
per erróneo; la forza attribuita da lui al Cao-
r e , eííendo troppo immenfamente grande. — 
I I Dr. Jurin moílra, che quand'anche non 
aveífe fatto errore nel computo, la refiíknza 
che i l Cuore ha da fuperare , doverebbe riufci-
r e , attefi i fuoi proprj principj, molto raag-
giore ; ed in luego di 135 , 000 l i re , farebbe 
flata 1 , 07*5, 000 l i r e , i l che trafcendeogni 
probabilita. 

I grandi errori nella fuá foluzione, fon 
pofti , fecondo i l Dr. Jurin , nello ftimar 
ch' ei fa la forza motiva del Cuore per mez-
20 di un pefo in quiete ; nel fupporre tut-
to i l pefo foftenuto da un mufeolo , in una 
delle fue fperienze, foftenerfi totalmente dal
la fuá forza di con trazione; nell' aífuraere co
me un dato, chemufeoli egualmente pefan-
t i , fieno di egual forza : nel fupporre l ' eftre-
ma o fomma forza del Cuore difpiegata ad ogni 
f iñole , &c. 

I I Dottor Keill , ne' fuoi faggi deW Eco-
mm. Anim. primo íi azzardb a lafeiar da par
te i l calcólo del Borelii; ene foftitui un al-
t r o , quaíi infinitamente piii piccolo, infua 
vece . I I fuo método di calcolare la forza 
del Cuore é i l feguente : — A vendo gia la 
velocita , con la quale un fluido feorre fuo-
ra da un orifizio, fenza trovare alcuna refi-
ftenza da un fluido anteriore, fi determina la 
forza che produce queflo naoto, cosí; Sia la 
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linea A B i ' altezza da cui cadendo un cor-

A po acquiflera una veiocita eguale a 
quella onde i l fluido feorre fubri da 
un orifízio ; allor la forza che ptp. 
duce i l moto di queflo fluido , ¿ 
eguale al pefo d'un cilindro del me-
defimo fluido , la cui baíe é eguale 
all' orifizio , cd i l pefo eguale a 2 
A B . Coroll. 2. Prop. 36. Lib. I I . 

B Newton. Princip. 
Ora 1 i l fangue che sbuca dal Cuore, in-

contra nel fuo moto la refiftenza del fangue 
anteriore, ch 'é nell'arterie, e nelle vene, 
e perb non pub feorrere con tutta la velo-
cita che gli é per daré la forza del Cuore; 
parte di cotefla forza confumandofi nel fupe
rare la refiftenza della mafia del fangue. Se 
perb ci fia noto , di quanto la velocita del 
fangue vien diminuita per quefla refiftenza, 
o qual proporzione la velocita del fangue a 
cui refiftefi , abbia col fangue fofpinto fuora, 
ed a cui non reíiftefi ; avendo gia determi-
nata la velocita del fangue mentre gli fi re-
fifte, fácilmente ne potremmo raccogliere Ja 
velocita ond'egli fcorrerebbe, fe non patiffe 
refiftenza; e quindi finalmente la forza afíblu-
ta del Cuore. 

Per trovar elb , 1' Autore fece i l feguen
te efperimento. — Avendo difeoperta 1'ar
teria e la vena iliaca nella cofeia d' un ca
ñe , vicino al fuo corpo , e avendo palíate 
convenienti ligature fotto di efíe; apn Tin
tero diámetro de'vafi , e ricevé i l fangue che 
ne feorfe nello fpazio di dieci fecondi : L ' 
ifteflb fu fatto poi nell' arteria , per lo irse-
defimo fpazio di tempo ; ed ambedue le quan
tita furono efattamente pefate . L ' efperien-
za fi replicb per maggiore ficurezza: finché 
la quantita del fangue dall'arteria fu tróva
la (una mifura di mezzo ) a quella dalla ve
na nel medefimo fpazio di tempo, come?!-
a 3. a un dipreflb. 

Ora , la velocita del fangue nell' arteria 
iliaca , cosí da preflo all' aorta , debb' efle-
re quafi la fleffa con quella ch' é nel fan
gue nell' aorta medefima ; e confeguente-
mente la velocita, con la quale egli feor
re fuor dall' arteria iliaca tagliata e fepa-
rata in due, é la flefla , con cui fcorrereb
be fuor dal Cuore , a cui non fi refifteífe j 
ovvero, i 1 fangue feorre per una ferita nell 
arteria iliaca , con tutta la velocita ch' ei 
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ticevette dal Cuore * Ora tutto i l fangue 
che (corre luogo V arteria iliaca , ritorna 
di nuovo per la vena iliaca \ e confcguen-
temente !e quantitadi del fangue che paíía 
per ambeduc nel racdcfimo fpazio di tem-
po, fono eguali . La quantita di fangue , 
adunque, che fcorre dalia vena ihaca qu^nd1 é 
tag'iata, é la ñeífa che é fcorfa per Parte
ría iliaca , avanti che fofle tagliaía , in 
quello fpazio di tempo. Avendo , per tan
to , la quantita che fcorre per i'arteria ilia
ca quand'é diíTecata , e quando non lo é , 
noi abbiamo le loro velocitadi ; imperoc-
ché la velocita d'un fluido, che fcorre per 
i l medefimo canale, in fpi/ j eguaii di tem
po, é direttamente come le fue quantita: 
ma la velocita del fangue , quando é ta-
gliata i 'arteria, é eguale a queiia ch' egü 
riceve per la plena forza del Cuore ; e la 
velocita, quando I'arteria non é tagliata, 
c quella velocita con la quale il- fangue (i 
move per 1'aorta , a cui fa refiftenza i l 
fangue anteriore : e pero queíie due velo-
cita fono Tuna all'a'tra , come 7^- a 3. 

Che fe i l Cuore gitta fuor due oncie di 
fangue ad ogm (iílole, loche é una fuppo-
íizione probabi'e , i l fangue adunque fí rao-
ve per i'aorta a ragion di 156 piedt in un 
minuto ; e pero l'aífoluta velocita con la 
quale i l fangue fofpignerebbeíi nell' aorta , 
fe non trovaíTe refiftenza , é tale che lo íx-
rebbe andaré 390 piedi in un minuto , o 
6— piedi in un fecondo. 

Facciamoci adeífo a cercare, qual é 1'al-
tezza da cui cadendo un corpo acquiüera 
queíla data velocita; imperocché queít' ahez-
za raddoppiatada la lunghezza del cilin
dro , la cui bafe é eguale alT orificio deli' 
aorta, ed i l pefo eguale alia forza aííoluta 
del Cuore, 

Si sa per efperienza , che la forza del la gra
vita fa moverfi un corpo 30 piedi in un fe
condo ) che é la velocita che egli acquiifa 
nel difeendere per 15 piedi; epercibquefta 
velocita é alia velocita del fangue che fcor
re fenza refiftenza nell' aorta , come 30 a 
6.5: Ma perché le altezze dalle quali i cor-
pi nella lor difcefa acquillano date velocita
d i , fono come i quad.rati delle velocitadi , 
cioé come 900 a 42. 2 5 ; percib come 900 
a 4 2 . 2 5 , cosí é 15 a-o. 74. QuelV altezza 
raddoppiata, da 1 : 48. ovver in pollici 17 . 
76 j che é i'altezza d'un cilindro di fangue.. 

Tomo 11L 
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k cui bafe é eguale all ' aorta , che abbiatn 
fdppofto eíTere eguale a o. 4 1 8 7 , epe rb i l 
coníenuto folido é 7. 436112 , i l cui pefo ¿ 
eguale alia forza alio!uta del Cuore . 

Quefto pefo é cinque oncie , donde la for
za del Cuore s' é trovata eguale al pefo di 
cinque oncie . 

I I medefimo Autore, con un altro méto
do di calcolare per le leggi de'pr ogett i l i , tro
va la forza del Cuore quafi eguile adot t 'on
cie, i l che quantunque fia alquanto di p i i 
che i l poc' anzi determinato , puré la diffe-
renza é di Heve momento rifpetto al cora-
puto di Borelli; i l gran fallo nella di cui 
calcolazione crede i l K c i l l che proceda dal 
non aver egü diftinto tra i l fangue in quie
te , ed i l fangue gia inmoto . —-Eg l i éce r -
t o , che la forza del Cuore non é irapiegata 
nel dar moto a quantita veruna di fangue i t i 
quiete, ma fulamente nel continuargli i l mo
to ; come coteíio moto prima fia nato, pa
re che 1' umana capacita non giunga a deter
minarlo . 

Egü é dimoftrabile, che fe la refiftenza 
del fangue ha tenuta la fteífa proporzione 
eolia forza del Cuore , che tiene adellb , i l 
fangue non poté mai da prima cífere meffb 
in moto dal Cuore . Se il fangue coftante-
racnte s1 é moflo andando innanzi, col mo
to in prima comunicatogli, e le tuniche de' 
vafi non gli han fatta refillenza ; il fangue 
poileriore non farebbe flato ntardato dali' 
anteriore , e la forza del fangue farebbe (lata, 
eguale alia forza intera delmotore. Ma i n 
fatii a cagione deila refiftenza fatta dalle t u -
ntche de'vafi fanguigni , e delT eflere irapie
gata la forza nel diftenderle, i l fangue vi en 
continuamente riíardato ne! fu o moto, fe
condo ch'ei circola , ed in breve tempo f i 
fermercbbc fe i l moto perduro non fi ri(to
ra ffe con nuovo impulfo dal Cuore / e per
cib la forza del Cuore debb' eífere eguale alie 
refiftenze che il fangue incontra nel íuo mo
to : Se ella folfe di piíi , la velocita del fan
gue anderebbe continuamente crefeendo ; 
fe fofie minore , ella anderebbe lempre fce-
mando: E di qua egli é evidente , che fe 
la circolazione del fangue una voka fi fer-
maife , tutta la forza del Cmre «non var-
rebbe a nmettcrlo in moto. 

E tanto batli aver detto interno al fifte-
ma del Dr. K x i l l . — I I Dr. Jurin accagio-
na anche quefto de'fuoi difetti j tra i qua-

Pp i i 
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l'i egü mette la íuppoíízione , che íl pc-
fo, onde i l moto dell'acqua che fcorre fuo; 
da un vafe pub geoerarfi, fía queilo che ge
nera coterto moto ; ia qual cofa i l Dr. Ju-
rin crede eífere un falfo tntendimento del 
Coroliario del Cavalier Neuton ; iníiílendo, 
che l'acqua cadente per lo poteredeüa gra
vita » acquiila i l fuo jnoto da sé ; e che i l 
pefo cadente nel medefimo tempo , riceve 
íblíanío un moto cguale a quello dell' ac-
qua che sbuca dalvafe. — V i fono alcuni 
altri punti , ch' ei gii opponc , e dei qua-
l i i l dettoAutore ha un'cfpreíTa vindicazio-
ne nelic Philofoph. Tranf. alia quale i i fuo 
AntagoniíU ha di poi replicato ; ma eíTen-
do T Autore morto in quel fratterapo , ha 
tolta ogni altra nuova rifpofta, 

I i Dr. Juiin s' accinge tuttavolta a daré 
un altro computo , appoggiato a principj 
che han meno d' eccezioni ; benché i l fuo 
avverfario y¡ abbia trovato motivo di re-
criminazione. 

Egli confidera, che uno dc'ventricoli del 
Cucre irapellc i l fanguc in quella guií'a che 
un dato corpo ne impellc un altro ch' é in 
quiete , con una data velocita y e dopo di 
avergli comunicato parte del fuo moto, pro
cede colla medefima velocita comune , 

Attefo i i qual principio , la forza del 
Cuore o fara eguale al prodotto del pefo del 
ventricolo , e della fuá velocita iniziale 
avanti che fpinga i l fangue ; ovvero alia 
fomma de' moti del ventricolo e del fanguc 
che ne fcorre fuora , ed al moto comunica
to alie tuniche delle arterie ed al fangue an
tecedente . 

Ora é dimoñrablle , Io . Che i i moto 
con cui una macchina cava , inegualmentq 
contrattile , agifee nella contrazione » é e-
guale alia fomma de'prodotti didiverfe par-
ticelle della macchina , moltiplicate! nelle 
loro refpettive velocita . Dal che fieguc , 
che i l moto della macchina é eguale al fa-
ftum o prodotto del fuo pefo in qualche 
media velocita tra ¡e particelle mofle ve-
lociffimaraente , e quelle moífe con fom
ma lentezza . 2 ° . Che fe 1' acqua fia fpre-
muta fuor dali' orifizio di una tal macchi
na , i l moto dell' acqua che ne fcatta fuo-
r i j fara eguale alia fomma de' prodotti del
le trasverfe fezioni di tut t i i fili d' acqua , 
diverfamente mokiplicatc nelle lor riípetti-
ve lunghezze e velocitadi. 

c u o 
Donde fegue che i l moto dell' acq«a é 

eguale al fañum o prodoito d d l ' acqua che 
sbuca dall' orifizio , jn qualche media lun-
ghezza tra quella del pm lungo filo , e del 
piu breve » Qumdi alirtsi fe vi faranno di-
verfe tali macchme piene d' acqua , e fi. 
milmente contratte, fia egualmente , o ine-
gualmente , i l moto dell' acqua che fcatta 
íuor all' orifizio di una d' eífe , fara in ra-
gione compofta della quadrupia ragionc di 
qualche diámetro omologo della macchina , 
cdella ragione reciproca del tempo, i n c u i é 
fatta la contrazione. 

Da queíii dati fi cava una foluzione del 
problema, Trovar la forza del Cuore. — I m -
perocché , chiaraando i l pelo dei ventrico* 
10 deliro , o la quantita del fangue eguale 
ad eífo, p ; V interior fuperficie del ventri
colo , S ; la media lunghezza de' filamenti 
o delle fila dal fangue efpulfo da eífo , / / 
una fezion dell' aorta s , la quantita del 
fanguc contenuto nel finiftro ventricolo , 
q j i l tempo in cui i l fangue fora gittato 
fuor dal Cuore , qualor foííe riraoíTa la re-
fiftenza delle arterie e del fangue antece
dente, la velocita variabile, con la qua
le i l fangue fcorrerebbe per T aorta , fe fof-
fe levata la refiílenza , v ; la lunghezza va
riabile dell' aorta, percoria dal fangue, x ; 
ed i l tempo in cui la lunghezza x é decor-
fa, a. — La media variabile velocita del 
fangue contiguo al ventricolo , o la media 

s v 
velocita del ventricolo fteííb fara zz: r# ; 

sv 
11 moto del ventricolo, « 

to del fangue ch' efee fuora , z=z s v V . l - \ - x 
e la loro í o m m a , o la forza del ventrico-

P x 
l o , = s v Y , e - j - * ^ • M a v — - y donde 

per lo método inverfo delle fluífioni , 
la forza del ventricolo vien trovata 

s x p 
S " f " 2 " f " ^ Ma poiché z = t ; 

s x ~ q > E di qua la forza del ventricolo 

Nella ñefía maniera, la 

forza del ventricolo deñro (notando le ÍU 
fe cofe con letíere greche , che nel Cniflro 
fono dinotate con letterc italiche o corfíve) 

vien 
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vien trovata 

0 p 
che la íbrza intera del Cuore é r = - X ^ 

Se ora fupporremo p=r:8 oncie , e T a 
4 oncie ( pcfo Inglcfe detto averdupois ) 
S ~ 10 polhci quadrati , e 2 ~ ad altret-
tanto; l ~ 2 , cd \ =ín-j-poil ic¡; tf—i on-
jrtCí x = o , 4185 poliici quadrati, cr — o , 
5 8 2 ; e r ~ o , i " : Le forze de' ventncoli 
íaranno eguali ai pefi qui fotto fc r i t t i , cioé 

Del ventricolo fíniílro 
Del ventricolo deliro 
Forza di tutto i l cuore 

Jir. onc. 
9 — i 
6 - 3 

15 — 4 

I quali pefi hanno una velocitlt, con la 
quale fi moverebbono un pollice ad ogni fe-
condo d' un minuto . 

Coroll. D i qui s'infertfce, che quando i l 
polio é piu veloce che all'ordinario , o la re-
íiftenza é minore che all ' ordinario , o la 
forza áeiCuore é accrefciuta, o una minor 
quantita di faogue che al folito vien efpul-
fa ad ogni contrazione o firtole de lCWir ; 
e vicevcrfa, — Come puré , che fe la rcíi-
flenza é o accrefciuta , od iminu íea , i l poí-
fo , o iaquantitk di fangue efpulfo ad ogni 
contrazione , fara o accrefciuta o diminuita 
refpettivaraente, Vedi POLSO. 

Su quefti principj, i l Dr. Jurin procede 
a diraoürare i tre íeoremi feguenti, 

i 0 . Che il moto intero di refirtenza faíto 
al íangue ch'efce dal Cuore ncllaSiftole, o 
tutto i l moro comunic-to al fangue ante
cedente ed alie tuniche dcile arteríe , é 
eguale all' intera forza del Cuore , quam 
proxime. 

2o. Che i l moto comunicato al fangue 
antecedente in una fiftole , é al moto comu
nicato alie tuniche delle arterie , come i l 
tempo della íiftole al tempo della diaílolc. 
Donde, fe , col Dr, KeíU , fupporremo la 

Xiftole compiuta in un terzo dell" interval-
10 tra due^polfi , i] moto comunicato al 
fangue antecedente fara un terzo di tutto 
11 moto del Cuore , e quello comunicato 
alie artene, due terzi . 

CUP 2 p p 
59. Ne' differcnti animal! , la forza del 

Cuore é in ragionc compoíla della quadrii-
pla ragione del diámetro di qualunque va-
fo omologo , e della ragione invcría del 
tempo in cui i l Cuore é contratto 5 o di 
una ragione compoüa della ragionc del pe-
fo o del Cuore , o di tutto 1' anímale del
la fubtripiicata ragione del medefimo pe-
f o , e della ragione reciproca del tempo, 

Brucior di CüORE , malattia che i Me
d i d comunemente chiamano Cardialgía . 
Vedi CARDIALGÍA • 

Le polveri teftacee , come delle oflrichej 
degli occhi di granchio, i l geífo &c. fon© 
gli ufuali nmed; per W brucior di cuore. Ve
di TESTACEO E 

CUORE di un altero ^ é la fuá parte di mez-
zo 5 prefa longitudinalmente. Vedi ALBERO , 
e LEGNAME . 

CUORE , nel maneggio , o governo de9 
Cavalli . — U n Cavallo , che opera nel ma
neggio con sforzo, ed irreífoluzione, eap-
pena fi pub ridurvelo a confentire, dicefi che 
fía un Cavallo di due cuori. 

C U POLA , Dome* in Inglefe, é un tetto 
sfenco i od un'opera in architettuJa di for
ma sferica , elevara fopra i l mezzo d' un 
edificio, come di una Chiefa , di una fa-
la , di un veftibolo , d' una torre, d"una 
fcala a lucnaca & c . per modo di corona
mento, o acroterio. Vedi TEXTO , e CO
RONAMENTO . 

* L a parola Italiana Cubóla, h formata dal 
Latino bárbaro , Cuppala , aleramente 
chiamata thola , e fornix . L a Inglefe. 
dome e pur dal Latino bárbaro doma, 
che Jignifica un pórtico aperto, un fof-
fitto ; come ha ojfervato Papias , E g l i i 
termine frequente negli jíutori Lat ini cor-
rotti , che loprefero da Greci, tra i qua
l i Tru l lus , o Trullum $ un nome comune 
per ogni edifizio rotondo / qual era i l pa-
lazzo di Cujlantinopoli, in cui fu tenut9 
i l Concilio , chiamato percih in Trul lo • 
Vedi TRULLUM . 

heCupole fono da'Latini au í ich i , fecon-
do V i t r u v i o , chiamate tholi; e la loro for
ma comunemente é rotonda ; benché non 
manchsno degü efempj di cupole quadrate ; 
come quclle del Louvre: ed altre che fono 
poligone, come quella del'a Chiefa de'Ge-
fuiti nella ftrada di Sant 'Antonio a Parigi;. 
D1 ordinario elleno^hanno delle colonne fchie-
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yate attorno de' loro lat¡ eílerlori , e per modo 
d'ornamento , e per foftenere la volta. 

Una CUPOLA íchiacciata é quella, i l cui 
contorno é minore d' un emisfero. 

Occh'to S una CUPOLA . Vedi T Articolo 
OCCHIO . 

CUPOLA , nella Chimica, é la coperta ar-
cata d'una fornace reverberatoria . VediRE-
VERBERATORIO. 

C U R A , nella Medicina . Vedi PALLIA-
TIVA cura. 

CURA d' anime ^ é un benefmo, 11 provi-
flo del quale ha 1' incarico , e T obbligo di 
guidar T anime del popólo, dentro una cer
ta eftenfione di térra , chiamata paroechia . 
Vedi BENEPIZIO, PAROCCHIA , CURATO , 
& e . Tale é un Vicar io , unRettore, &c. a 
diftinzione d'una Prebenda, d' un Decana
to , d' una Cantoria, &c. Vedi VICARIA
T O , &c. 

C U R A N D A I O , Vedi PÜRGATORE . 
C U R A T I V A Indicazione , appreííb i Me-

¿ i c i , é quella che dirige e addita que! che é 
dafareper la rara d'una malattia . Vedi SÍN
TOMA, e INDICAZIONE . 

C U R A T O , é propriamente un Párroco , 
©d un Vicario d'una Parocchia , che ha 1'in
carico o la cura delle anime de'Parrocchiani. 
/VediCURA, PÁRROCO, &c . 

CURATO , in oggi é piu generalmente in 
ufo per dinotare un foftituto , o deputatodel 
Pá r roco ; od uno, i l quale ufiiia in luego 
del Paitare, o beneficiato. 

CUR A T O R E , nella Legge civile , un 
comraiífario , cd una perfona nominata a 

, prender cura degli afíari, ed intereffi d'un 
cmancipato, o interdetto. Vedi EMANCI-
JPAZIONE » 

Ne ' paefi, dove la Legge Romana prevale, 
i minori , tra gli anni 1 4 , ed i 24 han de' 
euratori che lor fono aííegnati ^ fino ai 14 han 
de ' tu tor i . Vedi MINORE CTUTORE. 

CURATORE d u n a Univerfita, nelle Pro-
vincieUnite T é un ofSzio elettivo, a eui ap-
partiene la direzione degli affari del l 'Uni-
verfita ; come 1'amminiílrazione delle én
trate, l'infpezione de' profeífori &e. Vedi 
UNIVERSITA' » 

I Curatori fono fcelti dagli Stati di ciafeuna 
Provincia ^ T Univerí i tadi Leyden n 'ha t re ; 
} borgomaftrl della Citta hanno i l quarto. 

C U R E T I , curetes * , neU'antichita , for
te di Sacerdoti j o popólo deU'Iíoia di Cre-

C U R 
t a ; chiamati anche corybantes. Vedi CORT
EANTES . 

11 mme curetes, fecondo Strabone, fu 
dato loro, perché fi tagliavano i capelli 
dinanzi , acciocchZ V ihimico non ne po* 
teffe far prefa : la parola effendo Greca, 
xaptjTBí , da xapoc i tonfura , da Kkf&í 
tondeo . Altr i lo derivano da y.HpoTpo(piai 
nutriré , educare un fanciullo y perche di-
cefi, c/j' eglino fieno Jiatí gli educatori di 
Giove. 

E' fama, che i Cureti fieno flati original
mente del monte Ida , nella Frigia; per la 
qual ragione furono puré chiamati iddi da-
Bjf l i . Vedi DACTYLI . 

Ovidio dice, ch'ebbero la lor origine da 
una portentofa fcoífa di pioggia : Luciano 
e Diodoro Siciliano l i rappreíentano come 
molto efperimentati nel gittar dardi : ben-
ché altri non diano loro altre a rmi , fe non 
feudi e picche : ma tut t i accordano nell* 
appreííar loro de' tamburini o cembali , e 
caüagnette ; e raccontano , che eran foliíi 
danzare alio ílrepito e morraorio di queíli 
iftrumenti. 

Alcuni A u t o r i , danno un dettaglio diffe-
rente intorno ai Curet i : fecondo Pezron , 
ed a i t r i , i Curetes furono al tempo di Sa
turno , &c. e nei paeíi di Creta , e della 
Frigia, quello che i Druidi e i Bardi furo
no di poi tra i G a l l i , &c . eioé furono Sa-
cerdoti che avean la cura di cío che con-
cerneva la religione, ed i l culto degli Deu 
Vedi DRUIDI . 

Quindi , íiccome in que' tempi fuppone-
vafi che non v i foífe altra comunicazione 
cogli D e i , fe non fe permezzo delle divina-
z ion i , degli augur;, e delle operazioni Ma-
giche; i Cureti paífavano per maghi ed in-
cantatori; eglino v i aggiungevano lo iludió 
delle ñelle , delia natura , e della poefia ; 
e cosí erano Filofofi , Añronomi&e. 

Tah erano i Curet i , e dopo d'eíTi i Druidi ; 
eon queña differenza , che i Cureti , nel 
tempo dei Titanr , andarono alie guerre ; 
per la qual eagione erano armati da capo a 
piedi , e mirabilmente deíiri nel bailare , 
fcuotendo le loro targhe , ed i loro giaveí-
l o t t i : dalla qual'azione, Pezron congettura 
che abbiano prefo i l loro nome di Curetes; 
curo, nel linguaggio Céltico , eífendo Tiftef-
fo che xpm, nel Greco, che íígnifica pcff-
cuotere j batiere & g . 

Se-
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Secondo Kírchero , í Curen erano fuello 

clie appreffo iCabbalifli fono gli Spir i t i , le 
potenze appreffo Dionifio , i Damones appreffo 
í Platonici, ed iG^mV appreffo gli Egizj. Ve
di DJEMON, GENIO &C. 

Voflio , de Idol. dillingue tre fpezie di 
Cureti i quei deü'I tal ia , quei delia Frigia y 
e quei di Creta , che erano originalmente 
dirivati da' F r i g i . 

I primi , dic' egl i , prefero i l loro norae 
da Kitpot) tonfura , perché, dal tempo d1 un 
combattimento, nel quale i lor nemici gl i 
aveano afferrati per la loro lunga c a pella-
tura , tennero íempre i capelli tagliati y 
quelli di Frigia e di Creta ei íuppone che 
foffero ccsl chiamati da ñapos, giovinetto 5 
perché eglino erano giovini , o perché avean 
educatoGiove, quando era fanciullo e gio
vinetto. 

C U R F E W , q. d. couvre feu^ copri-fuoco •> 
é un termine o fegnale di rítirata , che íi 
da nelle Cittadi prefe in guerra , &c. per 
avvertire che gli abitatori fi ritirino aletto , 
e non íi laícin trovare piü fuori. 

La campana, curfeu-bell^ con cui antica-
mente davafi i l ícgno, fu qualche voíta fofpe-
ia come un gaíligo di una fedizione . Pafquier 
dice , che fu chiamata carfou , e garefou ; 
come deflinata ad avvifare i l popólo , ac-
ciocché s'aíTicuri da ' ladri , e da' difcoli del-
la notte, 

I I piu antico curfcís) , é ííato introdotto 
in'Inghilterra da Giuglieímo i l Conquirtato-
re ; 'ú quale crdinS , fotto fevere pene , 
che al íuonar d5 una campana, a 8 ore la 
fera, ognuno raeíteíTe fuori i fuoi lumir o 
tercie, copriííe i l fuoco, e andaffe a let to. 
Donde , fin al di d'oggi , che v ' é i l co-
ffume di fuoíjare per tutt ' interno una cam
pana verfo Tora dell5 andar a dormiré,. eil 'é 
chiamata curfew bell. 

C U R I A , ne' noñri coííúEñi e r i t i civiü 
antichi . —Erano foii t i i Re d1 Iñghilterra 
chiamare i Vefcovi , i Pari , ed i grand5 
uomini delRcgno, a qualche luogo pam-
cofare , nelle feíle principal» dell'anno j e 
queñ'affemblea é chiamata da? noftri Stori-

ci curia j perché ivi con fu ¡ta vano intorno 
agí ' important i aífari della Nazione; donde 
fu pur qualche volta chiamata fokmnis cu-
Y i a , generaíis curia y auguflalis curia, teuna 
publica, &c. Vedi WITÍENA-WOÍ. 

CURIÍI advifar* v idpne l l a . Legge e una 
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tkliberazione, che la Corte prende talora • 
avanti chefidia giudizio in una caufa , in cui 
pare vi fia qualche punto di diíücolta. 

Accedas a d C u K i k M . V e d i A c G E D A S . 
Auxilium C u R L E . Vedi AUXILIUM . 
CURIA Baronum . Vedi COURT-BARON. 
CUR 1A claudenda , é un ordine che corre 

contra colui , i l quale doverebbe afílepare > 
o chiudere i l terreno, raa nega o differifee 
di farlo, 

CURIA miUtum* , una corte, od un trr-
bunale cos í detto ; che anticaraente tene-
vafi a Carisbrook , caílella 9 nell' Ifola di 
W i g h t . . , ' 

* E t idem Dominus Willielmus d^ Infula 
faceré debet fetriam ad Curiam domini ca'] 
firi ds Cañsbroc , de tribus feptimanis 
in tres feptimanas, in Curia qux vocatur 
Curia mi l i t um. 

Rccius in CURIA . Vedi l* Articolo R E -
CTUS'. 

CÜRÍA , tra i Romani, dínotava una por-
zione, od una divifione d'una T r ib í i . Ve" 
di TRIBU1. 

Nel tempo di Romulo, una Tr ibu con-" 
ffava di dieci Curie , o di mille uomini ^ 
ciafeuna C«m? effendo un centinaio; cotefto 
Legislatore fece la prima divifione del fuo po* 
polo in trenta Cwr/V , 

I n appreffo Curia , o domus C u r i a l h , fti 
detto il luogo , dov© ciafeuna C«m? tenevals 
fue adunanze. 

D i qua puré , C u r i a venne anominarí i i l s 
luogo del Senato y donde i Moderni ufarona 
la parola Curia Corte , pér dinotare un luo
go di giuffrzia, un tribunale, una raccolta di 
giudici &c. Vedi CORTE. 

* Varrone diriva la parola C una da Cu 
ra y q. d. un' affemblea del popólo, a cuS 
e comme[fa la cura degli affari pubblici ; 
altri la deducono dai Greci ¿ volendo , che 
inAtene fi chi.imajfe uupia •, i l luogo dove 
i Magifirat i delibera v ano, o fent iva no Iff 
eaufe, e dove i l popólo erafolito radunar* 
fi: xvpix f in oltre, puo' venir da- xu-pcg: f 
autorita, potere ; acagion che iv i J i fa -
cean le leggi. Vedi CURIO . 

C Ü R Í A E I T A S Anglice. Vedi COURTESY 
qf England. 

C U R I O , i l capo y ed il Sacerdote d'una 
Curta . Vedi CURIA , 

Romolo y avendo divifo ií popólo ín C u * 
ríe , diede a ciafcüna divifione un cap» ? 

efoe 
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ehe dovca eíTere i l Sacerdote di quella C w 
ria , fotto i l citólo di Curio , c flamen C«-
fialif» 

V affar fuo era procederé , e ufiziare ne* 
Sacr fiz) áé \hCurt¿t t ch'erano ch amati cu-
rionia ; la curia fomminiftrandogli una fom-
ma di dmaro in coníiderazione di ció : la 
cual peiifione od alftgnamcnto chiaraavafi 
furionium» 

Ctafcuna divifíone avea 1'dezion del fuo 
Cunone j ma tuíti queÜi patticolan Cwwwi 
crano fotto la dircxione d' un Superiore , o 
Genérale , chía mito Curio Maximus; il qua-
le era ü capo di tutto i l corpo , e veniva 
cletto da tutn i Cnxiom¡ raccolti ne' Comizj 
curiati . Vedi COMIZJ. 

T u t í e que lie iníiituzioni furono faite da 
l i o molo , e cooferraate da Numa , come feri-
"ve rAUcarnaflco . Godwin crede che vi foíTe-
JO duc Curioni per o^m Curia 

C U R I O S U S , un uñz .a ledcl l 'TmperoRo-
mano , nel tempo delT eta di merzo , de-
fíinato ad invigilare , acciocché non foliero 
commeíTe fraudi o irregolarita ; e panico-
Jarmente non fcguiífero abufi in quel che 
concerneva le p o ü e , le flrade, &c. e dafle 
notizia alia Corte di cib che paífava nelle 
Provincie. 

C ío era cagione, che \ Cur io / i , ccál det-
t i y foflero perfone d̂  importanza ^ e l i po-
neva per verita in itíato di appcrtare piu 
nocumento t di quello che ne impediííero i 
per lo qual motivo , Honorio l i cancellb , 
almeno irt alcune parti dei r impero, l'anno 
415. 

I Curlofl molto hanno di análogo ai da 
noi chiamati Controlkrs / eglino aveano i l 
loro nome a cura y quod curis agendií & 
eveftionibus curfus publici injpiciendis operam 
dartnt. 

Accademia de'CuRiosr natura. Vedi Ac-
CADEMIA. 

C U R R I C U L U S * , ne^noflriScrittori an-
t i c h i , dinota í' anno, od i l corfo deü' anno. 
Vedi ANNO . 

* A í t u m ejl hoc annorum dominica Incar-
tiatioms quater quinquagenis & quinquies , 
quiñis lujifís Ó ' tribus curriculis T I. e. 
Nel i ' auno 1028 ; imperocché quattro 
volte cinquanta fa dugento , e cinque 
voltt, dugetuo fa milíe : cinque luj lraío-
n o venticinq'anni, e tre í u n i m i fono 
tre anni > 

C U R 
C U R S Í T O R , unufi/ iale, o mininro che 

appaniene alia corte della Cancellería , | | 
quale ílende imandati original!. Vedi CAN
CELLERÍA, e W f U T . 

V i fon anco degli altri miniílri deití clerkí 
of the courfe, e fono ventiquattro in numero t 
i quaü fanno un corpo di loro . A c a k u n o d i 
eíti fono toccate diverfe conree, odi í l rc t t i , 
ne' quai eglmo ferivono o diitendono que' 
mandatt ed ordini onginal i , che la data ma
teria richiede. 

CURSORE, un piccolo rególo, o labef-
lo di ottone, divifo come una linea di feni , 
eche feorre in un canaletto, o intaccatura, 
lungo i l mezzo di un altro rególo , rappre-
fentante 1'OrÍ7onte, e íempre ad angoli ret-
t i con eí ío. '— Si adopera negU Analemrai. 
Vedi ANALEMMA . 

CURSORE fi ufa ancora per dinotare una 
punta vitara fur un braccio o ftipite del Com-
paffo ; eche pub eííer moflía , osdrucciolata 
jungo eíío üipitc , per fegnare maggiori o mi
ñón cerchj. Vedi COMPASSO . 

C U R T A T A dij ianza, nelF Aííronomias 
é ladsftanza deiluogod'un planeta dalSole, 
ridotta alT eclittica ; o , T ínrervallo tra i l 
Solé , e quel punto , dove una perpendico-
lare lafeiata cadere dal pianeta , s' incon-
tra nell' eclittica . Vedi LUOGO , e Dr-
STANZA, 

C U R T A Z I O N E , Curtatio, V intcrvalío 
tra la d iñanzad 'un planeta dal Solé , eladi-
fíanzac«m?f^. Vedi PIANETA. 

Dalí' articolo precedente , egli é facile 
trovare la curtata diftanza ; donde é ovvia 
altrcsl la maniera di coílruir tavole di í«r-
tazioni. 

Laquantita d*inclinazione, di riduzione, 
e cunazione d' un pianeta , dipendendo dal 
f'.ggetto delta Latitudme ^ Kepíero, nelle fue 
Tavole Rodolfine , ne riduce le tavole tutt* 
in uno , fotto i l t i tolo di Tabula Latítu* 
dinaria . 

C U R T T C O N O , in geometría , un cono 
la cui cima é tagliata via da un piano paral-
lelo alia foa bafe ; churaato altresi cono trón
cate. Vedi TRONC ATO . 

C U R V A , nelia Geometría , é una linea» 
i cui diveríi punti tendono per varj verfi, o 
han la loropoíizione verío vane part i . Vedi 
Lr$EA. 

Tn queño fenfo , la parola é adoprata in 
oppofizione a l ima retía ¿ i cui diveríi pun

t i 
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ú hanno U lor pofizioae verfo i l ifiedeiímo 
luogü. 

D i qua * ê ngurc termínate da linee del-
la prima fatta , fono chiamate figure curvi-
linee y in oppofizione a quelle termínate da 
linee rette, che chiamaofi figure rettiiinee. 
Vedi RETTÍLINEO , e FIGURA . 

La doitrina delie Curve^ e deüe figure e 
folidi genera ti da eíTe , coítituifcono quel che 
íi chiama, \2i Geometría fublime ^ op iüaka . 
Vedi GEOMETRÍA . 

l a una curva, !a linea A D , ( T a v . Geo
metría , fig. 5 1 . ) biflecante le linee para He
le M M , é detta i l diámetro : fe le linee 
fono cquidiftanii, cd ei le taglía ad angoli 
r e t t i , cgli échiamato 1' ¿¡¡fe; ed i l punto A , 
donde é tiráto i l diámetro , é chiamato vér
tex . Vedi DIÁMETRO , ASSE , e VÉR
TICE . 
, Le linee cquidiftanti M M fono chiamate 

ordinate , o applicate , e le loro metadi , 
P M , fcmiordinate . Vedi ORDINATA e SE-
MIORDINATA . 

La porzione del diámetro A P , t raí l ver-
t ice, od altro punto fiflfo , ed una ordina
t a , é chiamata 1'abfciira . Vedi ABSCISS A . 
Ed i l concorfo di tutt i id iametr i , i l centro. 
Vedi CENTRO. 

Le Curve fono díflinte in Algebraiche , 
ípeífo dal Cartefio chiamate geometriche\ e 
tranfeendentali, dal medefimo Cartefio dette 
Curve meccaniche. 

CURVE Algebraiche , fono quelle , nelle 
quali la relazione detle abfciíTe A P , A P , 
A P j fig- 52- alie femiordinate M P , M P , 
M P , pub tíícre efpreífa con una cquazione 
algebraica . Vedi EQUAZIONE , e ALGE
BRAICO . 

Supponete, v. gr. in un circolo A B r r r ^ , 
A P ™ ^ , P M = 7 i allor f a r a P B = : ^ — 
coufeguentemente come P M 2 = : A P . P B , 
y^rzzax-— x'1. Ovvero fupponete PC=r , 
A C P M = / ; al lorfaraMC2 = PC 2 
= P M 2 ; cioé , a 2 — x t ^ z y * . 

Nota, Quelle fuño altresi chiamate Cur
ve algebraiche ^ che fono di un ordinedeter-
mínato ; COGÍ , che P equazione fempre con-
íinui la fteíTa ne'diverfi punti della C « r w . 

La maggior parte degli Autor í , dopo Des 
Cart ts , chiamano le C«rx)f algebraiche , geo-
metriche; come non ammettendone altre nel-
la coñruzione de problemi i né confeguente-
xnente nella Geometr ía . 
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Ma i l Cav. Ifacco Neuton, e dopo luí { 

Sigg. Leibnitz , e Wolfio fono di un'altra 
opinione; e penfano, che nella coftruzione 
di un problema, una Curva non íi dee pre
feriré ad un 'a l t ra , per eífer ella definirá con 
una equszione piíi fen)plice , ma per eíTer 
ella piu fácilmente deferitía . Vedi PRO
BLEMA . • 

CURVA Tranfcendentale, é quella che nos 
pub effere definita con un' equazione algé
b r i c a . Vedi TRANSCENDENTALE . 

Qutlle Cmce , da Des Caries e da al tr i 
fono chiamaíc Meccaniche J( Vedi MECCA-
NICO ) e attefa quefta nozione eglino rcíclu-
dono dalla geometría: Ma Neuton e Leib-
n í t z , per la ragione fopramentovata , fono 
d'altro parcre. Leibnitz per verita ha tro-
vata una nuova fpezie di equazioni , ch,1 
egli cbiama equazionitranfcend.entali; con íe 
q[uali anche le Curve tranfeendentaíi, e quelle 
che non fono di alcun orciine determinato, 
c i o é , che non continuano ad eífere le ííef-
fe in tut t i i puntí dclla Curva , fi poflono 
definiré . v4¿?. Erud. Lipf. a o. 1684. pag. 

C U R V E Algebraiche del la medejlma fpezie ^ 
od ordine j fono quelle le cui equazioni le
van íi alia rtefla dimenfione . Vedi OnDIÑE. 

Le linee Geometnche eflendo definiré per 
la relazione tra l'ordinate e rabfciíTe, ov-
vero (che é lo ftelfo) per i l numero de* 
punti , ne' quai poífono eífere tagliate da 
una linea retta, ben fi diíhnguono in due 
fpezie ed ordini : col qual feopo, le linee 
del primo ordine faranno linee rette ; e 
quelle del fecondo , o del quadraíico , fa^ 
ranno Curve, cioé le fezioni conichg. 

Ora, una Curva della prima fpezie é la 
ík í ía che una linea delia feconda , (una 
linea retta non eíTendo noverata tra le 
Curve ) ed una Curva della feconda fpe
zie la ííeffa che una linea della ter/a: Co?-
s l , Curve della prima fpezie íono quelle 1c 
cui equazioni levaníi a due dimenfioni; fe 
fi levano a tre , \c CuYve fono della (econ* 
da fpezie ; fe a quattro, della terza, ¿kc. 

Cosí , e. gr. 1' equazione per un cireoío 
e , yzz=zax — >r2 , ovvero a * x ^zzzy 2 . 
Laonde un circolo é una Curva della pr i 
ma fptzie. 

ín oltre^ una Curva della prima fpezie f 
é quella definita dairoperazione a x ~ y z - i 
ed una Curva della feconda fpezie quella 
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d i ' é ikfintta con Tequaxione a * x - = L y i . 
Vedi CIRCOLO. 

Quanto alie varié Curve della prima fpe-
xk , ed alie k>ro proprieta . Vedi Sezioni 
CONICHE-

Quanto alie Curve della íeconda fpezie , 
i l Cav. Ifacco Neuton ha un trattato di-
fíiato, fotto i l titolo di enumeratio linearum 
iertii ordinis. 

¿Egli oíTerva, che h Curve del fecondo or-
dine y e d'altve fpezie piu alte y hannoparti e 
proprietadi fimili a queile del primo: e pe
ro , ficcome le fezioni coniche hanno dia-
metri ed affi; le linee tagliate o biíTecate 
da quefti , íono chiamate ordinate ¡ e 1'in-
teríezioni della Curva e del diámetro , i l 
vértice: cos í , nc\\t Curve della feconda fpe
zie , eíTendo due linee rette parallele tirate 
o delinéate cosí , che incontrino la Curva 
té tre punti ; una linea retta tagliando 
quefte parsllele , cosí che la fomma deile 
due partí tra la fecante e la Curva fur un 
lato, fia eguale alia terza parte determinata 
dalla Curva su l 'altro lato , tagliera nell' 
iñeífa maniera tutte l'altre linee rette pa-
ial!ele a quefte, e che incontrano la Curva 
m tre punt i , cioé cosí , che la fomma dei
le due partí fur un lato fia fempre eguale 
alia terza parte full'altro lato. 

QueÜe tre parti, percio, cosí eguali, fi 
poííono chiamare ordinate , o appltcate , la 
fecante il diámetro ; e quando egli tagli le 
ordinate ad angoü retti , V afje ; rinterfe-
zione del diámetro e della Curva, i l verti
ré ; ed il concorfo dei due díametri , i l cen-< 
tro; ed i l concorfo di tut t i i diametri , i l 
wemro comune o genérale. 

I n oltre, ficcome un' iperbola della pri
ma fpezie ha due afíntote; quella della fe
conda; ne ha tre , quella deila terza quattro, 
&c . e fíceome le parti di qualunque linea 
fetta ira la iperbola cónica e le fueduéaíin-
tote fono eguali dalT uno e V ai-tro lato: co
sí nelle ¡peibole deila íeconda fpezie , qua
lunque linea re-tta che taglia la Curva e le 
fue tre aíintote in tre punti ; la fomma del-
Je due parti di queña linea retta, eftefe da 
duea í imote , per lo fíeííb verfo, a due punti 
della Cunva, é eguale alia terza parte, c(le
la dalia terza afintota , per verfo contrario, 
al terzo punto della Curva . Vedi ASÍNTO
TA IPERBOLA , & c . 

JD¡nuevo, ficcome nelle akre fezioni co-

CUR. 
niche, non paraboliche, ¡1 quadrato di uri'* 
ordinata , cioé, i l rettangolo dellt ordinate 
tirate a parti contrarié del diámetro , é al 
rettangolo delle parti del diámetro termína
te ai vertici diun'elliíTe od iperbola, come 
una data linea, chiamata il latui rettum, é 
a quella parte del diámetro che giace tra i 
ver t id , e chiamata il latus transverjum ; co* 
si , nelle Curve della feconda fpezie , non 
paraboliche , i l parallelepipedo fotto tre or
dinate, é ai parallelepipedo fotto le partí del 
diámetro tagliato nelle ordinate , e ne' tre ver
t i d della fíguríi, in una data ragione ; m cu i , 
fe vi fi prendano tre linee rette íituate nelle 
tre parti del diámetro tra i vertid della fi
gura, ciafeuna all 'altra; allor coteíte tre l i 
nee rette fi poífono chiamare latera reBa del
la figura , e le parti del diámetro tra i ver-
t i c i , latera tranrverfa . 

E come in una parábola cónica che ha 
folamente un vértice ad uno e ruk íTo diá
metro, i l rettangolo fotto le ordinate , é 
eguale al rettangolo fotto la parte del dia» 
metro tagliato nelle ord'mate e nel vért ice, 
ed in una data linea retta chiamata il latut 
retlum : cosí nelle Curve della feconda fpe
zie, che hanno folamente due vertici al me-
defirno d iámet ro , i l parallelepipedo fotto duc 
parti del diámetro tagliato nelle ordinate , e 
ne'due vert ici , e in una data linea retta, 
che pero pub chiamarfi i l latus transver-
fum. Vedi LATUS . Vedi anco PARÁBO
LA . 

I n oltre, come nelle fezioni coniche, ove 
due parallele termínate per ciafeuna parte da 
una Curva , fono tagliate da due parallele 
termínate per ciafeuna parte da unaCurva9 
la prima dalla terza, e la feconda dalla quar-
ta: i l rettangolo delle parti della prima c a l 
rettangolo delle partí della feconda, come 
quell© della feconda é a quello della quarta: 
cosí , quando quattro tai linee rette occor-
rono in una Curva della feconda fpezie , cia
feuna in tre punti ; i l parallelepipedo delle 
parti della prima, fara a quello delle parti 
della feconda come quello della feconda alie 
parti della quarta. 

Finalmente , le gambe ( crura ) delle Cur
ve , si della prima ípezie, come della fecon
da , «delle piíi alte fpezie, fono o della fpe
zie parabólica, o dell'iperbolica : una gam
ba ( crus ) iperbolica eíTendo quella che fi av-
vicina infinitamente verfo qualche afinto
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ta* la parabólica, quella che non lia aflnto-
ta.' Vedi ASINTOTO . 

Queíle gambe fono rneglio diftiníe per le 
lor tangenti; imperocché fe i l punto di con-
tatto va via via dilungandofi ad una diíhn-
7a infinita, la tangente della gamba iperbo-
üca coincidera coll' afintota i e queila della 
gamba parabólica , reccdcra infinitamente, 
e ívanlra. L 'a í in to ta , peto, di ogni gam
ba , trovafi col cercare la tangente di quei
la gamba ad un punto infinitamente diftan-
te ; e la pofizione relativa , o la dire¿ione 
acer tó punto di una gamba infinita, trova
fi con cercare la poíkione di una linea ret
ía parallela alia tangente , quando i l punto 
del contatto c infinitamente rimoto : impe
rocché queíta linea tende per i'iíkíTo verfo, 
a cui I'infinita gamba é diretta . 

Riduztone delle CURVE dellafeconda fpezie. 
I I Cavalier Ifacco Neuton riduce tuttele 

Curve della feconda fpezie a quattro cafi d' equa-
ziom i nel primo , ia relaiione tra la ordi-
nata e T abfciíTa, facen do l ' abfciíra e i ' 
ordinata y , aííume quefta ioxmzxyy -f- ey 
— a x i - { - b x x - \ ~ c x - \ - d . Nel fecondo ca
fo , 1'equazione aífumt qneíla forma x y ~ 
a x * bxz -\~c x- \ -d. Nei tcrzo cafo, V 
equazione h yy ~ a x l - | - ¿ x 2 - } - cx- \~d . 
Nel quarto, 1'equazione é di queík forma, 
y — a x 3 -|- b x 1 - j - c x d • 

Enumerazione delle CURVE della feconda fpe
zie, — Sottoquefti quattro cafi, i l medefi-
rno Autore reca un vaüo numero di forme dif-
ferenti di Curve , alie quali da diíferenti 
n o m i . 

U n ' iperbola che fi fia totalmente dentro 
1' angelo delle afintote , come un' iperbola 
cónica , ci la chiama un iperbola inferitta ; 
quella che taglia le afintote , e contiene le 
parti recife dentro la fuá propria periferia , 
un1 ipetbula circoferitta ; quella, una delle cui 
gambe indtfinite c inferitta , e Talíra circo
feritta , ei la chiama ambigena ; quella le cui 
gambe guardano Puna verfo i ' a l t ra , e fono 
dirette all'ifteífo verfo , convergente j quella 
dov' elleno guardano per verfo contrario , di
vergente y quella in cui elleno fon conveífe per 
varj verfi , di gambe increciate ; quella appli-
cata alia fuá afintota con un vértice cónca
vo , e con gambe divergenti , conchoidale ; 
qjjelia che taglia la fuá afintota con fleífure 
o piegamentl contrarj , ed é prodotta per 
ciafcun verfo in gatnbs contrarié , anguinca y 
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quella che taglia la fuá conjugata atíraver-
ío , cruciforme ; quella che ritornando in g i 
ro taglia fe íleífa , nodata ; quella le cui due 
parti concorrono nell' angelo di contatto , 
ed iv i iermitiáno , cufpidata ; quella ia cui 
conjugara é ovale e infinitamente piccola , 
cioé un punto, appuntata ; quella che dall' 
impüííibilita delle fue due radici , é íenza 
ovale , o íenza nodo , cuípide , o punta , 
pura: e nelia medeíima maniera ei denomi
na una parábola , convergente ̂  divergente , 
cruciforme , &c. Dove il numero deüe gam
be iperboüche , eccede quello dell ' iptrbo-
la cónica ; ei denomina i ' iperbola riden-
dame. 

Ora le varié Curve cK egli enumera fot-
to quefii quattro cafi, fono in numero 72 ; 
deüe quali nove fono iperbole ridmdanti , 
fenza diametri , avendo tre afintote inchiu-
denti un triangolo ; la prima che confia di 
tre iperboie , una inferitta ^ un' altra circe 
feritta , un' altra ambigena, con un' ovale ; 
la feconda nodata ¡ la terza cufpidata / la 
quitiía appuntata ; la quinta e la lefia puré ; 
la fettima e 1' ottava cruciformi ; V ultima 
anguinea. 

V i fono dodici iperbole ridondanti , che 
hanno folo un diámetro; la prima OM/Í, la 
feconda nodata, la terza cufpidata , la quarta 
appuntata , la quinta , íeíla, fettima, ed ot
tava, puré , la nona e la decima cruciformi ¡ 
1'undécima e la duodécima conchoidalt. 

Due fono iperbole ridondanti , con tre 
diametri. 

Nove fono iperbole ridondanti , con tre 
afintote cenvergenti ad un punto comune ; 
la prima forma ta della quinta e fe fia pa-
rabole ridondanti , le cui afintote inchiu-
dono un triangolo; la feconda, della fetti
ma e della ottava ; la terza e la quarta 
della nona; la quinta é forraata della quin
ta e della fettima delle iperbole ridondanti, 
con un diámetro ; la fe fia , della fe fia e 
della fettima ; la fettima , della ottava e 
della nona; 1' ottava, della decima , e un
décima ; la nona della decima , e decima-
terza ; tutte le quali converíioni fi compio-
no , con difiinguere i l triangolo comprefo 
tra le afintote , fin che fvanifea in un pun
to . Sei fono parabole difective, non aven-
t i diametri: la prima ovale, la feconda «0-
data , la terza cufpidata , la quarta appu/¡ta~ 
ta y la quinta pura. 

Q q Sette 
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Sctíe fono iperbole difettive » che ban-

no d u mctn : la prima e la feconda con-
shoidal'ty con tina ovale: la terza nodata i 
la quatta cufpidata , che é la ciííoide de-
gli antichi i la quinta e la fefta appuma-
je , la fettima ^«r^ . 

Sette fono iperbole paraboliche , aventi 
«Hametri > la prima ovale, la feconda wocfe-
í«3 la terza cufpidata , la quatta appuntm-
t a , la quinfa pura j la fefta crmtfovme , las 
fettima angu'tma. 

Quaí t rofono iperbole psraboliclie. Quat-
4ro fono ipcrbolistni dciriperbola. Tre iper
bole dcirdl i l fe» Due iperbolismi della pa-
labola . 

Cinque fono parabole divergenti: i0 . MtUjs 
tridente, la feconda ovale, te terza mdata, 
la quarta appuntata, la quinta culpidata ¡ 
< quefta é la parábola di Nc i l , comune-
mente detta la parábola ¡emicubica: ) la fe-
Ha pura. 

Finalmente, una comunemente chiamata 
la parábola cubica. 

Defcrizione Orgánica de lie C U R V E . 10. Se 
due angoli , dati in magnitudine » P A D , 
P B D , { T z v . Geometría * fig. 53.) fi rivol-
¥cranno intorno a1 poli dati in pofizione r A , 
e B ; e le loro gsmbe y A P , B P , col loro 
f unto di concorfo P , pifíeranno fopra un'alíra 
linea retía t k altre ducgambe A D , B D , 
col ¡oro punto di eoneorfo D , defcriveran-
no una fezione Cónica che paíFa per l i poli 
A B : quando par non accada che cotefta lí
nea paífi per uno d>e' polr A , o B ; ovvero 
che gü angoli B A D , eé A B D- fvanjranoo 
infierne j nei qual cafi j H punto deferí vera 
una linea retta 

2O. Ora , felegambe A P, B P , . col loro 
funto di concoifoy P , cosí defcriveranno 
wna fezione cónica chepaffi per uno de' Po
l i A ; le akre due A 0 , BE)., col loro pun
to di concoffo D , defcriveranno una Curva 
della feeonda fpezk , che non pafiera per \r 
akro polo B , ed aveía un doppio punto nel 
primo polo A : quaado pur gli angoli B A D > 
A B O , uon fvanifcano affieme ; nel qual ca
fo i l punto D defcrivera. un^akra fezione ca
nica , che paflera per il polo A . 

30., Se la fezione cónica defcritta da! pun
to P non paífera oé per Tuno né per i 'a l-
tro de* poli A , B j i l punto D defcrivera una 
Curva delia feconda , o della terza fpezie, 
avente un doppio punto : i l qual doppio 

punto fkrb írovato nel concorfo delle gañí» 
be defcriventi A D , B D , quando i due an
goli B A P , A B P , fvanifcono affieme . La 
Curva dcfcritta fara dtlla feconda fpezie, quan
do gü angoli B A D 5. A C D fvanifcono affie
me j altrimenti della terza fpezie , avente 
due altri punti doppj ne'poli A e B . 

I n quanto ai punti doppi delle Curve | 
abbiamo oífervato che le Curve della fecon
da fpezie poíTono elfere tagliate da una linea 
retta in que'punti : ora due di quefti qual-
che vclta coinctdono y v. gr. quando la l i 
nea retta paíía per un infinitamente piscólo 
ovale j o per lo concorfo di due parti d'una 
Cmva, mutuamente taglíantifi 1' un-a 1'al-
tra , e che fi uniícono in una cufpide . Qual-
che volta tutte le linee rette folamente ta-
gliano la Curva m un punto 5 come ne 11c 
©rdinate della parábola Cartefiana e della cu
bica , &c. Nel qual cafo, dobbíam conce» 
pire le linee rette paííaníi per due askrrpun
t i della Curva, fituate ,. per cosí diré , ad 
una infinita diflanza : due di querte interfe-
zioni coincidenti T fia ad una difianza fini
ta , o-infinita, fauno c'\h che noi chiamia-
mo un éopppo punto . 

Geneft delle CURVE del fecondoordlne p&r 
ombre. — Se le ombre delle figure fien pro-
jette fopra un piano inf ini to , illuminatoda 
u» punto lucido; le ombre delle fezioni co-
niche faranno fempre fezioni eouiche ; quel-
le di Curve della feconda fpezie , faranno» 
Curve della feconda fpezie; quelle della ter
za fpezie, Curve della terza fpezie , &c. 

E ficcome un circolo nel giítare un' ombra 
genera tutte le fezioniconiche; cosí le ein-
que parabole divergenti, colle loro ombre ^ 
generano ed efibifeono tutte le altre Curv? 
della feconda íípezie. 

Ed in quefta maniera fi pub trovare üñ 
treno áí Curve femplici d' altre fpezie, che. 
formeranno tutte 1' altre Curve della mede-
fima fpezie, per mezzo delle lorombre pro" 
jette da un punto lucido- fopra un piano. 

JDefcrmone delle CURVE del fecondo or-
dine , aventi punti doppf. — Quefte fono 
tutte deferitte da fette dati puní i , de1 qua-
l i uno é i l punto doppio íkffo: cosí , fien 
dati fette punti della Curva da deícriveríi> 
come , v. gr. A , B , C , D , E , F , G , 
( Tav. Geometría , fig. 54. ) di cui A e i i 
punto doppio : unite i l punto A , e due 
altri punti ĉ uai velete y v. gr* B e C j e i 
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angoío C A B del triangolo A B C , fi r i -
volva attorno del íuo vértice A ; ed ua al-
t ro ckgü angelí A B C , interno al fao ver-
tice B - E quando il punto di eoncorfo G , 
dclie gambe A C , B C , é fucceffivamcntc 
applicato ai quatíro altn punti D , E , F , 

i l concorfo dclle gambe r i m a n e n t i Á B , 
cB A , cader^su i quattro punti P, Q , R , 5 . 

Per quelíi quattro punti , e per i l quinto 
A j delcrivete una fezione cónica j ed i 
prementouati angoli C A B , C B A , rivol-
vanfi cos í ; che i l punto di concoríb dclle 
gambe A f i , B A , paffi fopra cotefta fezio-
ne cónica; ed i l concorfo delle altre gambe 
A C , B C deferivera la Curva propoíla . 

Ufo di quefie CURVE nella cojiruzione delle 
Equaziont. — L'ufo delle Curve in Geome
tría é fciogliere problemi per mezzo delle 
loro interíezioni . Vedi CONSTRUZIONE . 

Supponete, v.gr. che fia da collruiríi un' 
cquaziane di nove dimenfioni, come* 94-
hxy + cx t + d x ' i - ^ e x t + f x l - ^ g x * -f* 
hx-^-k^zo ; dove ¿ , d &c. íignificano 
date quantitadi affette dei fegni - j - e — : 
aíTumete Tequazione ad una parábola cubi
ca xiz=zy\ e la prima equazione, feriven-
do^y per x 3 riufcita y $ -\- b x y * - ^ cy2- -f-
dx'ty-\~exy-\~my-\~fx:i-\-gx'l- \- hx-4r 
k ~ o ; un'equazione ad un'altra C^rwdel-
la íeconda fpezie, dove w , o / fi poffa aííume-
re o annullare a fuá voglia. E mercé lede-
ferizioni e le interíezioni di quefte C«rr'(? Ta
ran date le radici delle equazioni da cofti-
tuirfi . Bafla dv ferivere la parábola cubica una 
volta . Se l'equazione da coíiruirfi , con omet-
•tere i due ui t imi termini hxtk- , fia ridot-
ta a fette dimenfioni; l'altra curva, conto-
glicr via w , avetó i l doppio punto nel prin
cipio del!'abfciíra , e fi potra fácilmente de
ferí veré come fopra: fe fia ridotta a fei di
menfioni , con onuttere i tre uit imi termi
n i , p r e n d e n d o ^ x ^ - f - ^ - ^ + ^ i l'altra Cwr-
4!¿r, con íoglicr via diventera una fezio-
ne cónica: c fe con ommettere gli altri tre 
uit imi te rmini , l'equazione fia ridotta a tre 
dimenfioni , ci abbatteremo nella cofiruzionc 
del Dr. Wallis per via della parábola cubi
ca , e della linea retta^ 

Rettificazione d' una CURVA , dinota i l 
trovar una linca retía eguale ad unz Curva. 
Per la praffi di cib , Vedi RETTIFICAZIO-
NE delle Curve. 

Inflexione duna CURVA,Vedi INFLESSIONE, 
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Quadratum d' una CURVA , é trovar ¡ á r e a , 

o lo íp4Zio inchiuío da unaC^fi ;^; o aíTe-
gnar un quadrato eguile ad uno fpazio cur-
vil ineo. Vedi Qu ADRATURA . 

Famiglia ¿//'CURVE, é un adunamento di 
piü Curve di diverfe ípezie , tutte definite 
per via della medefima equazione d'un gra
do indeterminato ; ma diíferentemente fe-
condo la diverfita della loro fpezie , Vedi 
FAMIGLIA. 

E . gr. Supponete un'equazione d'un gra
do indeterminato , a — 1 x = 7 "» . Se 
m = 2 , allor fara ¿ í x z r ^ 2 fem = 3 , al-
l o r í a r a ^ z x = / 3 ; fe m zr: 4 , a l l o r ^ S x r s 
y 4 , &c . Tutte le quali Curve fi dicono ef-
fere della medefima famiglia, a tribu. 

L'equazioni, con le quali fon definite Ic 
famiglie di Curve , non fi debbono confonde-
re coa le trafcendentali : imperocché quan-
tunque in riguardo atutta la famiglia, fie-
no d'un grado indeterminato , tuttavolta, 
rifpetto a ciafcuna diverfa Cwruí? della fami
glia, fono determínate; laddove l'equszio-
ni tranfeendenti fono d' un grado indefini
t o , rifpetto alia medefima Curva. 

Tutte le Curve algebraiche compongono 
pcrcib una certa famiglia, che confia d'al-
tre innumerabili, ciafcuna delle quali com
prende infinite fpezie. Imperocché, l'equa-
zioni per le quali l eC«m? fon definite, in* 
chiudendo o noverando i prodotti { facía') 
o delle potenze dell1 abfeifle nelle ptoenze 
delle femiordinate, o delle mere date quan
titadi ; e tutte H equazioni potendo ef-
fere eguali a nulla, ( v. gr. fe a xz=zy*9 
dunque^x—y* — o ) l'equazione per tu t 
te le C « m ; algebraiche far^ ay m ¿> x n -{< 
cy * x 3 - f - J / = o . 

CVKVA caujiiea . Vedi 1'articol© CAÜ* 
STICA. 

Ci3KVA.diacauflíca. Vedi DIACAUSTICA . 
CURVA efponenziale , é quclla c h ' é defi-

nita da una equazione cfponenziale i cioé 
da un'equazione, in cui v ' é una quantita 
cfponenziale , v. gr. xx , «x , & c . Vedi 
ESPONENZIALE. 

I ftntomi, le proprieta, le gene/i &c. del' 
le Curve partitolari , v. gr. della cicloide 
ddla logarítmica, della conchoide Scc. Vedi 
fotto i loro proprj capi, CICLOIDE , LOGA
RÍTMICA, CONCHOIDE &c. 

C V K V E Radiali . Vedi RADÍALE. 
CURVE Regolari. Vedi RECOLARE. 

Q q 2 Tr ian-
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Triangolo caratteriftico d' una CURVA . 

Vedi CARATTERISTICO. 
C U R V A T U R A una lima , é i l fuo 

piegamento , o la fuá fleílura 5 con cui di
venta una curvaj della tal peculiar forma, 
e delle tali proprictadi . Vedi LINEA , e 
CURVA. 

COSÍ , la Curvatura del circolo é tale , 
che tut t i i punti della periferia fono cgual-
mente di íknt i da un punto che é dentro, 
chiamato i l centro. Vedi CIRCOLO. 

Le Curvature di d^ffcrenti circoli , fono 
Tuna ali'altra reciprocamente, come i loro 
raggi. Vedi RAGGIO. 

C U R V I L I N E O , o Cu R v i LINEE Figure, 
nella geometría , fono fpa/j terminati da l i 
nee cúrvate; come i l circolo, reliiíTe, i l 
triangolo sferico &c. Vedi CURVA , e F I 
GURA. 

Angola CURVILÍNEO. Vedi TarticoIoAN-
GOLO . 

Superficie CURVILÍNEA . Vedi SUPERFI-
Z I E . 

C U R U L E fedia , fella CURULIS , nell' 
antichita, una ledia o un íedüe alto d'avo-
l io , su cui avean diritto di federe certi de' 
Magiftrati Romani. Vedi CATTEDRA . 

I Magiftrati C«r«// erano g l iEd iü , i Pre-
t o r i , i Cenfori , ed i Confoli . Vedi EDI-
I . E , &c. 

I Senatori che aveano foftenute queñe 
cariche, venian portati al Senato fopra C^rí-
iedre, o fedie Curuli, flecóme altresl quelii 
che trionfavano: la ÜeíTa cattedra , o fedia 
venendo accomodata , o aggtuftata in una 
fpexie di cocchio , currur ; donde 1'origine 
della voce Curulis. Vedi TRIONFO. 

La fella Curulis ufafi fulle medaglíe , per 
efprimere una magiftratura enrule : quand 'é 
traverfata da un' afta , ell' é i l fimbolo di 
Giunone , e ferve ad efprimere la conferva-
zione delle PrincipeíTe. 

Statue CURULI . Vedi 1' articolo STA-
TUA . 

C U S P I D A T O , nella botánica , é quan-
do le foglied'un flore finifeono in unaCa/-
pitíe o punta , raflbmigüante a quella d'uno 
fpiedo. 

JperBola CUSPIDATA , &c. Vedi CURVA. 
C U S P I D E , cuípif , propriaraente dinota 

la punta d' uno fpiedo o d' una fpada; ma fi 
ufa nell 'Añronomia, per efprimere le punte 
SÍ le corna della Luna 5 o d'altro luminare. 

CUS 
Vedi LUNA, MEZZALUNA, ECLISSE , 8cc. 
Vedi anco FALCATO . 

Nell'Aftrologia , CÚSPIDE é un termine 
che s' adopera per dinotare i l primo punto 
di ciafeuna delle dodici cafe, in una figura, 
o in uno fehema de'cieli . Vedi CASA. 

C U S T O D E admitiendo, e CUSTODE ama-
vendo, fono mandati od ordin i , per ammet
iere , o per rimovere guardiani. Vedi GUAR-
DIANO. 

CUSTODES libertatir angline , authoritate 
parliamemi, era loftiíe, o i l titolo col qua-
le i mandati o gli ordini pubblici, e le al-
tre procedure g iudizu l i , correvano nel tera-
po della morte del Re Cario I . finché Ol i -
ver fu dichlarato Protettore, &c. 

C U S T O D I A . Vedi RECTO de cujiodi* 
terree & haredis. x 

Hierede deliberando alii qui haebt CusTO-
DIAM terr¿e. Vedi H.EREDE . 

C U S T O M A R Y tenants, CUSTUMARII ̂  
0 tenentes per confuetudinem , fono que'poflef-
fori che poííedono un qualche fondo per for-
za della confuetudine del luogo o fignoria, 
e quefto coftume , o quefta confuetudine mu-
nicipale é la loro fpezial prova . Vedi MA-
NOR , e TENANT . 

Quefli erano anticamente uomini obbli-
gati (bondmen), o fia quelü che poííedea-
no o teneano tenura bondagii. —• E t omnes 
tlli qui tenuerint in bondagii tenura, folebant 
vocari cujiumarii. MS. de confuetud.man.de 
Sutton Coifield , de anno 3. Edw. 11. Vedi 
TENURE, VILLAIN , &c. 

CUSTOS brevium , é un uficiale di Pa-
laz io , od un fotto Cancelliere, che appar-
tiene alia Corte, oTnbunale de'Placiti, o 
delle Caufe communi (of cowmonpleas) ; i l 
cui offizio fi é ncevere , e cuftodire tutti i 
mandati , ordini , decifioni &c. e metterli 
in filze, ogni replica, per fe üeíTa ; cd al 
fine di ciafcun termine j o fpazio determi-
nato di tempo ricevere da'Protonotarj tutti 
1 regiftri, o note del nifi príus , dette le^o-
Jlea. Vedi W R I T , e POSTE A . 

CUSTOS rotulorum, é colui ebe ha la cu* 
fiodia de ' rotul i , o de'regiftri delle fefiioni 
dette of peace ; della pace ; e, diconalcuni^ 
delle comraiííioni della pace (ofpeace)ñtfí^i• 
Veál ROLL , e PEACE. 

Egli é fempre un giudice di pace (a ju-
flice of peace ) e quorum, nella Provincia, 
dove ha i l fuo ufizio : e dal fuo ufizio appa-

rc 
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re clivegli fía piuttoíío minirtroche giudice : 
imperocché la commiflaone del tribunale del-
la pace (o / the peace) con efpreffe parole, 
gli addofla querto fpezial carico , quod ad 
dier & loca pr¿edi£1a , brevia, pracepta , pro-
ceffur, & indiftamenta priedicia coram te & 
ditlis fociis tuis vertiré facías. 

GUSTOS fpiritualium , é colui ch'efercita 
giurisdizione fpirituale od ecclefiaíiica , nel 
tempo della fede vacante . Vedi DIOCESE, 
c SPIRITUALITA' . 

Queflo , per la legge canónica , appartie-
ne a! decano ed al capitolo ^ ma in Inghil-
terra, all'Arcivefcovo della Provincia, per 
prefcrizione : quantunque diverfi decani e 
capitoli la pretendano per carte o diplomi 
ant ichi , avute da'Re di queüa térra . 

GUSTOS temporalium, era i l perfonaggio, 
alia cui cuílodia una fede vacante veniva 
commefTa dal Re, come íupremo Signore ; 
ed i l qua'e, come ecónomo dt* beni , e de' 
guadagni o rendite, aveva da ciare un con
tó z\VeJcheator , cioé ad un certo miniíiro dell' 
erario regio , e queíli avea da riportare i l 
como nell'erario . Vedi TEMPORALITA' , 
ESCHEATOR, &C. 

La fuá commifíione continuava finché la 
vacanza era fuppüta con un fucceíTore, i l 
quale otteneva i l mandato regio ds reftitu-
tione temporalium ; lo che íi íaceva ordina
riamente dopo la confecrazione , ma qual-
che volta prima. 

G U T A N E O , cofa che concerne la cute, 
o pelle; fía parlando di male , fía di nme-
dio . Vedi C U T E , SUBCUTÁNEO. 

COSÍ, diciamo, eruzioni Cútanse; la ro-
gna é una malattia Cutánea . Vedi SCAB-
E r A , &c . 

C U T E , CUTIS , nell 'Anatomia, la pel
le ; é un pleflTo, o intreccio reticulare , od 
un corpo di vafí , immediatamente íotto la 
cuticula . Vedi Tav. (Anat.Myol.) fig. 8. 
Vedi anco P E L L E , e CUTÍCULA. 

Le vefieole della C«íe contengono un 1¡-
quor mucofo ; dalla cui tintura , Maipighi 
ed altri credono che fi dirivi i l colore della 
peile; fondati fopra quedo , che la Cute , 
egualmente che la cuticula de'Negri é bian-
ca, ed il fangue roflb, &c . c che la fola 
cofa chehanno di particolare inquelta par
te , fí é i l color di quefto Hquore . Vedi 
NEGRO . 

La Cute confía di fibre fue proprie; ov-
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vero, fecondo Stenone , é formata dalle pro-
duzioni de' tendini delle parti foggiacenti : 
che terminano in un infinito numero di pa-
pille piramidali, infrateffute d'innuraerabili 
fibre nervofe \ ed altre veficole , formando 
quel che noi chiamiamo parenchyma. Vedi 
PARENCHYMA . — Coi mezzo di queftc 
papilias la Cute diventa l ' órgano del ta t to . 
Vedi PAPILLE . 

LaCute é generalmente conneíTa alie par
t i fubiacenti per la membrana adipofa , cd 
i fuoi proprj vafí, le vene , le arterie , i 
nervi &c. I I fuo ufo , é ricoprire tutto i l 
corpo; effere un genérale emuntorio per 1« 
materia della traipirazione; e fervir per ór
gano del tatto . Vedi TRASPIRAZIONE , 
TATTO, &c. 

Le malattie della cutícula e della cute , 
fono la fcabbiaj la lepra , i l vajuolo, la ro-
fclia , la febre Jcarlattna , e le infiammazioni 
refipelatoj'e . Vedi Se ABBI A , VAJUOLO , LE
PRA, &c. 

C U T I C U L A , neli'anatomia, é una mem
brana fottile , peilucida , vuota di íenfo , 
che ferve di coperta alia cure o pelie . Mt-
á i T i v . Anatomia . ( M y o l . ) fig. 9. Vedi an
che CUTE. 

La cuticula h quel primo ed efíremo in 
volucro , o copertura del corpo , che chia-
mafi znco epidermis, ma pito comunementc 
la pelle eiieriore , la prima pelle ; o quel 
molle tegumento che fí folleva in vefeica i n 
una feottatura , o nell'applicazione d'un cau
terio . 

S'attiene ftrettamente alia fuperfizie della 
cute, o vera pelie , a cui parimente é léga
la per mezzo de' vafí che la nutrifeono , 
benché quefti fono si piccioii , che non fi 
veggono. 

Quand' ella vien efaminata con un M i - -
croícopio , la vediam compoíla di diveríi 
fírati di eftremamente p'cciule ícaglie , che íi 
coprono 1'une Talne, piü o meno, fecon
do la fuá differente groííezza , nelle diverfe 
parti del corpo; e nelle labbra, dovelefca-
glie , o fqiiamrae appajono piu piane, per
ché la pelle é la piü fottile, poco piu altro fanno 
che meramente toccare . 

Queíie ícaglie fono o i dutti eferetorj del
le glandule della cute , come la cofa é pa
tente ne'pefci 5 oppure le glandule hanno 
i loro tub i , che raettono capo tra le fquamme ^ 
Vedi MILIAR 1 glandule-. 

Lee-
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Leewenhoekio computa , che In una fquam-

Hia cmichlare vi íieno 500 düíti efcretorj; e 
the un grano di fabbia coprírebbe 250 fqua-
me : coficcbé un grano di fabbia copriri 
1250000 pori od onfizj , per li quali gíor-
nalmente trafpiríamo . Vedi TRASPIRAZIO-
K E , CPORO. 

Puré , non oflante l'cílircma porofítadella 
cutícula, ella ortruifce, o chiude una gran parte 
ckir umor ferofo, che per altro s' evacucrcb-
be per le glandule della cute; ficcomeé evi
dente da quel copiofo diícarico che fuflegue 
aU'applicazioue d'un veíicatorio, o per al
tro accidente , per cui fia tolta vía la cutí
cula , o dinudata ia cute . Vedi VESICA
TORIO . 

Le ícaglie fono fpeffiíTimo aggUninate af
íleme mcrcé le partí groíTiere dtila noftra 
anrenfibile trafpirazione , che vi s'indurano 
fopra ptr lo calor del corpa, che feo porta 
vía iepiu volatili particelle; ed inquefto fi 
crede confiftere quella indifpüfizione , che 
«Koi popolarmente chiamiamo unfreddore. 

L'umore che di la fuera fi fepara per le 
glandule della pelle, tíTcndo rinchiufo e fer-
msto tra le fquame, cagiona frequeute piz-
2)core ; c dove ía materia é ftata lungo lem
po rir.^hiufa , piccole puíiule , ed aitre im-
p u n u d i : per rimover le qual i , la natura ci 
«ddirizza a i falubri rimedj del frequente la
vare , Üroppicciare, o bagnarfi . Vedi L E -

Alcuní credono forraata la cutícula dalle 
partí pi'j groífe deü'umore ferofo eferemen-
thio i eiimmato per li pori della cute , econ-
¿ tefa to su la fuperfi7ie ; come la pcllicola 
v t, appare, dopo lo fvaporamento , su la fu-
perfizie del feto del fangue : ma Leewenhoe-
ckiü , con piu di probabilita , vuole che 
-pitmofto lo fia dall' efpanfione dei dutti 
skrctorj del le glandule della pelle. 

I I fuo ufo c di tendere i nervi della cute, 
ehe f no 1'origine del íeníb del tatto, dal
le ingiurie de'corpi afpri e dur i , egualmen-
le che da'Paria : poiché e quelli fartbbono 
troppo cíqu'íita e dolorefa imprtffione fopra 
i nervi nudi; e i ' a r ia l i feccherebbe, coíic-
ché farebbono meno fufcettibili de'piudili-
cati tocchi di placeré. Vedi T A T T O . 

Rio!ano , e diuerfi a l t r i , foñengono , che 
la cutícula dclle do»ne non ha pori : Mu! i 
mitc argomenta i ! contrario dal lor fudare; 
ma vuole bensl che cib fia vero dei esoi , 

C Y M 
e dei ga t t i , che non fudanomai, perquativ 
to fiano affaticati. VediSuDORE. 

C U T I C U L A R I Caruncule. Vedi CARUK-
CULJE cuticulares. 

C Y C L O P ^ D I A . VediCiCLoPEDiA . 
C Y C N U S , coftellazione. Vedi CIGNO. 
C Y D O N I T E S Vinum. V e d i V i N U M . 
C Y M B A L U M *, inftrumtnto muficale, 

ufato appreffo gli antichi, chiamato daiGrc-
Cl Y.uyt.fiuKQv , 

* Silburgio dlriva la voce da tre diverfe 
radlct Greche , cio¿ da Kvtpo?, curvato 
da xuinlkov, coppa ; e da (pmv) voce . 
IJidoro la dlriva da cum e ballemati-
ca , un ¿alio Immodejlo , che fi foleva 
accompagnare con queji'' Ijirumento . Lee 
vera etimología fembra ejfere da KU Í̂SO;̂  
cavita. 

WCymbalum era di ottone, come i nortri 
timballi; ed alcuni credono che aveífe la lo
ro forma, ma foífe piu piccolo, ed'ufo dif
ieren te . 

Caíí iodoro, c Ifidoro , lo chiamano acc 
tabulum y nome d'una coppa, od'unacavi
la d'un offo, nellaquale é articolato un ai-
t r o ; e Senofonte lo paragona alf unghia d'un 
cavallo : onde egü dovett effere cavo ; lo che 
appar altresi dalla figura di diverfe altre co
lé , da elfo denomínate ; come un hacino, 
una caldaja, unbicchiere, un clmo ; ed an
che una fcarpa , almeno come quelle d'Empe-
docle ch'erano di ottone. 

In fa t t i , gli antichi cymball fembrano ef-
fere ílaíi molto differcnti dai noftri timbal
l i , ed i l loro ufo di un'altra fpezte : alia loro 
eflerior cavita era attaccato un manico ; 
donde Plinio piglia motivo di corapararli al
ia parte iuperiore della cofeia , coxendicibus $ 
e Rábano alie carafFe. Si battevano o percuo-
tevaoo uno centro Taitro, in cadema, e fa-
cevano un fuono acutiffimo. La loro inven-
zione fu attribuita a Gíbele; donde Tufo lo
ro nelle fefte e ne'facnfizj: fuon di queíVoc-
cafione, rare volte fi uíavano, fe non da gen
te diffoluta ed cffeminata. M . Lampe , «he 
ha feritto expropofito fopra quelV argomen-
to , attribuifce 1'invenzioue ai Curet i , od 
abitatori del monte Ida nella Creta: egli é 
certo, ch'eíTi, non meno che i Conbanti t 
o cuííodi de1 Re di Creta, e que'diRodi j 
e di Samotracia , erano ftimati eccellenti 
nella muíica del cj/mbalum . Vedi CORI* 
IAMÍ . 

Gli 
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GHEbrel, purc, avevano i loro cymball^ 

che chiamarono , ovvero tpjrhm i 
0 almeno ebber degl'iftrumeníi che i trasia-
íori Greci, Latini , ed Inglefí han tradotto 
per cymbali; imperocché quanto alia loro ma
teria , forma &c. i Cri t ici fono aífatto all ' 
ofeuro. 

I I cymbalo otimballo moderno é un iííru-
mento mefehino, principalmente in ufo tra 
1 vagabondi, izingari &c. Egli é comporto 
di fil d 'acciajo, in una forma triangolare, 
su eui fi paífano cinque anelli , che toccan-
íi e fmuovonfi lungo i l triangolo con una 
verga di ferro tenuía nella man finiüra , 
mentre egli é per mezzo di un anello foftenu-
to dalla deñra , per dargli piü libero moto. 
Durando dice, che i Mooaci ufavano lapa-
rola cymbalum per la campanella fofpefa nel 
chioftro, che chiaraavali al refettorio. Vedi 
CAMPANA . 

C Y M B I F O R M E os , nell' Ana tomía . Ve
di NAVICULARE OS, 

C Y N O C T O N O N , Vedi ACÓNITO . 
CYNODESMUS , o CYNODESMION , 

appreífo gli Anatomici , la fafeia , o i l liga
mento, che lega i l prepuzio della verga alia 
glande. Vedi PREPUZIO , e GLANS . 

C Y N O R E X I A , un appetito fmodera ío , 
íin al grado di malattia; chiamata zncofa-
mes canina ^ e Bulimia. V e d t B u L i M i A , 

C Y N O S U R A * , nell' Aftronomia , una 
denominazione data dai Greci all1 Urfa m i 
nore, od alia picciol'Orfa. Vedi URSA. 

* L a parola e formata da xupoa-vpu, q. d. 
coda del cañe. 

Queft'é la coñellazione immediate appref-
fo i l polo , che confia di fetíe ftelle; quat-
tro delle quali fono difpotle come le quattro 
mote d'un carro ; e iré per dilungo , rap-
prefentanti i l t imone; donde aícuni le dan-
no i l nome di carro <, o eanetta. 

D a quefte fette ík-lle prende i l poloilfoo 
nome di feptentrionalis; ed i l retío delfemi-
sfero fin alia linea , feptem triónos . Vedi 
POLO , NORD , &c. 

C Y P H I , termine nella Farmacia Arábica , 
cheíignifica una fpezie di profumo cordiale. 
Vedi PROFUMO. 

Mitridaíe diede V appeílazione cyphi ai 
trochifei y co'quali i Preti Egizj erano foliti 
raddolcire i loro D e i , per impetrar da loro 
quel che eredeano. Egli fi fervi degriñcíTi 
saella compofizione d e l M i í n d a t o , a capone 

CYP 3 I I 
della loro efScacia concro i veleni, le defluíTiO' 
n i , &c . Vedi MITRIDATO . 

I cyphi fono compofti di uve, ograppoii 
fecchi, di trementina , di mirra , di bdcllio, 
di fpica nardi , di caffia lignea, di afpala-
thum , di zafferano , &c. mtfchiatí in una 
maífa con melé e un poco di vino. 

C Y P H O N Í S M O , fpezie di tortura , © 
gaüigo , in ufo appreífo gli antichi. — Noa 
fan ben determinare gli Eruditi , che cofa 
fofife: alcuni vogüono che fia ftato i l gafti-
go di cui fa menzione San Girolamo, nella 
fuá vita diSanPaolo T Eremita, cap. 2. che 
confifteva nell'ungere i l corpo pertutto con 
melé , e si efporre la perfona , colle maní 
légate , al Solé ardente, per aílettar le mo-
fche ed altri infetti a perfeguitare i l mi-
fe r o . 

C Y R T O M A , un piegamento , o curvita 
della fchiena, V e d i G i B B O . 

C Y S T - H E P A T I C O dutto, h un canale, 
per loquale i l poro bilario fcarica parte della 
fuá bile nella vefica fellea . Vedi VESICA 
Fellea, e FÍELE. 

F u prima deferitto dal Dottor GHíTon, e 
lungo tempo dopo pretefe il Perrault d'aver-
10 feoperto. Vedi Tav. Anatomía, ( Splanch.) 
fig. 5. l i t .ee , 

Verheyen, dal eorfo della b i le , invertc 
11 nome, e piíi propriamente lo chiama he 
pati cyjlicus. Vedi HEPATI-CYSTICUS . 

C Y S T I C O j un epíteto dato a due arte-
r ie , e due vene (Angejol.) fig. 1. n. 34. Vedi 
pur VESICA Fellea. 

Le arteris cyjiiche , cyflicíe gemelU , fono 
due rami della ceÜaca , deftinati per la ve-
fíca fellea, eportanti fangue ad eífa. — Le 
vene cyjiiche ritornano gli avanzi di queí lo 
fangue nella vena porta. Vedi PORTA . 

C Y S T I C H E fon denomínate quelie rae-
dicine che combattono i mah con tro la ve-
feica . Vedi PIETRA , LITHONTHRIPTI-
CO &c . 

CYSTICUS dutfur, o meatus, un dutto 
bilario, della greífezza incircad'una piuma 
d'oca ; congiimto al meato hepático, a circa 
due pollici didiftanzai ambedue infierne for
mando il duftus-coramunis . Vedi Tav. Ana-
tcm. (Splanch.) fig. 1. l i t . d, fig. 5. lít. gg. 
Vedi aneo DUCTUS communis , e MEA-

F iñeflfo che veíka . Vedi 
TUS , 

CYSTIS » 
VESCICA . 

L a 
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* L a parola e Greca KVTIS 5 che fignlfica, 

la medefima cofa. 
CYSTIS choledocha , V iüeffo che follicu-

lus , o veftcula fellis . Vedi V E S Í C U L A 
ftllis . 

C Y Z T C E N A , apprcffo i Greci antichi, 
erano alcune Sale magnifiche da conviti , 
che fempre guardavano verfo il Nord , e met-
tevano d'ordinario ne'giardini. 

Ebbero i l neme daCyz/Vw/, Cittaconfi-
derabiliffima per la grandezza de' fuoi edifi-
zj ; fituata in un^^íola delia Myfia , che 
portava V ifteíTo nome. — Quefte Cyzicene 
crano tra i Greci , quello che i tricUnj ed i 
carnacula appreíTo i Romani. 

C Z A R , titolo d'onore, aííupto dai gran-
Duchi , o , come ora fon chiamati , dagi' 
Imperatori della Ruíiia . Vedi IMPER ATO
RE , &c . 

C Y Z 
I Nativi lo pronunziano izar ^ ozaar ; e 

quefto per corruzione, daCsefar, Imperato-
re ; per cagion di non so qual relazione co
gí'Tmperadori Romani; e perb , eglin'anco 
portano T aquüa come Timbólo del loro im
pero . Vedi CESARE. 

I I primo che porto i l titolo di czar , fu 
Bafilio, figliuolo di Bafilide , i i quale liberb 
i l fuo paefe dalla íbggezione ai Tar ta r í , 
e primo lo pofe ful piede d'oggidi, verfo 
]'anno 1470. 

Sperlingio, nella fuá DiíTertazione fopra 
la maeíici del nome Konning, offerva che i 
Principi Ruííiani non portarono mai i l t i to
lo di czar) finché i loro popoli non ebbe
ro abbracciata la fede o religione Greca ; 
avanti quel tempo, furono chiamati Kon-
ger, Re . Vedi RE . 

^ 4 
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DAG ; DAC 
La quarta lettera de!!1 Alfabeto, e 

la terxa Confonante . Vedi LET-
5 TERA , e CONSONANTE. 

I Grammatici generalmente novcrano la 
D tra le kttere Unguali , fupponendo che 
la íingua abbia la principal parte nella fuá 
pronunzia , abbenché paja che 1' Abate de 
Dangeau abbia ragione nei falla lettera del pa
la to , o palatina. 

La lettera D é la quarta negli alfabeti 
Ebreo, Caldeo, Samaritano ,Siriaco , Gre
co , e Latino ; nei cinque primi de' quai l in -
guaggj ell' ha i l medefimo nome , ma un 
poco diíítrt ntemente enunziato, e. gr. nell' E-
brco , e nei Caldeo Dalcthy nei Siriaco Dolath^ 
e nei Greco Delta. 

Gli Arabi tan no tre D nella loro Íingua, 
i l primo chía mato D a l , ch ' é 1' ottava del-
le loro 28 letíere •, i l íecondo chiamato Dhfal, 
é folamtnte diílinto dal primo , per a veré 
un punto aggiuntovi di fopra \ benché i l fuo 
fuono coincida gran fatto con quello del Z : 
i l t e rzo , che é la loro diciafettefiraa lettera, 
é chiamato D a , e pronunziafi come i l no-
ílro D , benché nella forma raííomigü all' 
Arábico T a , tutto quello in che diñ'criícc, 
eflendo un punto aggiuntovi in cima . La for
ma del noítro D , ¿ 1 ' iñeffa che quella de' 
L a t m i ; come appare da tutte le aniiche me-
daglie ed infcnzioni . Ed i l D Latino, non 
é altro che il Greco A , rotondato un poco , 
con formarlo piíi veiocemente & in due trat-
t i . 11 A de' Greci, é prefo anch' egli dal ca-
rattere antico dell' Ebreo Daletb , la qual for
ma refta tuttavia su le medaglie Samarita-
ne, come dimoñra i l P. Souciet nella fuá 
diíTertazione fopra le medaglie Samaritane. 
Tutta l'alterazione che i Greci v'hannofat-
í a , é farla abbaífare un poco, e levarne via 
una piccola linea . Nc íarcbbe difficile rao-
fírare , che i l Dolath Siriaco , e i l Da l Arábi
co , fono araendue prefi dall' Ebreo antico, 
egualmente che i l n Dalcth del moderno , o 
sleU' Ebreo Caldeo, 

Alcuni per veri ta vogiiono, che i l Gre-
Tomo I I I . 

co, A , Delta, fia prefo chgli E g h ] , che fa-» 
cevano i l loro D di tre íkl le difpoüe in un 
triangolo ; ch' era un geroglifico dinotante 
Iddio appreffo loro , o 1' Efifere fupremo , 
quafi che aveílero qualche nozione di una 
Triade : ma quedo penfiere non ha che de-
bol i foüenitori . 

D é parimenti una lettera numérale , ÍI-
gnificante cinque cento ; lo che é nato di qua , 
cioé che nc' caratten Gottici i l D é la me
ta dell' M , che íignifica mil le . Quindi ií 
verío 

Litíera D velut A Qutngentos Jlgmpcabiú» 
Una íhifcetta aggiuntavi di fopra , D , 

dinota che egli vale cinque cento , Vedi LET
TERA . 

DACRYODES * , nella Medicina , ter
mine applicato all' ulcere, che mandano o 
ílillano di continuo fuor da sé qualche ma
teria pútrida. 

* L a vece ¿ formata da Faxpv, lacrima , 
e aS'oí, forma ] dinotando il quafi pian" 
ger delle ulcere, e mandar da se umore a 
guifa di lagrime, 

D A C T Y L I , neü 'ant ichi tk , é un nome 
attnbuito ai primi Sacerdoti della Dea Cibe-
le ; ch5 eran particoiarmente chiamati Da-
Byli Idxi , per cagion della Dea medefima, 
che appellavafi Cybele Idxa , perché onorata 
principalmente ful monte Ida nella Frigia . 
I I nome DaByli credefi efifere ílato dato lo
ro in queü' occafione , cioé , che per impe
diré non udilíe Saturno le grida di Giove , 
cui Cibele avea raccomandato alia loro cu-
ftodia, eran íoiiti cantare non so quai veril 
di lor propria invenzione , che per le lor 
mifure ineguali parean fomigliaffero al pie-
de chiamato DaÜylos. —- Cosí narra Diome-
de i l Grammatico. 

Un Sofocle, citato da Strabone, L i b . X , 
parla differentemente . Secondo lui fu ron 
chiamati DaByli ^ dalla parola Greca ó tXKTLf' 
KOÍ i dito , a cagion che i l loro numero era 
da prima eguale a quello delle dita delle 
fiiani, cioé dieci j cinque di loro, giovinett i , 

11» 
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«d altri cinque donzelle. — É g l i aggiugne, 
che ad eñi dobbiamo i'invenzione del fer
ro , e la maniera di lavorarlo , con diver-
fe akre ut i l i cofe . A l t r i fanno maggiore i l 
lor numero , ed altri minore che dieci . 
Alcuni parimenti l i fan nativi della Frigia 
vicino alie falde del Monte Ida ; ed altri l i 
fanno altronde venire. 

Comunque cib fia , tu t t i gli Autorl che 
Strabone avea veduti, accordavano, che i 
Datiyll erano ftati i primi che aveífer la-
vorato nel ferro ; che eglino erano impo-
flori; che erano ftati miniñri della madre 
degli De i , o di Cibele s e che abitarono appié 
del monte Ida. 

Vien anche da alcuni Autor i congettu-
rato, non che i Cureti ed i Coribanti fof-
fero gli iteín che iDaÜyü Idai , ma che i 
Curetes e Corybantes fieno fíati loro pofte-
r i ; che cento uomini , nati in Creta , fu-
ron prima chiamati DaEiyli Ida t iche cia-
feuno di quefli ebbe nove figliuoli, i qua-
l i furono i Curetes; echeciafcun de'Cureti 
ebbe dieci figliuoli, che furono pur chiamati 

Strabone ci reca folaraente i nomidiquat-
tro á € DaByli Idái , che fono Saiaminus , 
Damnanoeus, Hercules , ed Acmon . Vedi 
CORYBANTES . 

D A C T Y L I C U S . Vedi DATTILICO, DAT-
TILO, &C. 

D A C T Y L I O M A N T I A * , una forta di 
divmazione efeguita per mezzo d'unanello. 
Vedi DIVINAZIONE, e ANELLO. 

* L a voce e compefla dal Greco £ux,rvxio; ^ 
anello; da ^«KTUXOÍ , dito, e {¿owmict̂  
divinazione. 

La DaByliomantia confifteva principalmen
te nei tencre un anello, fofpefo per un fot-
t i l filo, fopra una tavola rotonda, full' or
lo della quale erano fatte diverfe marche , 
o^fegni con le 24 lettere dell' Alfabeto . 
V anello nello fcuoterfi , o far vibrazioni 
fopra la tavola, fermavafi fopra certe di quel-
le lettere , ch' eífendo congiunte affieme , 
componevano la dimandata rifpoíia . Ma 
1' operazione era preceduta ed accompagna-
ta da diverfe cerimonie fuperfiiziofe : im-
perocché primieramente l'aneilodoveva con-
fervarfi con gran miftero; la perfona che lo 
tenea , aveva da eífer veflito con abiti di 
tela , fin alie fieíTe fcarpe ; i l fuo capo fi 
tofava tut t ' m g i ro j c neila mano egli te^ 

D A D 
nea una verbena. Innanzi che fi accinger. 
fe a far niente , dovean prima eífere pía-
cati gli Dei con un formulario di preghie-
re, &c. Ammiano Marceilino da tuttoi 'or-
dine e procedimento dell'operazione nel fuo 
xxix. l ibro. 

D A C T Y L O N O M I A , 1' arte di conta-
re , o numerare con le dita . Vedi NUME-
RAZIONE . 

La regola é queQa : I l dito groífo finl-
flro é contato per 1 , T Índice 2 , e si via 
via fin al dito groífo defiro, che é i l déci
m o , ed in eonfeguenza é dinotato colla ci
fra o . Vedi CARATTERE. 

D A D O * , neU'Architettura, é i l tronco 
del piedeftalio ; o quella parte che é tra la bafe 
e la cornice ; cosí nominata perché é fatta 
fpeíTiííirao in forma d'un cubo, o dado. -
Vedi Tav. Archit . fig. 2 4 , 2 6 , 2 8 , 30 , 
e 32. 

* íET voce Italiana; Vitruvio chiama que-
fia pane truncus. Vedi PIEDESTALLO. 

Per DADO S' intende ancora un cubo di 
pletra, porto fotto i piedi d' una ftatua , e 
fopra i l fuo piedeftallo , per elevarla , e 
farne maggior moftra . Vedi S T A T Ú A , 
NÍCCHIA , &c. 

D A D U C H I neir antichita , Sacerdoti di 
Gerere. Vedi CEREALIA . 

Queña Dea avendo perduta la fuá figliuc-
laProferpina, dicono i Mitologif t i , comin-
cib a far di leí ricerca ful principio della 
notte. Per far quefto all 'ofcuro, ella acce-
fe una torcía , e cosí prefe le moífe nc' fuoi. 
viaggj per lo mondo: per la qual ragione la 
vediamo fempre rappreíentata con una tor
cía accefa in mano. Per tal motivo, ed in 
memoria di quefia pr< tefa azione , princi-
pib i l coñume de' fuoi Sacerdoti , nelle di 
lei feíU , o facrifizj , di correré intorno, 
nel tempio , con torcie a quefla maniera : 
uno d' eífi prendeva una torcia accefa dall' 
Al tare , e tenendola in mano , correva fin 
ad una certa parte del Tempio ; dove la 
dava ad un altro , dicendogli, Tibi trado : 
quefto fecondo correva neirifteífa guifa ad 
un altro luogo del tempio , e la dava ai terzo; 
e si del reftante. 

* V a quejia cerimonia , i Sacerdoti fao' 
no denominati Daduchi Aa^s^o/ , * 

•porta-torcie; da^as^ legm untuofo ¿ 
finofo, come pino, abete, &c. de' quaifa' 
cean torce gli antiehl; ed zx® > ^0 5 ten§0' 
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D J E M O N &C. Vedi DEMONE. 
D A M A S C H I N A R E , é l'arte , o 1'atto 

d' ornare ed abbelüre i ! ferro , T acciaio , 
&c . con farvi dell ' incifioni, ed empirle con 
fiJetti o tratti d'oro e d'argento : principal
mente ufata per arricchire le lame di fpada , 
le guardie, le impugnature, le rotelled'ar-
chibugi, o piftolle &c. 

11 fu o nomc moílra i l luogo della fuá 
origine; od almeno , i l luogo dove é ñata 
praticata queíl' arte neila maggior perfe-
zione, cioé la C'nú di Damafco nella Siria . 
Quantunque M . Felibien attribuifca la per-
fezione dell' arte a! fuo connazionale Curíi-
net, che lavorava íotto i l regno del Re En-
rico I V . 

DAMASCHINARE , é parte lavoro a mu-
faico , parte intaglio, e parte fcoltura o ce-
felatura : come lavoro a m ufa ico , confifte 
di pezzi incaftrati ; come intaglio , i l rae-
tallo é tagliato, o cavato ; e come fcoltu
ra , o cefelatura, Toro e Targento vi íi la-
vorano in r i l ievo. 

V i fono due maniere di Dama/chinare : 
nella prima , che é la piu bella , i ' artilla 
taglia nel metallo > coa un bulino , e con 
altn iftrumenti adatti per intagliarc nelT 
acciajo y e quindi riempie i tagl i , o cavi 
con fil d'argento o d' oro ben fpeífo e fol
i o . — Neli 'a l t ra maniera, che é folamente 
fiiperfiziale, ei íi contenta di far attraverfo 
del ferro &c . de' lievi tagli o tratti con un 
eoltello tagliente , come quelii che fi ufa 
nel fare picctole l ime . 

Quanto alia prima é neceífário che g l ' i n -
tagl i , o le incifioni fien fatte a conio , o 
come dicon gli artefíci, a coda di rondines 
cioé con intaccatura angoiare ; acciocché 
Toro o 1' argento che vi íi caccia dentro a 
fona , vi s'attenga piu fortemente , Quaa-
to alia feconda , che é piu ufuale , i l mé
todo é quetio : Avendo fcaldato i ' acciaio 
finché íi muti in color violetto o ci leñro, 
lo tagÜano od intaccano per tutto su e giu 
c attraverfo col eoltello ; quindi v i tratteg-
giano fopra o delinean© i ' ornamento o la
voro che piíi fi vuoíe , con una fottil pun
ta di ottone , o ferro appuntato. Fatto ció 
prendono del fímffimo fil di oro , e con-
ducendolo o fpignendolo fecondo le figure 
gia difegnate , io affondano der rámente 
ne' tagli del metallo con un iftrumento 
di rame. 

D A M | ^ 
./ícc¡aio D&MASCHINO , é una forta fi-

niíTima d'acciaio , che fi fa in alcune par
tí del Levante , e particolarmente a Dama-
Jco , notabile per la fuá eccellente tempe
ra; e ufato fopra tutto nel far lame di fpa
da . Vedi ACCIAIO , 

Alcuni Autori ci aííkurano , che egli 
viene dal regno di Goleonda , nelf Indie 
Orientali ; dove i l método di temperare 
con J' allume , che gli Europeí non fono 
mai fiati capaci d' imitare > fu prima i n -
ventato . 

D A M A S C O , una forta di drappo di fe-
ta , che ha alcune parti rilevate fopra i l fon
do, rapprefentanti í iori , od altre figure. 

I I Damafco é propriamente una fpezie di 
moerro e rafo íramiíchiati in tal maniera , 
che quello che non é rafo da una parte 5 
lo é dall' altra. L ' elevazione che i l rafo fa 
fopra una parte , é i l fondo dell5 altra . I 
fiori hanno una granitura o teíhira di ra
fo ; ed i l fondo, una granitura di zendado. 
Ha i l fuo nome , dall' eífere ftato original
mente portato da Damafco nella Soria , 

D A M I A N I S T 1 * , un ramo degliantichi 
Severiíi Acefali; eglino s'accordavano co'Cat-
tolici neli' ammetterc i l I V . Concilio ; ma 
non riconofeeano alcuna diñinzione di perfo-
ne nella Divinitá , e profeffavano una fola 
natura incapace d' alcuna difFerenza . E coa 
tutto cib chiamavanoDio, i l Padre, i l F i -
gliuolo, eSpirito Santo. Per laqual cagione 
iSeveriti Petrita, un altro ramo d'Acefali, 
eran foliti chiamarli Sabcilianiñi, equalche 
volta Tctraditse. Tanto abbiamo da Nicefo-
ro Gall i l lo , L. x v m . c.49. 

* Prefero il loro nome da D&mimo Vefcovo 9 
che fu il loro Duce. 

D A M I G E L L A , e DAMIGELLO . Vedi 
DAMSEL * 
^ D A M N A T A Tena , nella chimica, é 

1' ifleíTo che capuí mortuum , cioé la parte 
terreüre , o la malla terrea che rimane ai 
fondo della retorta &c. dopo che tutti gl i 
altri principj fono ftati tirati fuor dal cor-
po per raezzo del fuoco . Vedi C A P u T 
mortuum. 

D A M S E L , DAMOISEL, ODAMOISEAU, 
appellazione data anticamente atutte le per-
fon e giovani di gentiie o nobile eíírazione 
dell5 uno o dell'altro feífo ; e.gr. ai fígliuoli 
ed alie figliuole de' Cavalieri , de' Baroni 5 
ed anche de'Re. 

R t 2 Cosí 
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Cosí nellaStoria, trov\amo Dawfel Pepin ^ 

Damfd Louis ¿e Gros , Damfel Richard > prin
cipe di Galles. 

Paíquier vuole che !a parola fia un dimi
nutivo di Dan) , nome antico che fignifica-
va Signore ; ficcome in alcuni Autori leg-
giamo Dam Dicu per Signore Iddio ; Dam 
Chevalier , &c. Quantunque nel fu o íenío 
f tmminino ei voglía che venga da Dume. 

Al t r i áifivano la parola Ú-A Domicellus, o 
'Domnicdlus , diminutivo di Dcmnus , quafi 
parvus Dominus : e percib Ducange oííerva , 
chequalche volta fi ha ícritto . D o w c ^ r . 

M.dc la Roque dice, che quei che tengo-
no la Signoria di Commercy , anticamcnte 
Ja t fiík-dt ano col titolo di Damoifeau ; e M. 
De Marca ci aílicura , che la Nubil ta di 
Eearn é ancora divifa in tre corpi o claf-
11 ; de' Barcni , de' Cavéis , e de' Damfels 
Domicellos, chiamati in quel paefe Domen-
&ers' 

I Re di Danimnrca e di Svezia hanno ivi 
i l medeíimo titolo , íiccome appar dali' Hifl. 
¿iDanim. di Pontano , L . V I I . cd V I I I . e dal
la Storia di Svezia d'Arrigo d' Upía l , L. I I I . 

Dai figliuoli deiRe, rappeilazione é paf-
fata a quelli dei gran Signori e Baroni; e a 
lungo andaré , a quelü de' geníiluomini che 
non erano ancor cavalieri, 

DAMSEL in Ingkfe, o DAMIGELLA in Ita
liano, al prefente s'applica a tutte le donzelle 
non ancor maritate; purché non fieno della 
piü baíTa ciaíTe del popólo . 

DAMSEL , o Damigella, qualche volta s ap-
plica ad una fpe?.ie d'utenfile, ilqualfipone 

_ ne' letti per rifcaldare con eíTo i piedi de' 
vecchi. — Confiíle in un ferro caldo , chiu-
fo in un cilindro cavo , che é di panni l i -
n i avvolto intorno, e mantiene i l fuo calore 
per lungo tempe. Alcuni lo chiamano una 
JMvnaca. 

DANATDT , nella Mitología antica , le 
figliuole di Dana ir , o Da nao , undécimo fi-
gliolo d'Argos, e frateílo d'Egipto. 

Elleno furono cinquanta , e fpofarono i 
cinquanta figliuoli del loro Zio Egipto. Da-
nao temendo 1'adempimento d'un oracolo, 
che aveva predetto, ch'ei farebbe flato fcac-
ciato da! íuo Rt-gno da un genero, perfuafe 
le fue figlie ad uccidere ciafeuna d'effe il fuo 
marito , ia prima notte; lo che fecero tutte, 
íalvo Ipermnertra , ia quale rifpariuib la v i 
ta al fuo manto Lince©, 

DAN 
In vendetta di quello delitto d e l I e 4 9 Í ) c r . 

naidi) i poeti le hanno condannate nelf In
ferno, ad eííere continuamente irapiegate in 
riempíere una botte perforara nel fondo. 

Le Danaidi fono qualche volta pur chia-
mate Bel i des ; dal loro padre, che fu figiuio-
lo del Belo Egizio. Hygino ha conícrvati i 
nomi di 47 di cíie . 

D A N E G E L T , una taifa annuale impoda 
fopra i noün ( Ingleíi ) Antcnati , prima di 
i s. pofeia di 2 s. per ogni pezzo di terre
no arabile da due buoi , per tutto il regno, 
affine di mantenere quel numero di forze 
ch'erano ñimate fufficienti per nettare i ma-
ri Britanni dai Pirati Danefi, che negli an-
dati teropi grandemente danneggiarono le no» 
fíre Coí ie . 

Fu prima impoíla quefla taifa, come filfa 
ed annuale, a tutta Li Nazione , fotto i l Re 
Ethelredo, A. D . 9 9 1 . QucOoPrincipe, di
ce Cambdeno , Britan. 142. molto anguftiato 
per le-continue ¡nvafioni de'Danefi , affine 
di procurare la fuá quiete , fu fpinto a ca
neare i l íuo popólo con taífe pefanti , 
chiarnate Danegelt. — Da prima egü pagb 
icoco. líb. poi 16000. ¿ib. poi 24000. do-
po qusñe 3Ó000. lió. e finalmente 48000. 
til?. 

Eduardo i l Confeífore i i fciolfe da queña 
taifa : Guglielmo I . e I I . la rimifero i« 
piedi per bilogno . Ñel Regno d' Enrico TJ 
ella fu noverata tra le certe e ftabili entra-
te del Re j ma i l Re Stefano , nel gior-
no dclla fuá Coronazione , l ' abrogo per 
fempre. 

NiunaChiefa, né térra diChiefa pagava-
no un foldo di Danegelt ; perché, giufia l ' 
efpreffione di una antica legge Sacona , i l 
popólo d' Inghslterra mettea pm confidenza 
nelle orazioni della Chiefa , che in qua^n-
que dlfefa militare. Camb. ap. Magn. Brit. 
p. <58. 

D A N N O , generalmente fi prende per 
quahinque offeía , impedimento, o pregiudi-
zio che uno riceve ne' fuoi beni ; ma p ü 
particolarmentc la parola ázmage Ingle/e che 
mi voltiamo danno, abbraccia una parte di 
quello m che debbon fare inquifizione i Giu-
dici , detti Jurors , Giurati , dando la loro 
opmione o nfpoíla per l 'At tore , o Difen-^ 
dente in un' azione civile , fia perfonale é 
reale . Dopo^la rifpoíla o relazione fatta 
áa' Giurati , la quale contiene gl' impedí-

metí-
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fáentl o danni, che la perfona che fi lamen
ta o 1' Attore ha fufferti per l i maii fattigli 
da! difendente o reo. 

DANNO , o piuttoílo Dama ge nell' ufo 
Ingleíe , ha due íignificazioni , 1'una pro-
pria e genérale, l'aitra ftretta e relativa: — i 
Propria, come ne'cafi, quando \ Danni fon 
fbndati iopra loSututo 2. Hen . IV . cap. 1. 
ed 8. Gen. V I . cap, 9. dove le fpcíe fo
no inchiufe neila parola Damages , danni. 
Damage dunque nella fuá propria fignifica-
7ione ^ é detío a demendo ̂  quando, perdi-
mmuzione, una cofa diventa peggiore ; ed 
in quefto fenío 1c fpefe di proceíTo o di lite fo
no danni, damages, al Lamentante, perché 
con eífe vien fcemata la íua (alianza . 

Relativa é , quando i i Lamentante diebia-
ra ií male o torto íattogii , a fcapito di 
una ra! fomma . — Quefto é da prenderfi 
relativamente per íl maie o danno che é 
p a (Tato avanti che i l mandato , od ordine 
fi recaffe i e quando é íaífato per ragione 
del'a traigreínone predetta ; né íi pub e-
Ücndere alie ípefe della l i te , che fono fu-
ture, e di un'altra natura. 

Damage faifant é una efpreíTione Ingle-
fe légale che ha qui luogo , e dinota che 
le bertie di un ctlraneo lian facend;» danno, 
o mangian Terba , il ficno , o guaftano le 
biade, i iegm &c. di un a. t ro , ftnza fuá 
liccnxa. 

Nel qual cafo, la parre cu i danneggtano 
pub ftqucitiare , e chiuütre íl bcitiame di 
notte e di giorno ; beoché in ai n i cafi , 
come ptr rendite e paghe annue, fervitu, 
&c. niuno pub fequeílrare in tempo di 
notte. 

D A P í F E R * , é la dignit^ , o 1' ufizio 
del gran raaíiro, o maggiordomo, o gran 
tnneiante nclla caía d'un Re, o d'un Prin
cipe . 

* L a parola e pura Latina , compofta di 
daps , dapis , vivanda favila ad una 
lavóla , e iero porto : eos) che Dapifer 
letteralmente figrnfica un porta vivando, 
od un mintjirq alia menfa ^ che vi Jerve 
od apprejia i ptatti . 

I l titoio di Dapifer fu dato dall1 Impe-
radoce di Coitantinopoli al Cxar della Ruf-
íia , per una dimollrazioa di f. vore . In 
Francia un fimile ufizio fu inftituito da 
Carlomagno , futió i l titolo di D 'pijerato 
• Ssnechauííée, a cui fu affiífa la loprain-
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tendema fopra tut t i gíi ufiziali domeílíc!. 

In Inghilterra , l'ufizio á\ Dapifer fu me
tí o fegnalato o nobile; trovando noi in di-
ve ríe carte aniiche nominato tale uno de-
gli ultimi tra i miniíln della Cafa. 

La dignita di Dapifer fuffiíle ancora nel 
la Germania. Sin aí l 'anno 1Ó25. 1' Elettor 
Palatino fu Dapifer , o grande Scalco o 
trinciante dell' Impero : dopo qud tempo 
1' Elettor di Baviera ha aífunto i l titolo di 
Archi- Daprfero dell' Impero . I I fuo ufizio é y 
nella coronaz-.one deli' Imperatore , portare 
i l primo piatto in tavola a cavallo. 

Le diverfe funziom d' un Dapifer diede-
ro motivo agü antichi di chiamarlo con 
diveríi nomi :1 come , EXBÍÍT/JOS-, ed Elea-
tor, Dipnocletor , Convocator , Tr ipezopxuT, 
Architnelinus , Progeujta, Pragujiator, Do-
mejiieus , Megadomejlicus , Oecommus , Ma* 
jordomuí , Senejchallus, Schalcus , Gaftaldus t 
Affeffor , Pnefetlus , o Prapofuus menfa , 
Princeps Qoquorum & Magiras . 

D A R A P T I , in Lógica, é un modo di N 
Sillogismo nella terza figura , in cui la 
maggiore e laminóte fono propoíizioni uni-
veríali affermative . E . gr. 

d A Ogni uomo veramente rgligiofo é 
v i r tuoío . 

r A Ogni uomo veramente rcligiofo é 
odiato dal mondo, 

p 11 Dunque alcuni virtuoíi uomini 
fono odiati dal mondo, 

D A R D A N A R I U S , ufuraio, monopolita / 
nome dato anticamente a quelli checa í io -
navano fcarfezza e careftia di viveri , par-
ticolarmente diformcnto, comperandolo cd 
incettandoio , per alzare il íuo valore , e 
rivenderlo poi ad un prezzo enorme. Ve
di MONOPOLIO. 

I I nome Dardanarius fu dato da un cer-
to Dardanus , che praticava di íperperare 
e tiuiruggere 1 fruiti della térra ton una 
fpc-zie dj tlregoncna . 

L' ifteífa gente palla ancora coi t i toli dt 
JE''U catares, Diretiani , Sitocapeli , Anm* 
na Fiagellatores , e Scplajiarii. 

A R 1 I , nella Loica , é un modo di fil-
logisrao nella prima figura, in cui la pro-
pofyzione maggiore é una uníverfale affer" 
mativa , e la minore, e ia concluíionc> pac-
ticolari affermative . E . gr. 
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d A Color che parlano bene ú> ognuno 

han raohi a tnic í . 
r l Alcuni parlan bcnc d'ognuno. 

I . Dunque alcuni han no molti a-
m i c i . /• . 

D A R D O , in geometría , aítrcnomia . 
Vedi SAGÍTTA . 

D A R R E I N , nella Leg^e Britannica , una 
corruzione del Francefe dernicr , 'u! t imo ; e 
termine ufato in quefto fenío appunto: co
me '— JDanem continuance. ( V t d i CONTI-
isTJANCE ) — Darrein prefcntment . Vedi 
ASSISE . 

D A R S E N A , in linguaggio di mare é 
una feíí'a , uno flagno , una cala , o ricet-
tacolo alíate o vicino ad un porto , da po-
tervifi lavorare fabbricando o riüoiando va
fee!! i . 

La Dar [en a é di due fatte : Darfena a-
fciutta , dove 1'acqua é tenuta fuori per 
mezzo di grandi pone da correnti , fin che 
i l vaícello é fabbricato , o fpalraato; ma in 
apprtflb fi pub fácilmeyte íavvtio fíuttuare, 
introducendovi lacqua'. — Darfma con ac
qua , é un luogo di fondo melmofo, fuor del 
fiuíTo e rifluíío, dove un vafcello pub ftare 
íicuro , o affondar per fe fíeffo, occorrendo 
da un fíto fermarvifi . 

D A R T O S , * o DARTUS , nell' Anato
m í a , T interior túnica dello feroto, compo-
ÜS di un gran numero di fibre muícolari o car-
nofe ; donde alcuni la confiderano un mufeo-
lo cutáneo. 

* L a parola c pura Greca , Saptio; , Ex-
coriatus, pelle Nudatus, da i'tpa exco
rio , probabilmente a cagione cb' ella Jl at-
tiene flrettamente e immediatamente fetto 
¡apelle. VediScROTUM. 

Col mezzo d' eífa lo feroto íi contrae o 
corruga , lo che é ñiraato un fegno di fa-
lute. 

I I DARTOS fu anticamente creduto una 
continuazione del panniculus carnofus \ ma 
perabbaglio. Egli ha diverfe vene edarterie. 
InveQiícei tefticoli, e l i fe para l 'un dall' al-
í r o , accavvaliando fe íleíío tra effi . 

D A T A , D a t i , nellc Matematiche , fo
no certe cofe, oquantitadi fuppofte per da
te o gih note , affine di trovare col mezzo 
loro altre cofe oquantitadi ignote , o che íi 
cercano. 

Un problema od una queftione generalmcn-

DAT 
te con filie di due par t i ; di Data, ediQtiafi. 
ta . Vedi PROBLEMA , &c . 

Euclide ha un trattato efpreflb dei Dati 
( Data ) ; ne! quale adopra la parola e la pren
de per que lü lpaz j , linee edangoli che fono 
dati in magnitudine ; od aiquali nepoffianio 
aííegnarealtri uguali. Vedi DATO. 

Da 11'ufo primatio della parola Data ndh 
matematiche el l 'é ík ta trasferita in altre ar-

. t i ; come nella Filofofia , nella medicina , 
&c. dove efprime una qualíivogíia quantita, 
che , in grazia del calcólo prefents , íi pi-
glia corne conceífa per tale, fenza ricercare 
un' cfatta prova della fuá certezza; chiaraa-
ta anco la quantiia data, i l numero dato, o 
la potenza data—; e di qui parimente quel-
le cofe che fono note , é dalle quali o nella 
Filofofia naturale , o nell' animal meccanif-
mo, o nell'operazione delle medicine , ven-
ghiamo ad acquiflar la notizia d' altre igno
te , fono in oggi írequentemente dagli Scrit-
tori di Fifica e Medicina chiamate Data. 

DATA * , nel Commercio &c. é un' ag-
giunta, o un'appendice nelle Scrií ture, ne-
gli a t t i , neg l ' i ñ rumen t i , nelle lettere , &c. 
ch'efprime i l giorno , ed 11 mefe deli'anno, 
in cui 1' atto fu regato o la lettera fu ferit-
ta , o fegnata , infierne col luogo dove cib 
fi é fatto. 

* La parola eformata dal Latino datum, 
participio di Do , daré . I Latini eran» 
foliti diré , Dabam . 

Nelle Scritture di qualche importanza la 
Data debb' eífere feriíta con parole diftefe 
cosí , Data a Londra quefto di ventifei di 
Marzo nell5 anuo del N . S. mille fettecento 
e venticinque . Nelle Lettere , la Data co-
munemente fi efprime con figure. Londra, 
26. Marzo , 1725. 

V Amidata é una Data faifa, priore al 
tempo vero , in cui fu rogato V iílrumento , 
o fottoferiíto. 

La Pofi-data époñcviove al vero tempo.' ' 
I noftri at í i ( deeds.) antichi non a vean 

Date, ma folamente i l mefe e l 'anno, per • 
fignifícare che non erano fatti in fretra , o 
nello fpazio dî  un piorno, roa dópopiulun-
ga e piü matuíf dejibsrazione . Lé^aQncef-
fioni , o i Dipl-omi ckl Re comÍHciávano 
da queíle parole , ^rafentibuS'- & futuris^ N 
&c. ma le conceífuani di perfone pfivate da 
quefte , ómnibus pmfentts liñews ivfpcfi14' 
rir. • .. - ^ •••i> 

D A -
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D A T I S I , nella Lógica, un modo di f i l -

logifmo nella terza figura , in cui ia mag-
gtore é una univerfale affermativa, é l a j n i -
nore e la conclufione , propofizioni partico-
lari affermative. E. gr. 

dA T u t t i gil amlci di Dio fono Re . 
t i Alcuni amici di .Dio fono poveri. 
si Dunque alcuni poveri fono Re. 

D A T I V O , nella Grammatica, é i l ter-
7.0 cafo nella declinazione de'nomi ; eh'ef-
prime lo ftato , o la relazione d'una cofa , 
alia cui perdita o frutto qualche altra co
fa fi riferiíce. Vedi CASO. 

E' chiamato Dativo, perché cornunemen-
te é governato da un verbo, che inchiude o 
dinota qualche cofa da darfi o accordarfi a 
qualcheduno . Come , commodare Socrati ; 
utilií Reipublictf; perniciofus ecckfia j vifum 
e/i Flasoni, &c. 

NelT Inglefe, in cui propriaraente non vi 
fono cafi, quefta relazione é efpreífa col fe-
gno fo , o for : nell'Italiano col fegno , a 
o ad &c. 

D A T O , Datum , un termine freqnente-
mente ufato nelle matematiche, e fignifica 
una cofa la qual íi fuppone nota . Vedi 
DATA . 

Cosí , fe una rnagnitudine é nota , o ne 
poffiam trovare una (imile ad eífa , diciamo 
d i ' é una magnitudine data , o che una tal 
cofa é Data in magnitudine , quantó alia 
grandezza. Vedi MAGNITUDINE. 

Se la pofizione d'una cofa fia fuppofta co
me nota, diciamo, Data in pofizione. Ve
di POSIZIONE . 

Cosí , fe un circolo fia defcritto attuaí-
mente fovra un piano, i l fuo centro é Da
to in pofizione ; la fuá circonferenza Data 
in magnitudine, ed i l circolo é Dato in po
fizione ed in magnitudine. i 

U n circolo pub eífer dato folamente i n 
magnitudine, come quando folamente i l fuo 
diámetro é dato, ed i l circolo non é attual-
mente defcritto • 

Se la fpezie di una qualche figura é da
ta, dicefi, data in fpecie. —Se la ragione 
tra due quantitadi é nota , diciam ch'elleno 
fono date nella proporzione. 

D A T T E R O * , DaB^lus , i l frutto dell' 
albero deila Palma. Vedi FRUTTO. 

* L a parola greca á&ñylus, da cui quella 
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di Daítcro italiana , fignifica dito ; ¿ 
glie. ne viene la dimminazione daW effe-
re il frutto rotonda c bislunghetto , e fo-
migliante alP eftremita di. un dito. 

Quefio frutto íi raccoglie nelT Autunno, 
a.vanti che fia maturo j e porta mol ta fo-
miglianza al noílro prugno j eífendo di color 
verde, molto agro , ed aílringciue ; — quaná' 
é poi maturo, diventa rofíkcio ; ha dentro 
di sé un duro oíTo e lunghetto, feífo o fparti-
to nel fondo , circondato da una pellicina 
bianca. 

La buccia o coperta del Dattero, chiama-
ía dagli antichi Elate , o Spatba , quando i t 
frutto é nei fuo fiore , é variabile; avendo 
tanti cambiamenti di colore quanti n1 ha i l 
fico. 

Alcuni Datteri fono neri , alcuni bianchj , 
alcuni bruni ; alcuni in oltre fono rotondi 
come pomi , ed a fia i groffi. Ordinariamen
te fono bislunghi , carnoíi , giaili , un po' 
piu groffi che 1'eftreroita del pollice , e di 
un fapor molto grato. Alcuni non fono piu 
groffi che un grano di ceci , ed altri egua-
gliano fin una melagrana . I migliori fono 
quelii che chiamano Datteri Real i . Ve n ' é 
un'altra fatta , che chiaman Carj/ottf, aífai 
buoni anch'effi. Alcuni d'effi hanno i'oífo, 
alcuni nb. 

I Datteri fono- principalmente adoperatt 
nella Medicina: le loro qualita fono, am-
mollire le afpreZze delle fauci, fortificare i l 
Feto dell 'útero , mitigare tut t i i fiuffi del 
ventre , ed alleviare i maii de'reni e della 
vefeica. La loro proprieta cattiva é , che ÍI 
digerifeono con difficolta, cagionano dolori 
di te fia , e generano un fangue denfo melan
cólico. — Quefti effetti nafeono da'principj 
che i l Dattero contiene, e fono una medio
cre porzione d 'o l io , e molta flemma , e fal 
eífenziale . L ' olio e la flemma lo rendono 
umettante e nutrizio, buono contro l 'acri-
raonie del petto, per placar le toffi &c. Ed 
i l flegma ed i l fale lo rendono deterfivo e 
aftringente, e buono contro i mali della go
la . Del refto , i Datteri fono un cibo pe-
fante, pieno dt fugo terreo , e caufano oftru-
zioni nelle vifcere; per la qual ragione, co
loro che vivono di Datteri diventano ícor^ 
butici , e perdono a buon'ora iden t i . 

I nofiri Datteri ci vengon paríati dall' 
Egi t to , dalla Siria, dall 'Africa, e dalle I n -
die. Non vengono mai apíena maturita ia 

Ita-
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I ta l ia , o nelle piu mendionali partí della 
Spagna . Puré v i fono de' Datteri tollerabili 
nella Provenza ; ma non fi confervauo , e 
generan verrai. Quei che vengon diPerfia, 
cccedono tutt i gli altri nella grandezza, nel 
colore, e nel guíío. 

D A T T I L I C O , cib che ha relazione a' 
'TDattilt, 

Anticamente , vi erano de'flauti Dattili-
ci i come ve n' erano de' fpondaici , Tíbié 
dattylicíS. — 1 ñ^nÚDattilicí conflavano d' 
intervalli ineguali ; come i l piedc Dattilico 
con Ra di milure ineguali. 

Vcrfi DATTILICI fono i verfi efametrí , 
che finilcono in un Dattilo in vece di uno 
ípondeo \ uceóme gli ípondaici fono quclli , 
che hanno uno fpondeo nel 5t0. piede in ve
ce di un JDaítilo. 

Bis patrine cecidere manus : quin protinus 
omnii 

Ferlegerint oculis, — 

Queft'e un efempio apprelTo Virgil io '¡En, 
L . 7 . 33. di un verlo Dattilico. 

D A T T I L O , Daftyhs, é un piede nella 
PoeOa Latina e Greca , che coníla di una 
filiaba lunga , alia quale fufíeguono clue bre-

v i : come Carmine^ &c. 

Dicéfi che i l Dattilo fia flato invéntate 
da Diomfio, o Bacco, i l quale diede oraco-
l i a Dtlf i con queüa miíura di piede, pri
ma d' Apollo . I Greci lo chiamano iroKin-
xos. Diom. n i . p.474. 

1\ Dattilo e lo ípondeo fono i piti confi-
cUrabiíi dei piedi poetici; come quelli che 
fon mifure adoperate nel verlo eroico da 
Omero, dd Vi rg i l i o , &c. Quefti due piedi 
fono di umpo eguale , ma non d'egual moto. 
Lo fpondeo ha un paíío laido , forte , ed 
eguale , e quafi íimÜe al troto : i Datttli 
TaíTomigliano a'colpi piu leggieri e piü an-
danti riel galloppo. Vedi QUANTITA', MI-
SURA &C. 

l i Da t t i lo , Dattylus, fu parimente una 
forta di danza apprtífa i Greci antichi, fo-
pra tutto pí.fta in ufo, al dir d'Efichio, da-
gli A t l e t i . Vedi BALLO. 
^ D A V Í D I S T I , o DAVÍDICI, fettad'Ere-

t i c i , aderenti di David Giorgio , Vctraio, 
o come parve ad altri , Pittore, di Gand ; 
i l quale nel 1525. principio a predicare una 
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domina nuova : proclamando fe ílefío per i l 
vero Meiíia , e pubb,ícando , ch\gi!eraqua 
mandato per riempire ü cielo, cheeravuo-
toafFatto per mancanza d'uommi che'l me-
ntallero. 

Rigettava il matrimonio cogli Adaraiti ; 
negava la rifurrezione coi Sadducei \ teneva 
con Mancte , che l'anima non era isnbratta-
ta dal peccato i e fi rideva deila propna ne-
gazione tanto raccomandata da G . C. —. 
Quelti fu ron o 1 fuoi ¿rrori pnncipalí . 

Egh fuggi dalla citta di Gand , e fí r i t i -
rb nella Fníia , qnindi a Bafilt-a , dove íl 
mutb i ! neme , affumeíido quello di G10-
vanm Bnuk \ e morí nel 1 5 56. 

Lafcio alcuni diícepoli dopo di sé , ai qua-
li promife, che riforgerebbg di nuovo, a ca
po di tre anm . Né fu profeta fallo in cib 
de l tu i to ; impérocchc 1 magillrati di quelia 
Cu ta , inf-Mm¿t: a capo di ere anni , di quel
lo ch'egli avxa i-fegnato , ordinarono che 
folie diífeppelhto , td abbruciato , infierne 
coi ÍUdi feritti , daü'ordinario carnefice . 

V i fono tuttavia akune reliquie deila fuá 
ridicola fetta m Holftein , panncJarmente 
n Jle vicinanze di Fredencíiadt , dove \ po-
chi Daviditii fon tramUchiati cogli A . m i 
nian; . 

D A V I S f O (Qiiadrame d i ) . Vedi l'arti-
Colo QtJADR ANTE . 

D A U P H I N , Del fino . Vedi DELFINO . 
D A Z I O , r.ella Política, e nel Commer-

cio , é un ' impoíizione, meífa con rautori* 
ta di un Principe &c- fopra le mercanzie, 
elederrate, o del fun -proprio paele, o pór
tate da íuori; ad oggetto di fortenere le fpe-
fe del Governo. V e d i D o G A N A . 

I Da/j fopra varié fpezie di derrate fono 
inf imt i . I principali fono 

I DAZJ d'efportazione o u/cita, e quel-
l i d?importazione o dÜ entrata , pagati per 1' 
introduzione , o per Talporto delle diverfe 
fprzie di beni od cíFetti, d' ammali, ed an
che delle perlonc ; conforme alie tariffe ha
bilite tra le diverfe Nazioni . Vedi ESPOR-
TAZIONE, &C. 

Non vi é Stato in Europa , né forfe nel 
mondo, dove 1 Dazj di ufcita e di entrata, 
fieno tanti e ti confiderabilí, come in In-
ghiitcrra. — I due pnncipali fono 1 Da/j di 
Tonnage, e á'iPoundagey cosí dett i . I¡ pri
mo impollo fopra i l iquor i , a proporzione 
deila lor mi íura , o del concenuto de 'va í i , 

o bot-
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o bottami . Vedi TONNAGE . I I fecondo , 
fopra le altre merci o derrate, e che fi pa
ga fecondo i l valore di eñe , ftabilito ¡n ta
r i fFa. Vedi POUNDAGE. 

Quefti due Daz) ^ che lungo tempe fono 
ftati in piedi nell'Inghilterra , ebbero qual-
ehe rinovamento nel tempo della reftituzio-
ne al Trono del Re Cario I L del 1660. do-
po che i parlamenti ebbero annullate tut-
te le leggi fatte fotto Cromuelio, e decré
tate ed efeguite le antiche ordinazioni . 

A quefti , ne furono aggiunti dieciotto 
nuovi Dazj da quel tempo in qua : dieci 
per i L iquor i ; e gli altri otto fopra altre 
fpezie di mercanzie. 

I DAZJ fopra i Uquidi , fono i l Dazio 
antico di Tonnage , o i l vecchio fuffidio : 
i l Dazio addizionale; i l DaziS of excife co
sí detto; i l Dazio della moneta , la impo-
üi'ion vecchia , la impoíizione addizionale ? 
la moneta o i l dinaro degli orfani, W Da
zio fopra i vini Francefi, i l nuovo fuífidio ; 
i l Dazio fopra i V i n i Ungarici , ed un ter-
zo , e due terzi fuffidj . Vedi EXCISE , 
SUSSIDIO, &c . 

I DAZJ fopra altre Derrate, fono i l Da
zio antico di Poundage : i l Dazio addizio
nale del i(56o, fopra le tele, e le fete : ia 
nuova impofizione di Poundage , chiamata 
the impofi of i6go, un'altra impofizione di 
quattro quinti nel 1^93. i l Dazio di 25. 
per cento fopra le merci di Francia , impo-
fío nel 1^92. i l nuovo fuffidio di Pounda
ge nel 1697. un altro fuffidio addizionale 
di un terzo di Poundage nel 1705. un al
tro terzo nel 1704. un Dazio fopra i l pe-
fce, fopra gli o l j , e su gli ofíl di balena, 
nel 1709. un altro fopra i l cuoio, fopra la 
pergamena , e la carta pécora , nel 1711 : 
nn fecondo su gli üeffi effetti , nel 1712. 
e finalmente, nell'anno medefimo, un Da
zio fopra la Carta , i l cartone , ed i l fa-
pone. 

Noi qui entreremo in un divifamento plu 
particolare dei Dazj fopra i L iqu id i ; come 
•vini, acquevite, aceti , íidri , &c. 

Primieramente dunque , il DAZIO di Ton
nage , oá i i vecchio fuffidio abbiam gia of-
fervato , che fu ílabilito nel 12. anno di 
Cario 11. Fu in prima accordato folamen-
le itl vita i roa pofeia continuato nel pri
mo anno dei Re Giacomo I I . durante al-
trtsi la vita di que lio Principe . E Jinal-

Tomo I I I . 
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mente , con dlveríi A t t i , fotto i l Regno 
della Regina Anna , fu di bel nuovo con
tinuato per 90. anni , ií cui termine cade 
nel 1808. 

I I primo Dazio di Tonnage^ é 4 l i r e , I d 
feellini ílerl. per botte , fopra tutí i i v in i 
Francefi portati da Vafcelli Ingle fi nel Por
to di Londra; e folaracnte 3 lire negli al
t r i Port i . I I medefimo vino portato da Va-
fcelli forafiieri nel Porto di Londra pa^a 
6 l i re ; e negli altri Por t i , 4 l i r e , 10 feel
l in i fterl. L ' aceto Francefe fatto di vino , 
paga 4 lire , 10 feellini , portato da Va
fcelli Ingleíi ; e 6 lire , da Vafcelü fora-
fiieri. I I í idro, o vino di pomi, Francefe, 
c quello di peri , c T aceto fatto di quefti 
liquori , pagano come nel capo preceden
te . I I vino Renano portato in qualunque 
Porto d' Inghilterra , paga 1 lira fterlina per 
avvine , mifura che afcende al feflo d' una 
botte , cosí che i l Dazio per botte é cir-
ca 7 l i re , 7 feellini , che é un quarto di piít 
che del vino di Francia. I vini diSpagna e 
di Portogallo, i mofeati, le maivafie , ed 
altri vini Greci, pagano 1' ifieíTo che i v in i . 
Francefi ; ed i l fimile deve inteñderíi degli 
aceti fatti di effi v i n i . 

DAZIO addizionale del fujfidio vecchio . 
Quefta prima aumentazione del vecchio Tvn-
nage , fu fatta nel i6(5o. per centinuarfi come 
i l iuffidio fteffo fin al 1808. 

Per quefto Dazio , i vini Francefi paga
no 3 lire fterl. per botte \ i vini Renani pa
gano come i vini Francefi . I vini di Spa-
gna pagano 4 l i re , di Portogallo 3 l i r e . I 
mofeati, le maivafie, ed altri vini Greci , 
pagano T ifteífo che i vini diSpagna. L'ace-
t o , i l fídro, ed il vino di peri , fono efentl 
da quefto D W o . Vedi SUSSIDIO . 

I I DAZIO , o Duty of excife, non é tnef-
fo fopra i v i n i , raa folamente fopra i liquo
r i fatíizj detíi mdt iiquors , &c . Vedi EX
CISE . 

I I DAZIO della Maneta, o del¡a Zecca ( o f 
coinage ) fu irapofto nell' anno 18 del Re 
Cario I L per fopperire alie fpefe del batte-
re la moneta. Fu poi continuato con diver-
fi A t t i fin alT anno 1715. ed anche dopo 
quel tempo. 

I vini di tutte le fpezie paganoegualmen-
to ID feellini fterlini per botte , su quefto 
Dazio. Vedi BATTER MONETA. 

I I DAZIO di vecchia impofizione (ofTun" 
S s nage) 
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nige ) fu ñabilito neU' anno 1^85 , e con-
tinuato con diverfi A t t i j fuello del 1711 . 
10 refe perpetuo. 

Per quefto Va-zÁo , i v ini Francefí paga
no 8 lire fterl. per botte in tut t i i Porti d' 
Inghilterra, i vini Spagnuoli , e Portoghe-
ü , i mofcati, ed altri vini Greci , 12 lire: 
g l i aceti 8 l . 

I I DAZIO d\impoftzione addizionaíe fu íla-
bi l i to nel 1690 , continúalo poi con di-
verfi A t t i , e nel 1712 fatto perpetuo . 
Quedo Dazio non lo pagano fuorché i Fran-
cefi , U aitreNazioni eflendone efenti. 

Ogni bottc di vino di Francia pa
ga per quefto Dazio 8 lire ílerl. in qualun-
que Porto d' Inghilterra : 1' aceto , i l fidro , 
ed i l vino di peri pagano 25 per cento del 
ior valore. 

I I DAZIO , detto Orpham Duty , é fola-
mente meíTo fopra i vini portati in Londra. 
11 fuo nome efprime i l ^ io ufizio^ pcrcui 
é deíl inato. 

Ebbe la fuá origine nell' anno 6 del Re 
Guglielmo V I I I . é fiífato a 4 fceliini per 
botte fopra tu t t i i vini indiíferentemente. 
Vedi ORFANO . 

I I DAZIO addizionaíe fopra i vini Tran-
cefi) é uno &¿ Daz) alli quali fono fogget-
t¡ i foli vini di Francia. Fu ñabilito neli' 
anno lóy^, per 20 anni , e pofcia conti-
nuato. — E g l i é in ragione di 25 lirefterl, 
per botte: e g!i aceti, in ragione di 15. 

I I DAZIO , chiamato nuevo fujfidio , fu 
accordato al Re Guglielmo I I I . nel 1Ó95 , 
fuá vita durante , e dapoi continuato alia 
Regina Anna per lo corfo della di lei vita . 

QueíT é propriamente un raddoppiamen-
to del Dazio di Tunnage , al quale i v ini 
fono egualmente foggetti , fien portati fo
pra vafcelli Ihgleíi o fopra vafcelli di fo-
raftieri ; benché v i fieno alcune differenze 
quanto agli aceti , ai fidri , e al vino di 
peri . 

I I DAZIO fopra i vini Ungarici ^ é di fre-
fca data , ílabilito fojamente nel 10. anno 
della Regina Anna . Egli é lo fteífo che 
quello che i i paga per l i vini Renani. 

I I DAZIO , chiamato terzo fujfidio , é un 
terzo del fuffidio vecchio, prima eretto nel 
I703 J e P0' continuato con diverfi A t t i , 
perché debba fpirare nel 1805. 

I I DAZIO, chiarnato fuffidia due terzi, é 
parimenti un Dazio nuovo , prima ftabili-
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to nel 1704 , per aver a durare folamente 
un certo tempo , benché di poi fatto per
petuo. Confifte in due altri terzi del vec
chio fuífidio; cosí che quefti due Dazj del 
1705 , e 1704 , fono eguali al fuífidio in. 
tero. 

Oltre quefti DAZJ impofti fopra tu t t i j 
vini portati nel regno, si da' nazionali, co' 
meda'foraflieri; v i ha parimenti il DAZIO di 
Butlerage, o della canova, un altro Dazio chia« 
msLtbaímd£¿ un altro di Briflol, ed un altro di 
Southampton , che afcendono infierne a circa 
40 fceliini per botte: ma effendo che queíU 
Dazj levanfi folamente fopra i vini introdottí 
con vafcelli ftranieri, di rado vengon pagati; 
la maggior parte del traffico de'vini facendoíi 
,con vafcelli Ingleíi . 

Da quefto ftato dei Dazj che pagano i 
vin i ed altri liquori portati in inghilterra, 
egli appar che i v ini Francefí introdottí da 
vafcelli Inglefi nel porto d' Inghilterra , o 
fia di Londra pagano 55 l i re , i ¿ fcellim, 
ed otto foldl fterl, per botte . Quelli intro
dottí dagli fteffi vafcelli negli altri por t i , 51 
íir. 13 fceliini , e <5 dioari: quelli portati d» 
foraftieri nel porto di Londra 61 lire, 15 fcel
i ini , e dieci i b l d i ; e negli altri porti 57 Ti
re, 12 fceliini, ed 8 foldi. 

I vini diSpagna, d ' I t a l ia , i mofcati, le 
malvafic, ed altri vini Greci, portati dagl' 
Inglefi nel porto di Londra, pagano 27 l i 
re , 7 fceliini, e dieci foldi fterl., eportati 
negli altri porti , 23 l i re , 4 fceliini , e 9 
foldi . I medefimi vini portati in Londra da 
foraftieri, pagano 33 lire,7 fceliini e 3 quarti, 

I vini di Portogallo, del Reno, e Unga-
r i c i , portati a Londra in vafcelli Inglefi y 
pagano 2(5 l i re , l o f c e l l i n i , e 3 foldi i ne
gli altri porti 22 l i re , 7 fcell. e 2 foldi . I 
medefimi vini portati in Londra da foraftie
r i , pagano 32 l i re , 9 fceliini, e 5 foldi; e 
negli altri porti , 28 lire , 6 fceliini , c 
5 foldi. 

Gl i aceti Francefí portati in Londra dagl' 
Inglef i , pagano27 l i re , 10 fceliini, 11 fol
d i ; e negli altri porti 26 l i r e , 4fcel i ini , 6 
fo ldi : portati da ñranieri in Londra, paga
no 28 l i r e , 17 fceliini, 3 foldi; e negli al
t r i por t i , 27 l i re , 10 fceliini, 11 foldi. 

G l i aceti Spagnuolo e Portoghefe, porta
t i in Londra da vafcelli Inglefi, pagano 12 
l i r e , 10 fceliini, 11 foldi ; negli altri por
t i , lire 27 , 4 fceliini , 6 foldi : i me-

de-
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defími accti portati in Londra da vafcelii 
foranieri , pagano 13 üre , 17 fcelhm , 3 
fo ld i i e negli altri por t j , 12 hre s 10 fcel-
l i n i , id inaro . — Quanto a'fídn, eda v i -
ni di peri > ^ introduzione é di poco mo
mento . 

Le acqueviti Francefi , pórtate da qualun-
que vafcello in qualche porto , pagano 7S 
ü r e , 4 fcel!. fterL per botte : e le acqueviti 
cía ogni altro paefe, ecceíto che la Francia, 
folamente 48 l i r e , 4rceir. tuíte le altre ac--
queviti foraíliere eífendo efenti dai Dazj di 
30 iir . rterl. caricati fopra le acqueviti Fran
cefi, con aíti del parlamento, fotto i l Regno 
di Guglielmo I I I . 

OíTervifi, che i Mercanti Inglefí non fo-̂  
no obbligati a pagare quefti diverfi Dazj 
avanti 12 mefi ; né i foraftieri avanti 9 : par
ché diano ficurta per 1' iíleflb . Oppur , fe 
pagano in pronto contante , lor íi fa un r i 
ba flb di 5 per cento ful vecchio nuovo ter-
zo , edueterzi di fuñidlo, e su gli altri Da
zj 6 , ed un quarto per cento . 

Aggiugni che fe queñe mercanzie di nuo
vo vengono efportate in altri paefi , dopo 
che íi fono ¡ntrodotte in Inghilterra , i Da
zj fono reí l i tui t i , benehé fol dentro il giro 
di un anno ai nazionali, e di 9 mefi a' fo-
raftíeri. 

Nella Spagna, i DAZJ d'efportazione, e 
di entrata, fon chiamati Daz/cTalcavala, ed 
afcendono a circa 5 per cento del valore delle 
derrate : efempigrazia , la pezza di velluto 
di quaranta vare, o braccia Spagnuole, pa
ga 20 r i a l i : i Cappeíli di Vigogna, 5 riali i l 
pezzo: le te le , 224 riali ogni ico vare: le 
fettucce d'oro e d'argento , 2 riali 5 quart i , 
ogni marco di pefo . I Dazj di ufcita fono a 
ün dipreífo ful piede medefimo, 

I n Portogallo, i DAZJ d'emrata erano an-
ticaraente gli fieífi su tutte le fpezie di be-
ni i cioé 18 per cento del valore» Ma dali5 
anno 1 6 6 7 , le fe te fono fiate eccettuate dal
la tariffa genérale, e ridotte a 13 per cento * 
Quanto ali'efportazione , od alia ufcita, i 
Dazj fono folamente 6 per cento. 

In Ollanda, i DAZJ di ufcita, e d' entra
ta ^ fono fimili a dipreífo j correndo ambe-
due in ragione di circa 5 per cento del va
lor degli effetti. — In Amburgo , e Brema, 
i Dazj non fono che 1 per cento. ~~ A Lu-
bech, tre quarti per cento. Nelia Mofcovia , 
5 per cento. 

DEA 32 In Venezia , queñi Dazj fono 6 e tro 
quarti per cento , per quelle derrate che v i 
portao entro i Nazionali; e 10 |- pegli ílra-
nieri : i Dazj d'efportazione, o d'ufcita fo
no 9 per cento *. -— A Livorno i Dazj d' 
efportazione, e di entrata, fono 4i poco mo
mento ; ma con la giunta di un certo nu
mero di piccoíe gabelie, diventano cosí gran-
di come a Venezia . 

* Intiovi cambiamenti, e rcgolamenti nelía 
Tarifa de' Dazj Veneziant fon noti a chic* 
chejjia, benche qui non fene parli. 

Ne'port i del Levante, in Coftantinopolí , 
Smlrne , Aleppo , &c. i DAZJ d' efporta
zione r e d' importazione fono quafi ful me-
defímo piede, cioé di 3 per eento y cccettuan-
done i Veneziani e gli Ebrei, che pagan f 
per cento . — Le gabelie per 1¡ Confoli de
ven fi parimentl aggiugnere, perquel che r i -
guarda i porti di Smirna , &c. che fon circa 2 
per cento. 

A l Cairo, in Aleífandria, e alcune altre 
cltta del! 'Egitto, i Dazj fono di due fpezie: 
uno per l i eífetti portati fopra vafcelii dali' 
Europa,* 1'altro, per quelli portati dalle Ca
ra vane dali' Afia . I primi fono fiffati a 20 
per cento. I fecondi fono arbitrar], ma fem-
pre molto a í t i . Oltre i l Dazio ordinario, v i 
íi paga i l Dazio d' oro , che é la decima 
parte di quel che fi paga per i l primo D a 
zio . •— Quanto a' Dazj d' efportazione , íi 
puo diré che non fe ne paga alcuno, t» 1 % 
per cento , eífendo piu íoílo una fpezie di taf-
fa certa , o come un diritto perpetuo an-
neífo alia Dogana , che Dazio pagato al 
Sovrano l 

D E A , D e a i D r v a , una deit^ celefie , d i 
fefTo femminile. Vedi D i o . 

Gl i antichi avevano quafi altrettante Dee * 
che dii r Tal i erano Giunone, la Dea dell' 
aria; Diana, la des bofehi, e della ca-
ñi ta ; Proferpina , la Dea dell' Inferno; Ve
nere, della bellezza ; T e t i , del mare ; talt 
eran puré la Dea Vi t tor ia , la Fortuna , & c . 
Vedi FORTUNA , 

Eneppur íi contentarono di far delta del
le donne , e d' ammettere nel ruólo ambe-
due i fe fifi; ma ebbero pariraenti de 'Dii er-
mafroditi: cosí Minerva, fecondo V opinio-
ne di molti erudit i , era e uomo e donna , 
e rifcoífe culto fotto T appellazione di Lunüf^ 
e di Luna . Mithras , deita Perfiana , era 
D i o , e Dea ; ed i feffi di Venere e di V u l -

Ss 2 ca-
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cano furono gran fatto dubbiofi : onde neí-
ie invocationi di cotefte deita , fí ufava da-
g ü antichi la formula , Sta tu , o D/o , o 
D e a ; ficcome appariamo da A. Gellio , Ve
di ERMAFRODITO. 

Fu privilegio peculiarc alie Dee, che ve-
niffero rapprefentate nudc fopra le medaglie ; 
fu per avventura creduto che 1' immagina-
iioue fi terrebbe in freno, s guarderebbefi dal 
prenderfi delle liberta, per la confiderazio-
xie del divino carattere. 

DEAFFORESTATUS , ne' noftri librí 
l e g a l i , fignifica andar cíente daireffer fore
r a j o libero e franco dalle leggi della fore-
íla *. Vedi FORESTA. / 

* Joannes D ' i gratia &c. Archiepifcopis , 
Epifcopis &c. feiatis nos omnino Deaf-
foreftaífe Forejiam de Brewood de omni-
¿us qua ad Forejiam & Forejiarios perti-
7¡ent. Quare volumus &firmiterpracipi-
mus , qüod presdíBa Forejia & homines 
in illa manenteí & heredes eorum fmt 
DeafForeílati in perpetuum. 

D E A R T I C O L A Z I O N E, neli 'Anatomía . 
Vedi D i A RTHROSIS . 

D E BENEESSE , frafe latina nfata ne'no-
flri l ibn legaü. — Prendere o fare una co-
fe de bene ejje, é accettarla , od ammetter-
la come ben fatta per lo prefente ; ma da 
poterfi quando ella fia di poi efaminata o 
provata píu plenamente , lafeiar fuffillere , 
o cadere, ammetterfi , o non neonofeerfi , 
iecondo il mér i to , od il ben eífere della co
fa ntlla fuá propna natura : o , come fogliam 
diré , Valeat quantum valere poteji. 

C o s í , nella Can t t lk r i a , venendo propo-
íío di far efaminare come teftimomo in una 
Caufa uno de^men puncipali tíifendenti , la 
corte ( non efaminando allora per tutti i 
conti lagiuÜizia d ic ib , né afco'tando qucl-
jo che fi potrcbbe obbiettare daH'altra par
t e ) ordina bene fpeffo , che il tal Dilen-
dente o reo fia cfaminato De bene effe, cioé 
cosí che le fue depofizioni faranno ammeífe 
o foppreííe nel trattarfi della Caufa , dopo 
una pjena difeuffione dell' affare , come la 
Corte giudichera a propofito 5 ma per lo pre
fente , o fraítanto eljeno hanno un' admiílionc 
di ben eífere , o condizionaie . 

D E B E N T U R E , uno ícr i t to , ounacedo-
ia > a maniera d' obbligo , che fi usb p r i 
ma a daré nel i<549 , per incaricare i l Co-
jnuae , a g e i o c c h é a í í i c u r i al c red i torc foi-
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cato, oda1 KIGÍ foftituti ed agenti, la fom^ 
ma dovuíagli , viüi i conti del reflo del fUo 
avere. 

La parola é ufata parimenti nella pratí-
ca dell' erario pubblico , e nel domeílico o 
famiglia del Re \ dove fi danno comune-
mente ai fervidori per pagamento de'lor la-
larj , &c . tai cedule di crédito col nome di 
dehentures . 

L'ifteífa voce é mentovata nell 'atto d' 
oblivione, 12 Car. I I . cap. 2. e dopo Tul-
tima rivoluzione, fu adoperata in molti at-
t i del Parlamento , maífimamente inquello 
che concerne i beni confiícati in Irlanda, dal 
fondo de'quali le pollizze di crédito de'fol-
dati C Dtbentures ) vuolfi che fien foddis-
fatte. 

D E B I L I T A 1 ( i n fenfo medico) éunari-
laífazione de'folidi , che induce dcbolezza e 
deliquio. Vtdt RILASS AZIONE . 

DEBILITA ' , ncíl' Alirologia . Vedi Di« 
GNITA'. 

D E B I T O , cofa dovuta al t rui , o confifla 
indmaro, opur inben i , tn fervigj , &c. 

Per la Legge noftra , i Dtbiti dovuti al Re, 
s' hanno da focidisfare nel primo luogo in tut
t i 1 cafi d'efecuzione, e d'amminiitrazio-
ne; c finché il debito del Re non é foddis-
í a t t o , egli pub proíeggere i l debitorc dall' 
arrello di quaiunque altro creditore . Ve
di R E . 

N o i troviamo diverfe fpezie di debiti , 
Debiti attivi , che fono quelli de' quah é 
creditrice unaperfona : Debiti pajfivi , quel
li de'quali una perfona é d e b i t n c e . — V i 
fono puré i Debiti reali , i perjonali , ed i 
mijii. 

DEBITO Chirografario , nella Legge Fran-
cefe , é quello che debbefi in virtu d' uno 
feritto, o nota colla mano del tale, enea 
piovaro in giudizio. 

DEBITO Ipotecario , é quello, dovuto ia 
virt i i di qualche contratto o giudizio. 

DEBITO Pradiatorio , é quello che nafceda 
un'alienazione di terre , &c . tutta la corape-
ra delle quali non é üata pagata . 

DEBITO Privilegiato , é quello che fi ha 
da foddisfare avanti tutt i gli altri ; come la 
taifa del Re, &c. 

D E B I T O R E , unaperfona che devequal
che cofa ad un altro : in oppofizione a credi
torc , che é colui al quale la cofa édovuta. 
Vedi CREDITORE . 

D E -
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D E C A G O N O , una figura plana, nella 

Geometría , che ha dieci latí , ed angoli . 
Ved. FIGURA. 

Se tutti i l a t i ed angoh íonoeguah , egh é 
«biamaro P ^ o w regolare , e pub effere i n -
fentto in un Circolo . 

I Lati d' un Decágono regolare fono , in 
potere e lunghez/a, eguaü al maííimo feg-
mento d'un eíTagono, inferitto nel medefi-
mo circoio , e tagliato fecondo Tertrema e 
la media proporzione . Una fortificazione al-
tresl , contante di dieci bañ ion i , c qualche 
voita chiamata un Decágono. 

D E C A L O G O * , i dieci Comandamenti 
di Dio , feolpiti su le due tavoJe di pietra, e 
dati a Mosé . 

* L a parola e Greca, compofla di SÍK* , 

dieci, e Koyoí, parola, d. dieei paro
le . CU Ebrei coerememente lo chiamano 
O ^ i m le dieci parole, la quale 
ctppíllazione e antichifftma. 

ISamantani nel loro TeÜo e neíla loro 
VerGone , aggiungono ciopo ¿i ly"10. Ver-
fetto del X X . Cap, de l í 'E íodo , edopoil z i , 
Verf. dei V . Cap. del Deuteronomio, l'un-
decimo comandamento , di fabbricare un A l 
tare ful Monte Garizim , &c. Ma quefta vt-
íibilmente é una interpolazionc , per daré 
autorita al loro dogma d'avere un templo 
ed un altare su quella montagna, eperdi-
fcreditarc, fe fia poffibile , i l te mpio di Ge-
rufalemrae , ed il cuito m ceiebrato . Si 
debbe aggiugnere tuttavolta , che quantunque 
t u t t i , cosí Ebrti come Cri í t iani , s'accordino 
nel numero di dieci Comandamenti ; vi é qual 
che di vano quanto a! modo di dividerli . 

I Talraudu'í i , e Poftello dopo d'effi ne' fuo 
Xrattato de Litteris Phcenicum ,• dicono che i l 
Decálogo y o i dieci Comandamenti fu ron o 
íntaghati da parte a parte sule tavok che Dio 
diede a Mosé ^ ma che non olíante ,< il mezzo 
della D- Mem fin ale, e del Samech , r i 
ma fe miracololamentc fofpeto , Itnza atte-
nerfi aniente. Ytá\\m Diftenazione su le Me-
daglie Samaritane, ftampataa Parigi nel i j i ^ . 
Aggiungono y che il Decálogo fu fentto con 
letterc di luce , cioé in lettere iurainofe r i -
fplendcnti . 

D E C A M E R I S * , un termine fignificante 
la décima parte;, ufato da M.Sauveur, e da 
alcuni altri Autori , . per fegnare, emiiurare 
g l ' intervalli dei fuoni * 
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'* Lst voce e formaía da sxa j dieci , e 

ybipi;, parte . 
D E C A M E R O N E , un' opera, che contie

ne le azioni, o converíazioni di dieci g io rn i . 
HDecamerone di Boccaccio confta dicentona-
velle raccontate in dieci giorni . 

D E C A M P A R E . Quando un armata le
va i l fuo campo , o üacca da un luogo, 
dove prima era alloggiata, fi dice ch' ella 
decampa. 

D E G A N O * , 11 primo dignitario nella 
maggior parte dclle Chiefe Cattedrali, e Col-
legiate, ed é d'ordinario i l prefídenfe del Ca^ 
pi tólo . Vedi C A PITÓLO. 

* Egli e chiamato Decanus dal Greco bt* 
xa,, dieci, come creduto preftedere a die
ci Canonici o Prebendar) almeno. Vedé 
PREBENDA RIO &c. 

I Canon i (b diíiinguono trzDecani di Chie
fe Cattedrali, c quelli di Chiefe Collegiate , 
I p r i m i , col lorcapitolo, fonoregolarmente 
foggctti alia giurisdizione del Vefcovo • 
Quanto a' Decani delle Collegiate , eglino 
hanno ordinariamente la giurisdizione coa-
tenziofa in fe ftcffi, e ioé, efereitanogiuris
dizione fopra i loro Canonici in tutte le ma
lcrié civil i o eriminaii; benehé qualehc v o l ' 
ta Gib appartenga ad eííi in comune col Ca-
pitolo . Vedi COLLEGIATA , e CATTE-
DR ALE Í 

I n Inghütcrra , ílccome vi ha due fonda-* 
zioni di Chiefe Cattedrali e Collegiate, la 
vecchia e la nuoua , (- le ultime eífend» 
quelle fondate da Enrieo V I H . alia foppref-
fione degli Abati , e de'Priori , quandai lor 
Conveníi furono convertiti in Decam e Ca* 
pitólo ; ) COSÍ v i fon due maniere di crea* 
re i Decam . Quelli delb fondazion vecchia y 
fon portati alia lor dignita molto fimil-
raente ad un Vefcovo; i l principe mandan--
do prima il fuaplacct, o Congé d'élirs come 
chiamafi , alCapitolo; i ! Capitolofceglien-
do , il Re donando, i l fuo regio afíenfo, ed 
i l Vefcovo coofermandolo , e dandogli il fuo 
mandato per P inrtallazione. Que i della fon" 
dazíone nuova fono inftallati con piu Gor̂  
te formahtadi ; folamente per via delie p í -
tenti del Re , fenza elezione , né confer-
mazionc. 

E* fama, che Coftantino ereífe un ufizio 
di novecento cinquanta perfone in CoíUn' 
tinopoli , grefe dai diverfi meflieri, e pro-

fe ffio-
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feffioni , quali egli efento da íut te le im-
pofizioni , e commife lora la Cura nella 
Chiefa Cattedrale, di dar fepoltura gratis ai 
Defonti , particolarmente ai poveri. Lichia-
mb Decani, e LeBíeami probabilmente per
ché erano fpartiti a decine ; ciafcuno de' 
quali aveva una bara , o lettica , da por-
tarvi i corpi : fi crede che heno queli i , i 
quali fotto Coftanzo cominciarofto ad eífer 
chiamati Copiata, cioé Cherici deftinati al ' 
la fatica. Imperocché d' ordinario fono mef-
fi tra i Cherici r cd anche avanti de' Can
tor! . Per una legge dell'anno 357, appare 
che v i erano di quefli Copiatte in Roma. Ve
di LECTICARII , e C O P I A T / E . 

DECANO ( D E A N ) é parimenti un titolo 
applicato da noi a diverfi , i quali fono ca
pí di alcune Chiefe o Cappelle particolari t 
come i l Decano della Cappella del Re , degll 
archi , &c. 

DECANO rurale, o DECANO urifana , era 
ant i camente una pe río na Ecclefiaftica , che 
a v e a un diftretto di dieci Chiefe o Parroc-
chie,, o nella Campagna o nella C i t t a , den
tro ilquale egli efercitava giurisdizione. 

Q.uefti Decani rural i furono talor chiama
t i Archipresbyteri , e da principio furono e 
nell* ordine c nell 'autorita, al di fopra degli 
ArchidiaconiÍ Erano eletti daiClero, eco31 
fuoi voti depofti ; ma in appreflb venner 
creati , enmoí í i a diferezione delVefcovo: 
€ di qua furon chhmaú Decani Temporarii > 
per diílingueríi dai Decani Cattedrali, ch'eran 
chiamati Decanipsrpetui. Vedi RURALE . 

Troviam gia áe Decani rural? nel I X . feco-
l o : Hincmaro, in un Capitolare ai fuoi A r -
cbidiaconi, íi riferva i i diritto di eieggerlii 
c folamente lo concede agli Archidtaconi, in 
cafo ch'egli fia aífente , e come perprovi-
í o n e . Alcuni vogliono che i Decani rurali 
tengano i l luogo ed i l rango áe* Chorepifco-
p i . Sia c o m e fi voglia, é certo, che fono 
molto aníichi in Francia, in Germania , ed 
Inghilterra j benché fin al fine del X V . fe-
coló furono ignoti in Italia , perché e í f e n -
do i v i aífai piccoli i Vefcovati , non ve 
n'era bifogno. San Cario Borromeo dicefi 
che ve l i abbia prima introdot t i . V e d i CHOR-
EFISCOPUS * 

DECANO, ne* monafler; antichi , era un 
Superiore fiabilito, fotto 1'Abate , per fol-
levarlo nelle cure Monacali , e principal-

DEG 
mente ajutarlo nel governare da sé diecl Mo-
naci; donde fu chiamato Decanus, ad i m i . 
tazione di quegli U f i z i a l i , cosi chiamati da' 
Romani, che avean dieci Soldati fotto di sé . 
Vedi ABATE. 

Sin al tempo di San Benedetto, v i fuco-
munemente in ogni Monaílero unPrepofto, 
Prapofitusy e diverfi D<fM«/, fotto l'Abate. 
I n alcune Abazie, non vi era che MnDeca* 
no ^ equefti benedetto dalVefcovo, egual-
mente che l'Abate ífteífo, Queño privilegio 
gli diede occafione di crederfí inqualche mi-
fura eguale all'Abate , e di non prefiargli 
facile ubbidienza. San Benedetto fenti con 
difpiacere un tale inconveniente; e per ov-
viargli neH'Ordine fuo, deftinb che i Mo-
naflerj foífero governati fotto l'Abate da 
diverfi Decani, la cui autorita eflendo co
sí ripartita , egli no farebbono fiad meno 
pericolofi . 

L'uffizio de Decani, abbiamo oííervato ^ 
che era V avere l'infpezione fopra dieci Ma
nad , foprantendere ai loro lavori , ed a 
tu t t i i loro efercizj. Non venivano fcel t i , 
per l'anzianita delTeta, ma del mér i to ; e 
potevano venir depofti dopo t remonizioni , 
EíTendo in oggi i Monaíler; raen popolati , 
di quel che erario ne'tempi anl ichi , non 
han tanto bifogno d'efifere follevati gli Abati 
nella cura monacale ; cosí che l Decani íofía 
andati in disufo . 

DECANO, eCapitolo* <—Anticamente, í 
Veícovi non tranfigevano d' ordiiiario mate
ria alcuna di momento fine concilio presby-
terorum principalium , ch'erano allora chia
mati Sen atores Ecclefta, e colleghi de^Vefco-
v i ; rapprefentati inqualche maniera dai no-
firi Capitoli delle Cattedrali, i l Decano del-
le quali , ed alcuni Prebendati, alia chiamata 
delVefcovo, debbon affiílerlo nelle ordina-
z i o n i , nelle depofizioni, nelle condanne , 
nelle feorauniche, ed in altri aífari rilevanti 
della Chiefa. Vedi C A PITÓLO . 

D E C A N T A Z I O N E , nella Chimica, l'at-
to di verfare unliquore, o purgarlo fuor dal
le feci &c . dolcemente inclinando i l labbro , 
o cambo del vafe ; donde é derivata la parola . 
Vedi CANTHUS . 

D E C A N U S , apprcffo i koman i , un Ufi -
z ia íe , che avea dieci altri ufiziali , o petlone, 
fotto i l canco fuo ; donde i l noflro decano In
gle fe . Vedi DEC ANO . 

DE-
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D E C A P I T A T O , nell' Araldica . Vedi 

DEFFAIT . ^ t ^ ^ . , ¡L 
D E C A P R O T I * , Uecempnmt , appreiio 

s l i antichi, furono certi ufiziai;, i quali racco-
olievano i t r i bu t i , e le taíTe . 
^ * L a parola viene da ^ÍKU , dieci, e vrp®* 

tío; y pr imo; probabiimtnte acagione che 
le dieci prime o principalt perfone dicia-
fe un a Común ith , venhano fcelte per [are 
le leve. 

I Decaproti erano obbligatl a pagare per 
11 mor t i ; o a foddisíare e rifarcire i ' Impe
ra t o re delle quote partí di quelli che mo-
rivano , dai iero proprj be ni . Cicerone % 
tieila fuá orazione per Rofcio , l i chiama De' 
cemprimi. 

D E C A S T Y L E * , neü' Architettura anti-
ca , un edifízio , con un ordinc di dieci 
colonne in fronte. — H Templo di Giove 
Olimpio era una Decajiyle . Vedi T E M -
PÍO . 

* L a voce e forma ta da SÍY.U , dieci , e 
TUKOÍ , colonna. 

DECEMBRE , December, V ultimo mefe 
dell'anno , in cui ¡ISole entra nel trópico di 
capricorno, e fa i l foiñizio d ' invernó . Vedi 
MESE . 

Nel l ' anno di Romolo , Decembrc era i l 
décimo mefe , donde i l nome , cioé da decem, 
dieci: imperocché i Romani cominciavano i l 
loro anno in Marzo . Vedi ANNO . 

I I mefe di Decembre fu fotto la protezione 
di Verta : Romolo gli alTegnb 30 giorni ; 
Numa lo riduífe a 29 ; c Giulio C cía re l'ac-
crebbe a 3 1 . 

Sotto i l regno di Commodo, queíloraefe 
fu chiamato per una fpezie d' adulazione, 
Amazonius, in onore d'una Cortigiana, appaf-
íionatamente da queño Principe amata , e ch' 
egli avea fatta dipingere da Amazone'̂  ma 
confervb queílo norae folo durante la vita delT 
Imperadore. 

Sul fine di queílo mefe aveano i Romani 
i loro Ludi Juveniles , ed i l popólo delta 
Campagna celebrava la fefta della Dea Va
cuna ne' campi , dopo d' aver ripofti i frut-
t i della té r ra , e feminato i l grano; donde 
pare che fia dirivata la feíla popolare, chia-
mata Harveji-borne} q. d. la raccolta , o mef-
fe a cafa. 

D E C E M PEDA , A E K A I I O T S , verga o 
bacchetta di dieci piedi ; era un iíirumento , 
aácperato dagli antichi nel mifurare . Vedi 
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M í SUR A . La Decempeda era una regola , od 
una bacchetta divifa in dieci piedi; donde 
i l nome da decem.) e pes. 11 piede era fuddi-
vifo in 12 oncie, e ciafcun' oncia in 10 d i g i t i . 
Vedi PIEDE. 

La Decempeda fu ufata e nel mifurare la 
ierra , come noi ci ferviamo della catena , 
€ dagli architetti , per daré le giufle diraen-
fioni e proporzioni alie partí delle loro fab-
briche ; i l qual ufo tutiavia dura : Horat. 
Lib. 2 . Od. 15. lamentandofi della magnifi-
cenza e della delicatezza foverchia degli edi-
fizj del fuo tempo , offerva , che era al t r i -
menti al tempo di Rorau'o, e di Catone, 
che nellc cafe delle perfone prívate non fi co-
nofcevano allora portici mi fura t i CQW&Decem-
peda , né voltati ai Seítcotrione per riceverc 
raf ia frefea . 

D E C E M V I R T , un ordiue di Magiñra t i 
apprelTo i Romani, creato con un pote r fovra
no, <li íiendere e di far leggi -per H popólo; 
cosí chiamati a cagione del loro numero . 
Vedi CIVILE Legge. 

A i Decemviri fu data tutta Tautorita legis
lativa , goduta gia fempre da i Re , e poi da i 
Confoli . Uno de i dieci avea time le infe-
gne e tu t t i gli onori della funzione ; e gli 
altri laveano la loro volta, nel corfodell' an
no del loro Decemvirato., 

I Decemviri furono quelli che defcriíTero 
le leggi delle dudici tavole, chiamate per-
cib Leges Decemvirales , che per un tempo 
coofiderabile furono la fomma della Legge 
Romana. Vedi TAVOLA, 

Nel l ' anno 302. i Confoli Appio Claudio 
Craífinio, e T . Genucio Augurino, efiendo 
obbligati a riounziare al Confolato, fi crea-
rono i primi Decemviri ; V anno íeguentc 
dieci altri nuovi furon defiinati a fuccedere 
a quelli ; e nell' anno 304 ne farebbe ñata 
fcelta un' altra mano , fe non che i l apopó
lo fi follevb, l i volle depoíli, e riaffuníe i 
Confoli . L ' ecceífiva sfrenatezza d1 Appio 
Claudio Craffinio , uno de'Confoli, che fu 
prima coíiretto d'abdicare , e ch' era ñato 
eletto primo Decemviro tre vo í t e , ne fu la 
principale cagione. Cicero de Fin ib. Lib. I . 
L iv . l ib. 3. Halicarn. lib. 10. e Flor. cap. 24. 
ne riferiícono la Storia. 

E' da oíTervare nulladimeno , che Tammi-
nifirazione Decemvirale non ebbe ía fuá pri
ma origine nel tempo , che i'autorita de' Con
foli fu devoluta nelle maní áe Decemviri : 
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impcrocché , durante 1'interregno che fafle-
gui alia morte d iRomulo, íl maneggiode-
gli affari , che allora aíTunfc i l Senato, é 
chiamato da Dion. Alicarn. Lib. I L Decem-
virale, a cagion che i Senatori, divifiin de
cine, coniandavano ciaícuno la loro volta: 
cioé , uno d'ogni decina , per cinquegiorni 
fucccíTivaraente, avendo i fafci, i Li t tor i &c, 
a guifa dei Re. 

V i fono ñati anco i Decemviri mWitzn ; 
c d in varié emergenzé furon creati á&De-
aemvtri, per trattare e regolare certi affari, 
nella ñeíía maniera che vengon tranoi elet-
t i de'configU particolari di CommiíTari, da 
noi chiamati boards of commijjioners . Cosí 
troviara áeDecemvíri , per piantar Colonie ; 
de1 Decemviri, per preparare , e prefiedere 
al leFeüe in onore degliDei; Decemviri, 
per a ver cura de'Sacrifizj; áe'Decemviri per 
cuílodire i Libri Sibiilini &c . 

Qualche vol ta , in luogo ác1*Decemviri » 
folamente furon creati i Septemviri, o Trium-
viri , o Duumviri, &c. Vedi QUINDECEM-
VIR , &c. 

D E C E N N A L I A , nell' An t i ch i t l , fefte 
che gl1 Imperadori Romani tenevano ogni 
décimo auno del loro regno, con facrifiz;, 
giuochi, doni al popólo , &c. 

Auguño fu l'autore di queflo coftume , 
che fu di poi da'fuoi fucceííori imitato. 

Nel tempo raedefimo fi oíferivano pari-
menti de' voti per 1' Imperatore, e per la per
p e t u é de! fuo Impero, chiamati Vota De-
eennalia. Vedi VOTA . 

Dal tempo di Antonino Pió , íroviamo 
quefte cerimonie additate su le medaglie . 
P R I M I D E C E N N A L E S . S E C U N D I D E -
C E N N A L E S . V O T A SOL. D E C E N . I L 
V O T A SUSCEP. D E C E N . I I I . 

Quefti Vot i dovettcro faríi nel principio 
d'ogni décimo anno: imperocché fopra una 
medaglia di Pcrtinace , che appena regnb 
quattromefi, troviamo V O T A D E C E N N . 
c V O T I S D E C E N N A L I B U S , 

Struvio é di parere , che quefti voti fu-
rono foílituiti aqueili che i l cenfore era fo-
lito fare ne'tempi della Repubblica per la 
di leí proíperita e confervazione. I n f a t t i , 
non folamente faccvanfi per rifpetto del Prin
cipe, ma anche dello Stato , come oííervar íi 
pub da Dion. Lib. V I I I . e Plinio i l Giova-
ne, Lib. X. ep. IOI. 

La mira d'Augufto nell'inflituire le De-
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cfYiw&li, fu di confervarc I 'Impero e la po
tenza fovrana , fcnza faro offefa , o violenza 
al popólo. Imperocché durante la ce lebra, 
zione di queíla P e ñ a , quefto Principe uso di 
cederé tutta la fuá autorirá, nelle manidcl 
Popólo, che, riempiuto d'allegrezza e in-
cantato dalla bonta di Augufto, immedia-
te glie la reftituiva . 

D E C I D U O , in genérale , efprime u m 
cofa atta e pronta a cadere . Vedi PE* 
RENNE. 

l a alcune piante, i l perianthio, o cáli
ce é Deciduo col fiore , cioé , cafca dalla 
planta con eífo ; in altre nb . V e d i C A L i C E » 

DECIES Tantum , un mandato che mi
lita contra ungiudice ( Juror ) i l quale ha 
prefo dinaro per daré la fuá cenfura. Vedi 
G l U R A T O , C V E R D I C T . 

E' c o s í detto dall'tffetto ch'ei fa, ch' ¿ 
reft ituire dieci volte a l tre t tanto di quel ch* 
egli ha p r e f o . 

Mil i t a anche contro coloro che h a n n o 
aderito ad una tale inchieíla . V e d i EM-
BRACER. 

D E C I L E , Decilis, in Aftronomia, é un 
afpetto od una pofizione di due pianeti , 
quando fono di lian ti l 'un dal l 'al tro una deci 
ma parte del Zodiaco. V e d i A s P E T T G . 

D E C I M A LE Aritmética , l'arte di compu
tare per frazioni Deciraali, prima inventata 
da Gio: Regiomontano, e da luí ufata nella 
coftruzione delle fue Tavole de'Seni. Vedi 
ARITMÉTICA, eDECIMALI F J T ^ W . 

D E C I M A L I Frazioni fono quelle i l cui 
denominatore é 
come ID , ioo 

i , con uno o molti zero; 
ICOO , 10000 &c. Cosí 

To > r f r •> r s &c. fono Frazioni Decima' 
l i . Vedi FR AZIONE . 

Nello ferivere Frazioni Decimali ordina
riamente omettiamo il denominatore, come 
confiante folamente del!'unua con zero an-
neffi : ed in fuo luogo, un punto, o coma 
fi prefíge al nu me rato re . Cosí ferivefi 
ti'i réo i 4^- Cosí .125 efprime un centi-
najo , venticinque parti di una qualunque cofa 
•fuppotla eífer diviía in mille parti . 

Siccome i zero alia man delira degl'intie-
r i , crefeono i l lor valore decimalmente; co
me 2 , 20, 2C0 &c. cosí quando fono poíli 
alia finiílra delle FrazimiDecimali, fcema-
no i l valore decimalmente ; come 5 ,05 , 005 , 
&c. quando fono poíli alia íiniílra degl'in-
t i e r i , o alia delira delle Decimali non íigni-
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ficano altro, che un empimenío de'luoghi ; 
cosí 5000 , ovvero 0005. non é fe non cin-
que uní ta. 

Per ridurre qualunque Fraztone volgare, co
me íupponete |-ad mu frazione Decimale del 
medefimo valore , i l cui denoroinatore fara 
j c o o d i t e , per la regola del tre , come 8 
denominatore della frazione volgare , é a 5 
fuo numeratore: cosí 1000 , i i denominato
re aflegnato, fara ad un 40. termine, che 
con l'operazione troveraíTi eífere , 625. e 
pero T^-ZZ 5 ovvero .625 é una Decimale 
del nKdeiimo valore che la prima frazio-
ne -f-. 

Le operazioni comuní nelle Decimalí ñ 
compiono come nelle rególe volgari, aven-
dofi nguardo folamente alia notazione par-
tic<jlare, per diÜinguere i'integrale dalla par
te frazionale d'una fomma. 

"í̂ tW 'dddtzione , e nella Sottrazione delle 
P E C I M A L I ^ éífendo i punti tut t i poíti 1'un 
fotto l 'altro, le figure fon da aggiugnerfi o 
fomnoarfi , c fotíraíi come nell 'aritmética 
comune : e quando f operazione é fatta , tan-
te figure della fomma , o del reflo, fono da 
notarfi ycr Decimali, quanti v i fonoluoghi 
diDccimalí ne1 numeri maííirai dati. — U n 
cfcmpio i l rendera chiaro. 

Addizione di Decimali. Sottrazione. 

5 43791 

25 ^l.^1 

I 5 ,040 
3 > 79.1 

12 , coy 

97 , 062 

Da 6 7 , 9 
Prendí 2 9 , 8754 
Relta 38,024(5 

Da 2 5 , 1 4 0 2 
Prendí 13 , 07 
Refta 12,07^2 

Per la Moltíplicaziom delle DECIMALI 5 
offervate di tefecare giurto tante partí De
cimali dal prodotto , quante vi ha Deci^ 
malí in ambi i fattori (faSlorcs) . L ' ope
razione é riüeíTa che negl' in ter i , Cos í , 

Moltiplicazione di Decimali, 

1 i 4 7 2 | 

10304 
1472 ' 

5 3^5 
, 122 

7 3 ° 
7 3 ° 

3 ^ 

,0237000 , 0 4 4 5 3 ° 

3> ¿5° 
62 E 

365C> 
7300 

21900 

2293,650 

Nota, Negli efempj primo e fccondo í p r o -
dotti folamente afcendono a fei ecinquc luo-
ghi; per la qual ragione i zero fono prefiífi, per 
comporreeoceupare i numeri de' l uogh iZW-
mali nei due fattori rifpettivamente . 

Nella Divifione di DECIMALI , procedaíl 
per tut t i i conti come nei dividere gl ' int ie-
r i ; e quando Toperazione é fatta, fi fegni-
no tanti luoghi nei quoziente ytr Decima
l i , quanti, col numero di jDmw^/j nei d ¡ -
vifore , fono eguali a' luoghi Deamali nei 
dividendo. 

' 2 2 ) , 6650 ^ 

143 
132 

110 
110 

2 2 ^ 8 , 0 3 0 ^ , 365 
66 

143 
132 
110 
110 

g z V 8030/",0365 
) 66 \ 

143 
132 

110 
110 

73)2 j / 7 3 2 

1002 
_ 732 

2729 
2 T 0 6 

) 9 ^ i , i ; 

Tomo 111. 

M& vi fono certi cafi nella divifione deílc 
Decimali , che ricercano qualche ultenore 
ínaneggio e riguardo : come , in prima , 
quando ii diviíore é una frazione Decimale , 
e i l Dividendo un intiero, aggiugnctc , o 
annettete tanti , o anzi piu zero al divi
dendo , che vi fono luoght nei diviforc •* 
Cosi;, 365 ) 22 , 0000 ,( 6 0 , 2. Imperocché 
CÍTcndovi tre luoghi ái Decimali nei divilo-
r e , equaí t ro nei dividendo, non venefar^ 
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fe non uno nel quoziente . In fecondo luo-
go, quando il divifore é un numero mirto , 
eil dividendo un numero intero, aggiugne-
te almeno altrettanti zero al dividendo , 
quanti vi ha luoghi nel divifore . Cosí 3 , 
6 5 ) 2 2 , 0 0 0 0 ( 6 , 0 2 . In terzoluogo, clo-
vunque il divifore é piü grande che il dividen
do , annettete dei zero all' ultimo . Cosí 
, 365 ) 22 , ooop ( 6 0 2 , 

Scale DECIMALI , in genere , dínotano 
Scaleálvife defimalmente; ma in particolarc 
certe Scale di moneta, di pefí, edi mifure, 
faite da tavole cosidette, per ifpedire l'arit-
raetica decimale, moftrando coll' infpezionc 
Ja frazion decimale di ogni parte di moneta, 
dipefo, o mifura . Vedi Se ALA. 

D E C I M A Z I O N E , un gaftigo che iRo-
mani erano foliti d' infligere ai Soldati che 
¡vvevano abbandonato il loro poño , e folleva-
ío un ammutinamento nel campo, s'erano 
diportati vigljaccarpente nella pugna, o d' al-
tra güila avean mancato al lor dovere; per 
lo che ogni décimo uomo veniva meííb a moy-
te, in efempio agli altri. 

L a maniera di Deeimare era querta . II 
Genérale raccoglieva tutto il campo , po-
feia il Tribuno recavagli davanti quelli ch? 
eran colpevoli , ed aecufati, e li rimprove-
rava delle loro vili azioni , e della lor co-
dardia , alia prefenza di tutta l' armata : 
appreflb mettendo j loro nomi in un' urna, 
0 in un elmo, tanti ne venivano eflratti , 
che faceflero la decima parte dcll'intero nu
mero: e quefti erano paflati a fil di fpada , 
e falvati gli altri , Quefio chiamavafi Deei
mare , parola delP antica milizia Romana , 
che , per puniré Legioni infere , quando 
avean mancato nelP ufizio loro , facea che 
ogni décimo Soldato gittaííe le forti > c 1Q 
metteva a morte per efempio agli altri. 

Siccome i Remaní avean \A Decimazione, 
cosí aveano parimenti la vicefimazione , ed 
anche la centefimazione , cioé quando folo 
di venti o di cento uno patina il gaftigo a 
íorte . 

D E C I M E , fono la decima parte di tutti 
1 guadagni, ed utili, o frutti, si prediali , 
come perfonali, eraifli; accordata al Clero 
per fuo mantenimento. Vedi FRUTTO , C L E 
RO, &c. 

Le Decime fono di írc fpezie j perfonali , 
prediali j e mijie. 
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D E C I M E Perfonali fono quelle che fon do-

vute, o che forgono ecrefeono dai proíitti, 
della fatica , dell' arte, del meüiero , della 
navigazione , e dell1 induftria d' un uomo . 
Vedi PERSONALE» 

DECIME P r e d i a l i , fono quelle che proven-
gono o dai frutti della térra; come dal fer
mento, dal fieno , dal legname, dai lino , 
dal canapé , Scc. o dai frutti degÜ alberi ; 
come pomi, peri , cotogni, cerafe, &c . o 
dal prodottodelgiardino. Vedi PREDI ALE. 

DECIME Mi/ie , fono quelle che proven-
gono dagli animali , nutriti co' frutti della 
térra: come il formaggio, illatte, la lana, 
gli agnelli , i vitelli , i polli , &e. Vedi 
MISTO, 

Le Decime Predial i , fono in oltre, o gran* 
d i , o picciole . 

DECIME Gm«¿//, fono quelle del formen* 
to, del fieno, del legname. 

D E C I M E Picciole, fono quelle del lino &c. 
che fono prediali y e quelle della lana , del 
latte, del formaggio, degli agnelli &c. che 
fono njifte » —- Vedi PÁRROCO , RETTO-
R E , &C, 

Le decime delle terre rotte e coltivate di 
frefeo , fono chiaraate decima novales , e 
fempre appartengono ai Vicario, ed egual-
raente che le decime piccole. La novita é 
riftretta a quarant'anni avanti la dimanda. 
Vedi VICARIO . 

II cofturae di daré o pagare la decima é 
antichiíTimo; nel Gen, X I V . 20, Abramo da 
a Melchifedecco la decima di tutte le fpo-
glie, ch'egli avea prefe a i quattro Re da 
lui disfatti : nel Gen. X X V I I I . 22. Gia-
cobbe fa un voto in Bethel, di daré la de
cima a Dio di tutte lericchezze ch'egli rae* 
coglieva in quel foggiorno. 

Ma quefte decime erano libere e volonta-
ric; ed in oltre, diíferivano per diverfi al
tri conti da quel che flj nel decorfo de' tetn-
pi chiamato decima ; quello che ricevette 
Melchifedecco, fu foltanto la decima delle 
fpoglie, e non delle poíTeífioni d'Abramo; 
e cib una volta, e non ogni anno; ed in 
oltre , non come mantenimento , di cui 
Melchifedecco non abbifognava, ma come 
omaggio: aggiugni che cib fu fatto da un 
Sacerdote verfo di un altro ; imperocché 
Abramo non folamente aveva un Sacerdote 
ne' fuoi lombi , ma era egli íleífo un Sa-
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cerdote. E quanto a Giacobbe, che efá 
pnrSacerdote, quello che egli fece, ful'ef. 
fetío d'tm Voto , prefo volontanameiUe , 
di offerire la decima di tutto quello ch'egli 
poflederebbe j non gia ad alcun altro Sacedo-
te, inaaDiof te íToropra rAhare . 

La decima fu prima legalmente ingiunta 
d a M o s é , Lev. X X V I I . 50. Nom. X V I I L 
21. Deut. X I V . 21 . -— Quedo Legislatore 
obbÜgb gl' Ifraeiiti a diverfe fpezie di deci-
me ; come 10. La prima decima 
t W N i n j che era uaatífmVwrfdituttiifrutti j 
data ai L e v i t i : queíla non fi pigüava , fin
ché non era flata fatta T oblaxione chia-
xnata n c i i n . Vedi LEVITA . — 20. La /<•-
conda decima era una decima parte delle no
ve rimanenti dopo i l pagamento della pri
ma . Quefta decima era meíTa aparte incia-
fcuna famiglia ; ed i l padrone della fami-
glia era obbligato a portarla in Gerufalem-
nie , ed ivi impiegarla; o dato che non po-
te í í e , dovea rediraerla, o convertirla i n d i 
naron nel qual cafo v i aveva da aggiungere 
un quinto, e portare ií dinaro aGerufalem-
me. I Rabbini dicono, che fe egli fleffo non 
la redimeva, cioé fe egli fteflb non foflitui-
va i l fuo proprio dinaro in vece di eífa , 
ma la vendeva ad un altro , folamente fi 
efigeva da lu i che portaífe i l mero prezzo 
a Gerufalerame, fenza altra aggiunta. 

3o. La decima della decima ^ era la deci
ma parte di tutte le decime , che erano ftate 
date ai Levi t i dal popólo : imperocché i Le
v i t i , dopo d'avere avute dal popólo tutte le 
loro decime, le divideano in dieci par t i , e an-
ch' eíTi a vicenda, davano una decima ai Sa-
cerdoti. 

Queña decima é chiamata dai Rabbini 
WJJD n D n n , oblazione della decima , "WfÚ 
• l ^ D H M̂D , decima della decima , ovvero 
D'ttMpen WVplp , decima delle cofe 
[antificate. E queíla erano i Levit i obbliga-
t i di portarla al Tempio; ilrefto rifervavafi 
per la loro fuffiftenza. 

4o. La decima del terzo anno , era un' al
tra fpezie di decima , non moho differente 
dalla feconda decima , eccetto che ella era 
meno incomoda, perocché non fi era obbli
gato di portarla a Gerufalemme . Ogni fet-
timo anno , Dio ordinb che la térra foífe 
lafciata in ripofo , e che nemmen i pro-
prietarj raccogliefíero i f ru t t i , ch' ella pro-
ducea fpoataneamente ; ta quell' anno pero 
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fton pagavano decima , ma folamente i fei 
precedenti. Vedi SABBATO. Ora ogni anno 
terzo di queñi fei anni ^ cioé nel terzo e nel 
fefto, í l levava , al folitoj la prima ¿Wm^ y 
e dopo queña la feconda . —Maquefta fe
conda non fi portava in Gerufalemme o in 
ifpezie o in danaro , ma i l padrone la rite-
neva appreífo di s é , da eífere impiegata pe* 
L e v i t i , per 1¡ foraüieri, per li orfani, e per le 
vedove del luogo. Deut. X I V . 29. 

Queíla fu anche detta la decima del pove* 
ro , c la terza decima ; e que'terzi anni $ 
fopra de'quali era pagata , furono chiamati 
gli anni della decima . Tut te queíle decime 
afcendevano a piíi d' un feílo della entrata 
di ogni perfonaí imperocché fe, per efem-
pio , un padre di famiglia raccoglieva 6000 
mifure di fórmenlo ^ e 100 n'erano prima 
lévate per ¡i primi f r u t t i , operl'oblazione, 
glie ne reílavano fol 5900 : da queíle 5900, 
togliendone la prima décima 5 9 0 , reílavano 
5 5 1 0 , i l décimo delle quali é 531 ; che ef-
fepdo prefo per la feconda decima, lafcia 
4779 al proprietario ; i l quale confeguente-
mente ha dato 1121 , cioé 121 piü che un feílo 
del tu t to . 

D e ' 5 9 0 } che i Leviti riceveano dalla loro 
prima decima, 59 andavano al Sacerdote per 
la decima delle Decime ; di modo che reílava
no 531 per la loro fuííiílenza, equella delle 
loro famiglie. 

Queíle cofe fono tutte piu ampiamcnte 
fpiegate nel Ta lmud , dove vi fonoduelibri 
fopra le Decime ; come pur nel libro delle 
benedizioni n i 3 1 3 , ne' Commentarj di Bar
renera , appreífo Maimonide, R.Schelomoh 
Jarrhi, appreífo Scaügero, Amama, Selde-
no , Frifchmuth , Queníledio , Varenio , 
Hottingero , Sigonio , Cuneo , Godwyn , 
Leideckero, &c . 

Sotto laLegge Nuova, non éGesuCr i í l o 
che ílablli le decime, ficcome ncll'antica fu 
Dio ílcífo che le ílabill , col miniílero di 
Moisé : i Sacerdoti Cr iñ ian i , ed i Miniílri 
deli' Altare del T . N . vivevano da princi
pio , folo delle limofine e delle offerte de' 
d ivot i , Vedi LIMOSINE , OBLAZIONI, &C. 

Ne' tempi poíleriori , i l Laico diede una 
certa porzione delle fue rendite al Clero, 
ma volontariamente, e non per obbligazione, 
o coazíone : i primi efempj che ne abbíamo, 
fono ne'Secoli quarto equinto. 

Quedo dono era chiamato decima S nori 
T t 2 ene 



332 D E C 
che folie realmente la decima parte delle én
trate de'fcdeli, o appreííb a poco; ma í'ola-
mentc ad imitazione delle declme della Leg-
ge antica. 

Ne ' Secolí fuííeguenti , i Prelati ne' lor 
Concilj , di concertó co' Principi , fecero 
una legge efprefla su tal punto; ed obbliga-
Tono i laicí a daré un' intera decima parte 
delle lor rendite , de' loro f r u t t i , &c. agli 
Eccleíiaflici. 

Queño fu ingiunto dalla Chiefa fenza al-
cun impedimento né oftacolo per due o tre 
fecoli; ma nell'ottavo Secólo i Laici riten-
nero parte di quefte dccims, o di lorpropria 
autoritk, o per donazione, o conceffione de' 
-Principi; eleappropriarono ai lor u f i . Vedi 
IRENDITA . 

Qualche tempe dopo furono rlmeffe } od 
applicate alia fondazione di Monaí ler j , o di 
Capi to l i ; e la Chiefa acconfenti, alraen tá
citamente, a quefta reüi tuz ione . 

N e l 1179. i l terzo Concilio Lateranefe, 
lenuto fotto AleíTandro I I I . comando a' Laici 
che rellituiííero alia Chiefa tutte le decime 
che tuttavia ritenevano. 

Ne l 1215. i l quarto Concilio Lateranefe 
fotto Innocenzo I I I . modero- la cofa un po
co ; e fenza dir niente delle decime, che i 
Laici gia poffedevano, proibl loro 1'appro-
priarfene in avvenire. 

FraPaolo, nel fuoTrattato delle materie 
beneficiarie, é d'opinione, che i l coílume 
di pagar le decime fotto la Legge nuova , 
cominciaíTc in Francia ; ed afferma , che non 
ve ne fono efempj prima de'Secoli V I I I . e 
I X . ma egli va errato ^ imperocché nel fe-
condo Concilio di Matifeona , tenuto nel 
580. é detto efprefTamente, che i Criftiani 
aveano per lungo tempo offervata inviola-
íamente cotefta legge di Dio , con la quaí-e 
veniva ingiunsoda darfi a'luoghi fanti la déci
ma di tu t t i i frutti & c . 

I n fatti , Origene hom. X I . fopra i Nura. 
penfa che ie antiche leggi di M o s é , circa 
l i primi f r u t t i , ele decime si del beftiarae, 
Come de' proventi della t é r r a , non íieno abró
gate dalT Evangelio , ma fi debbano oífervare 
ful piede antico. 

I I V . Canone del Concilio di Matifeona, 
crdina che la decima fia pagata ai Miniíki 
della Chiefa feqondo la legge di Dio , ed i l 
coñume imraemoriale de" Crifliani , e cib 
fotto penü di feojamoica : ele é la ptiraa 
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pena che trovlamo importa fopra coloro ctie 
non pagavano le decime . — Sul qual foti-
damento molti del moderno Clero tengono 
che le loro decime fien de jure divino. 

A l t i i al contrario difendono, che la ri» 
compenfa da darfi ai miniftri della Chiefa, 
é differentemente ordinata da Dio fecondo le 
differenze ch' egli ha meífe tra le fue due 
grandi Difpenfazioni, la Legge e l1 Evan
gelio: fotto la legge diede loro le decime* 
fotto T Evangelio, avendo lafeiato tutee le 
cofe nella fuá Chiefa alia Carita , ed alia 
liberta Criftiana , ha accordato loro fola-
mente quello, che liberamente e per cari* 
ta fi dará loro . Che la legge delle Deci* 
me fia nel fuo vigore fotto l'Evaogelio , tut
t i i Teologi proteftanti , eccettuato alcuni 
tra g l lng le f i , lonegano; imperocché quan-
tunque lo flipendio per chi lavora fia di 
dir i t to morale e perpetuo, tuttavolta, di-
cono, quefia fpezie particolare dímercede, 
cioé la decima , non pub eifere di diritto 
alcuno né di neceífita , fe non per quella 
fatica fpeziale per cui Dio 1' ordinb : que-
üa fpeziale fatica era i l fervigio levitico e 
cerimoniale del tabernaeolo, Nura. X V I I J . 
2 1 . 3 1 . che fu abolito : i l diritto adunque 
dello üipendio fpeziale debb'eífer, dicona, 
altresi abolito . 

Che le Decime foífero eerimoniali , é 
ehiaro, dal non darfi elle a' Levi í i , finché 
non foífero prima fíate offerte come urea 
oblazione di primizie al Signore j v. 24 j 
2» . 

Colui adunque , feguono i Protefiantr a 
d i ré , che per la Legge reca le decime rieU* 
Evangelio, v' introduce a un tratto, e fa-
crifízio, e altare; fenza di che , le Deci* 
me, per la legge , eraao pollute , e non 
fantificate , v. 32 . E percib forfe non fu 
penfato di roetterle in ufo ne' primitivi 
tempi Crif t iani , finché non furono ripiglia-
t¡ gii altari e le oblazioni eerimoniali. 

Gli Ebrei íleífi , anche dopo che fu di-
firutto i l loro terapio, benché abbianorab-
bini e maeflri della Legge, tuttavolta non 
pagano Decime, come non avendo Leviti ai 
qual i , né altare , fopra di cui le confacrino 
e fantifichino; dal che s'arguifce che gli fteífi 
Ebrei non confiderarono mai le Decime co
me una cofa morale, ma come meramente 
cerimoniale . Aggiugni che le Decime non 
erano accordate ai Sacerdoti ed ai Leviti me

ra-
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íameoíe per la loro fatica neí Tabernacold; 
ma in confiderazione di queíio altresi, cioé 
che non era loro permeflo di avere alcuna 
parte od eredita nella t é r ra , v. 2 0 , 24. e 
che per^ perdevano un duodécimo per un 
décimo. 

In f a t t i , ne'primi 300 anni dopoCrif ío , 
non vien fatta menzione in tutta la Storia 
Ecclefiallica di Decime ; abbenché in quel 
tempo, gli altari e le oblazioni foíTero Üate 
richiamate, e la Chiefa fembraííe giudaiz-
zare in raolte alíre cofe. 

Gl i Ecclefiaftici d'allora vivevano d'obla-
2Íoni fpontanee j né i l difetto di pagar la 
decima puo attribuirfi, al non eíTervj ma-
giftrati civil i che'1 comandaííero i poiché i 
Criftiani avendoterre, potean eedcrne quel 
che loropiaceva; ed i primi Imperatori Cr i -
fliani, chefacevano ogni cofa coll 'avviíb de' 
Vcfcovi , fupplivano di tutto quello onde 
i l Clero abbiíbgnava , non colie Decime , 
che non erano ancora propoíle , ma delle 
loro rendiíe Imperiaí i . 

La prima autorita prodoíta, lafcrando da 
parte le coíHtuzioni Apoftolicbe, é un Si-
nodo Provinciale a Callen ne l35Ó, dove fo
no confumate o promeííe decime come en-
traía di Dio ; ma avanti quel tempo non fe 
ne fa menzione. 

Alcuni allegano y che le Decime hantio 
una folenne e antica forza alraen tra noi 
( Ingleíi ) eflendo flate págate per forza 
di ftatuto fin dal Re Saffoñe Aíhelftano , 
del 928. Notif i perb dipaíTaggio, che que-
fie Decime antiche, tenevano una piü proííi-
ma analogía alia loro origine nella Legge 
Mofaica ; imperocché i Sacerdotr non avca-
no fe non una terza parte, gli altri due ter-
zi effendo deftinati per l ipover i , e per ador
nare e riílorare le Chiefe , ficcome appar 
dai Canoni di Ecberto, e di Eifrico. 

I I coftume di pagar la Decima, odioffe-
rire un décimo di quel che uno poffede, o 
di quel eh'ei ne raccoglie, non folamente é 
flato pratieato fotío la vecchia e fotto la 
nueva legge, ma ne troviamo qualche cofa 
fotto i Gen ti'! i . 

Senofoate, neí libro V . dell' efpedizione 
di Ciro ci da un' inferizione fopra una co-
Jonna vicino al Templo di Diana, con cui 
i l popólo era avvertito di oíFerire la décima 
parte delle fue rendite a quellaDea . 

I Babilonefi efgli Egizj davano ai loro Re 
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la decima parte delle lor éntrate . Vedi Arí-
fíotele nelle fue Economiehe lib^z. Diod. Sic. 
lib. 5. e Strab. 1.15. — lo appreflb i Roma-
ni vollero efigere dai Siciliani undécimo del 
grano che raccogüevano; ed Appiano dice, 
che quelli i quaíi rornpevano o avevano di 
nuovo un terreno, erano obbligati a porta
re un décimo del prodotto »U' Erario pub-
blico. 

I R o m a n í offerivano agli Dei una décima 
porzione di tutto quello che prendevano ai 
loro neraici ; donde i l nome ái Júpiter Pra* 
dator: i G a l l i , in fímil guifa, diedero una 
decima porzione al loro Dio Marte , come 
appariarao da' Commentarj diCefare. — E 
Fefto de Verb. fignif. ci aíTicura , che gli an-
tichi furono folit i di daré la Decima d 'ogni 
cofa ai loro De i : decima queque veteres diis 
fuis offerebant. 

Gli Autori fono fiati aífai imbarazzat¡3 
per trovare 1'origine del e o ñ u m e , flabilito 
tra tanti popoli di coftumi e di religioni di-
ve ríe , di daré una decima parte ai loro Re , 
od ai loro miniftri della Reiigione. Grotio 
crede che abbia prefo 1'origine dal numera 
dieci) che é il piü noto ed i l piíi comune ap-
preffo tutte leNazionij per cagion del nu
mero delle dita, che é dieci . Per la ñeíía 
ragione egli penfa, che iCoraandamenti di 
Dio furono ridotti a dieci, acciocché gli uo-
mini l i riteneífero a memoria con maggior 
facilita; che i Filofofi pofero dieci catego-
r ie , &c. 

DECIME appropriate , dette anco decime 
infeudate , fono queüe che fi alienarono a 
qualche Signore temporale od ecelefiaílico ? 
e fono unite al loro feudo, e poffedute co
me beni fecoiari. Vedi IMPROPRIATION. 

Dal Concilio Lateranefe , tenuto fotto Á--
leffandro Terzo nel 1179 , l 'aüenazione o 
infeudazione delle decime é proibita per ií 
tempo avvenire: donde tutte le infeudazio-
m á \ decime fatte dopo quel tempo fono ge
neralmente tenute dai Canoniüi per illegit-
time i 

Alcuni attribuifcono T origine di quefta 
decime appropriate a Cario Martello 'r e 1® 
hanno per dannato, per avec dato i l primo 
le rendite de' benefiz; a nobili Secolari; ma 
Baronio V ha per una favoia, e riferifee la 
loro origine alie guerre in Terra Santa ; che 
é pur l'opinione di Pafquier. 

I I tr ibuta, che i Romaai imponevano su 
tut-
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tutte le Províncle del loro Impero, fembra 
che fofle una decima parte di tu t t i i frutti i 
quindi varj Autori oííervano, che iFranchi 
avendo conquiftate leGallie, e trovando T 
impoíizione introdotta, laritennero, odie-
dero coteñe decime in feudo ai loro foldati: 
c quefla, dicono, fu V origine delle decime 
infeodate , o appropriate . Vedi BENEFI-
ZIO . 

M a la verita é , che non fono cosí anti-
che; n é troviamo alcuna menzione fattadi 
cífe avanti i l regno di Ugo Capeto ; anche i l 
Concilio di Clermont, tenuto nel 1097 ben-
ché gli foffero a cuore gF intereffi della Chie-
f a , non ne dice una parola; che pur avereb-
be indubitatamente fatte alte querele di tale 
iifurpazione , fe flata foflfe nota allora. 

D E C I N E R S , DECENNIERS , o Dozi -
3SfERs, ne' monumenti antiehi della noüra 
iegge , fono quelli ch' erano obbligati a fo-
prantendere, e metter freno alie malleverie 
ifriíurghs ) per mantenimento della pace del 
Ee , i l i m i t i della giurisdizione de' quali eran 
chiamati Decenna , e Doze'm . Vedi FRI-
BURGH. 

Pare che abbiano avuto una molt' ampia 
autorita ne' tempi de' SaíToni; e' prendeano 
cognizione delle caufe, dentro i l loro circui
to o d i ñ r e t t o , e rimediavano a'mali ed alie 
ingiurie per via d i giudizio . Cosí Briton : 
3, Vogliamo che tut t i quelli che fono in eta 
•» di quattordici anni, facciano giuramento, 
„ che faran leali a noi , e fufficienti \ e 
3, non faran né felloni n é confenzienti afel-

lonie; e vogliamo che tut t i fi profeffino di 
„ quefla o di quella Decenna , e facciano , 
3, o preñino íicurezza della loro condotta per 
5, mezzo di quefti o di quei Decennert; ec-
3, cettuate le perfone religiofe, i cher ic i , i 
3} figliuoli maggiori de'Cavalieri, eledon-

UazDozzina non ferabra che a l tro fia in 
cggi che una Corte o unTribunale per rifto-
ro delle ingiurie ( a i m p e r o c c h é in ta-
l i corti folamente viene amminiñrato quefto 
giuramento dal Ricevitore , o Amminiflra-
tore , epreflato da quelli che fono gia in eta 
di dodici anni , epib, V e d i L E E T * 

D E C I M A Q U 1 N T A , un tributo . Vedi 
F l F T E E N T H . 

D E C L A M A Z I O N E , u n difeorfo fínto , 
od una parlata apompa, fatta in pubblico, 
c o l tuono, ed a l ia m a n i e r a di un' o r a z i o n e . 
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Vedi ORAZIONE , RECITAZIONE , c RECI« 
TATIVO. 

Appreflb i Greci , l a Declamazione era 1' 
arte di parlare indifferentemente su tut t i gjj 
argomenti, e per tut t i i lati d'una queftio-
nej di fare apparire cofa giufta, quella ch' 
era ingiuíla , e di trionfare delle migliori e 
plu fane ragioni, Vedi SOFISTA . 

Tal forta di Declamazione, oflerva M . de 
St. Evremont, ch'erano foltanto opportunc 
a corromperé la mente, avvezzando gli uo-
mini a coltivare la loro imraaginazione piíi 
tofto che a formare i l giudizio, ed acercare 
verifímilitudini per ingannare , pib toño che 
ragioni fode per convincere l ' intelletto. 

Appreífo noi la Declamazione , é riftretta 
a certi efercizj, che i giovani fcolari adem-
piono , per addeñrarfi a parlare in pub« 
blico. 

Diciamo , una Declamazione contro Anni-
bale, contro Pirro, le Declamazioni di Quin' 
t i l i ano , &c . 

Ne' Coíiegi de' Gefuit i , le Declamazioni 
fono compofizioni aífai br ievi , teatriche, o 
dramatiche, che confiftono di poche fcene, 
non divife in atti , recitate dagli üudenti 
per via d'efercizio, eper accoñuraarli a par
lare in pubblico. 

Ta l i Declamazioni fono gl i efercizj i piü 
profittevoli che fi compiano ne' Colle^j . 
Vedi ESERCIZIO. 

D E C L I N A N T I orologi folari, fono quel
l i che tagliano i l piano del primo circolo ver-
ticale, od i l piano dell' orizonte , obliqua-
mente. Vedi OROLOGio^o/ar?. 

Se concepiamo i l piano del primo circolo 
verticale rivolverfi un poco fur una linea 
retta, tirata dal Zenith al Nadi r ; i l primo 
¿\ventera. Declinante ; né fara piü tagüato ad 
angoli retti dal meridiano , ma da qualche 
circolo verticale che pafiferi per l i punti in-
termedj. Ne l l ' iíieífa maniera un piano ori-
zontale porteraííl a Declinare , fe rivolvendofi 
su la linea meridiana, una parte di eífo fa
ra elevata un poco verfo i l Zen i th , e l'aitra 
depreífa verfo i l Nadi r . 

L ' ufo degli Orologi folari verticali ZW/-
nanti, é frequentiffimo, perché i rauri delle 
cafe , su i quali comunemente fi delineano 
gli Orologi da Solé , per lop iu declinano da' 
punti cardinali . G l ' inclinanti , ed i recli-
nanti , e fpezialmente i deinclinanti , fono 
aífai ra r i . Vedi OROLOGIO SOLARE , 

DE-
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Inclinanti f" Orologi, 
Reclinanti 

Vedi OKO-LOGIO Solare, 
D E C L T N A T O R E , o DECLINATORIO ^ 

un inftrumento nella Gnomonica , concui 
vien determinata la declinazione, Tinclina-
zione , e la reclinazione de' piaai . Vedi 
PIANO. 

La fuá ílruttura é lafeguente: foprauna 
tavola quadrata di legno A B C D ( T ^ . 
Qrolog, Sol. fig. i . ) defcrivete un femicirco-
10 A E D , e dividetene i due quarti A E , 
ed E D ciafcuno ínpograd i principiando da 
E , come nella figura . Appreffb , avendo 
fiffato una fpiiía nel centro F , accomodate-
v i fopra un regoletto di legoo H I , movi-
bile, con un bofTolo ed un ago calamitato 
K , come fi moflra fotto Tart ícelo Busso-
LA , e COMPASSO, 

Ora, per fervirvi di queíV i í l rumento, nel 
prendere la Declinazione di un piano: appli-
cando i l lato A D deli'ínftrumento al piano 
propofto, c o m e M N (f ig . 2 . ) moveteilre
gólo , o índice F G , col boílblo G a quefto 
ed a quel verfo, interno al centro F , fin
ché l'ago fi fermí su la linea del meridiano 
magnético del luogo. 

Ora fe i l regoletto in quefla fituazione ta-
glia i l quadrante E , i l piano é o fettentrio-
nale , o mcridionale; ma fe tagiia tra D ed 
E , i l piano declina all'Occidente, o , fe tra 
A E , a l l ' Oriente, la quantita dell'angelo 
G F E . 

L ' ifieíTo iñrumento fervira parímenti a 
prendere le inclinazioni e le reclinazioni de* 
p ian i . A tal fine , in vece dell' índice , e 
dell 'ago, un filo con un piombino s'adatta 
fopra un píuolo , oduna fpilla nel centro F : 
quindi i l lato B C del Declinatore A B C D , 
fendo applicate al propeño piano, come I L 
( fig. 3. ) fe la linea del piombo F G taglia 
11 femicírcelo A E D nel punto E , i l piano 
é orizontale; o fe taglia i l quadrante E L in 
qualche punto in G , allera E F G faral'an-
golo d' inclinazione : finalmente , fe appli-
cando i l lato A B al piano , i l piombino ta-
gl ieraE, i l piano é verticale. Quindi fe la 
quantita dell'angelo d'inclinazione fia com
parata con l'elevazione del polo, edeirequa-
jtore , fácilmente fi fara noto, fe i l piano é 
inclinate, o reciinato, Vedi INCLINAZIONE , 
«RECLINAZIONE . 
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D E C L Í N A Z I O N E , nell 'Aíh-onomia , é 

la diftanza del Solé, d'una fiella, d'un pia-
neta, o d'altro punto della sfera del mondo 
dall'equatore, o verfo i l N e r d , o verfo i l 
Sud. Vedi EQUATORE . 

La Declinazione é o reale, o apparente, fe-
condo che fi confidera i l luego reale , o l'appa-
rente . Vedi LUOGO . 

La Declinazione é un arco d'un gran circole, 
come G S , ( T a v . Aftron. fig. 4 . ) intercetto 
tra un dato punto, come S, e i'Equatore 
A Q . , e perpendicolare ad e í íe . Confeguen-
temente, i l circolo, daí cui arco é mifurata 
la Declinazione G S , paíía per l i poli del 
mondo. Vedi CIRCOLO ái Declinazione . 

La Declinazione d' una flella, &c. trovad 
con prima oífervare i ' altiíudíne del polo , 
come P R (.fig. 5 . ) fottratta quefta da 9 0 ° . 
da l'altezza dell'equatore A H . Quindi , 1* 
altezza meridiana della Stella H D , fenda 
oííervata, fe fia maggiore che l'altezza dell' 
equatore, A H , 1' ultima fottratta dalia p r i 
ma , lafeia la Declinazione verfo i l Nord A D : 
ovvero, fe l'altítudine della ftella H T fia mi 
nore che quella dell' Equatore H A , la prima 
fottratta daHultima lafeía la Declinazione vei> 
fe i l Sud T A . 

E . gr, Ticone in Uraniburgo oífervb L' 
al t i tudíne meridiana deila Cauda Leenis. 

H D 30' 59' o* 
Altezza dell' Equat. H A 34 5 20 

Dunque la Declin. A D 16 53 

Se la Stella é nel quadrante Z R , allor 
la mínima altezza M R fottratta dall'altez-
za del Polo P R , lafeia la díftanza dal po
lo P M ; la quale fottratta di nuevo dal 
quadrante P Q^ lafeia la Declinazione M Q. — 
JE. gr. i l Síg. Couplet oífervb P M 2 ° . 18' 
.^o' che fottratto da 90o lafeia M Q 87^ 
41' 10'. E con quefto método fono coflrui-
te le Tavole di Declinazione delle Stelle fif-
fe, dateci da Riccioio, e Dechales , 

Comparando le antiche oíTervazioni ceile 
moderne, appare che la Declinazione delle 
ílelle fiífe é varíabile ; e ció differentemen-
t e , in diíferenti ftelie . Imperocché in al-
cune ella crefee, e in altre fceraa ; e cií» 
in quantitadi differenti. II maggiore accre-
feimento , o fcemamento non eccede tre m i -
nuti e raezzo in díeci anni di tempe. 

fía-
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E' ttafo grandemente controverfo ira i 

matematici degli ultimt tempi , fe fia va-
rjabile o nb la Declinazione ed obliquita 
deireclittica; ma i l punto pare ín oggide-
ci íbafavore deü' immutabil i ta» Vedi OBLI
QUITA', ed ECLITTICA . 

Circolo delta DECLINAZIONE , ¿ un gran 
circolo della sfera , che paffa per l i poli 
del mondo ; e su cui mifurafi la Declina
zione d' un^ flella : tale é P G D K , che paf

fa per l i poli T e K . Fig. 4. 
Parallaffe di DECLINAZIONE , é un arco 

del circolo di Declinazione , onde ¡a paral-
lalTe deir altitudine accrefce odiminuifce la 
Deelmazione della ftelia % Vedi PARAL-
íi,A S S E • 

Rifrazione della DECLINAZIONE , é un 
arco del circolo ái Declinazione ^ onde la Df-
clinazione di una rtella é accrefeiuta o dimi-
nuita , per mezzo della rifrazione , Vedi R i -

FRAZIONE. 
DECLINAZIONE delP.A09 o della Bujfo-

la , é la fuá vanazione dal vero meridiano. 
Vedi VARÍAZIONE delf Ago. 

DECLINAZIONE dy un Piano^ o d^unmu-
re, nella Gnomonita , é un arco dell' ori-
zonte, comprefo o tra i l piano, ed i l pri
mo circolo veríicale , fe la compútate da 
Oriente a Occideníe; o tra i l Meridiano , 
ed i l piano, fe la compútate dal Nord al 
Sud. Vedi DECLINANTI . 

V i fono molte maniere , fuggerite da gli 
Autori per trovare la Delinazione de' pia-
n i : i l método piü alia mano e pratico, é 
per via di un Declinatore . Vedi DECLI
NA TORE. 

DECLINAZIONE, nella Grammatica , é la 
infleífione di un nome fecondo i fuoi di-
verfi cafi . Vedi CASO , NOMINATIVO , 
& c . 

La Declinazione de'nomi é una cofa mol-
to diffcnme nelle Lingue moderne , che pro-
priamtnte non hanno cafi , daquelló ch'el
la é nel Greco e nel Latino antico, che han 
cafi . 

1 a jD< t://wí7 /̂o«ff ne'lingnaggi, ne 'quaü i 
nomi ammetíono cambiamenti, fia nel prin
cipio, nel mezzo , o nel fine , é propria-
mentc re ípnmere od il recitare tuttiqucfti 
cambiamenti con un certc^ oidine , e ptr 
c t i t i gradi , chiamati cafi . In quelli poi 
che non ammettono camb-amenti nel rae-
dtfunü numtro, la Declinazione non é ai-
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tro che refprimere gli ftati o le abitudiiu 
differenti, nelle quaíi é un nome, e le di-
verfe relazioni ch'egli ha: la qual differen-
za di relazioni vien additata da particelle, 
chiamatc articoli ; come uno, i l , d, uno) 
del, a f a l , da , dal &c . 

DECLINAZIONE di un morbo , nella Me
dicina, équando egii ha palíalo i l fuo col
mo , e dan giü i íintomi . Vedi MALAT-
T I A , ed ACMÉ. 

D E C L I V E , nel l 'Anatomía , é un mu-
feolo deU'abdome , chiamato anche Obliquus 
Defcendens. Vedi OBLIQUUS DESCENDENS. 

DECL1V1TAV. Vedi l'articolo A c c n -
viTX . 

D E C O L L A Z I O N E , decapitazione , un 
termine rare volte ufato, falvocné nella fra-
fe, Decollazione di S. Giov. Batti í ta, che di-
nota un quadro, dov'é rappreíentato i l ca
po di S. Gio. Battiíla , mozzato dal di luí 
tronco; owero addita lafefia, celebrata in 
onore di quedo martire . 

Un Ambafciatore Francefe a Cofiantino-
po l i , medrando al granSignore una DecoU 
lazione di S. GiovanniB. mirabilmcnte ef-
preffa , eccetto che i l pittore non avea of-
fervato, che quando a un uomo é reciía la 
terta, ¡apelle fi ritira e fi raggrinza un po
col ' I raperadore immediate fcopri Terrorc 
nell'opera per altro ecceilente ; e per con-
vincerne 1' ambafciatore , ordinb che foflfe 
fubito decapitito un de'fuoi fchiavi, efof-
fe recata quella tefta perprova. CatheYÍnotí 
Tráité de la Peinture . 

D E C O M P O S Í Z I O N E , nella Chimica c 
nella Farmacia , é r i í t c f lo che analifi , o r i -
foluzione: cioé , la ndu/ione di un eorpo 
ne'fuoi principj, o nelle fue partí compo-
nenti . Vedi ANALISI , e RISOLUZIONE. 

DECOMPOSIZIONE, fi prende qualche vol-
ta perqualunque forta di rifoluzione, o fe-
parazione di par t í : ma proprirfinente, De-
compofizione é un procdlo chimjco, perve-
nire ad una feparazione delle eteregeneira) 
od impurita da una qualche materia. 

La tradizione, fondata íopra ripetute ef-
perienze, é una moito piu ficura tirada ck 
giugnere alia cognizione delle proprieta di 
una ¡¡tanta, che quaiíivoglia anahfi , o de; 
compofizione chimica de'fuoi principj. 
MEDICINA . 

D E C O R A Z I O N E , nel!'Architettura, é 
qualunque cofa che adorna , ed arricchifee 

un 
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un edifizio, unachiefa, un arco tnonfale» 
o f i m i l i , 3» dentro, o di fuori . Vedi OR
NAMENTO. . „ . T. 

Gl i ordini d Architettura contribuilcono 
srandemcnte alia Dscorazione ; ma allor le 
diveríe partí di cotefti Ordini debbono ave-
re le lor giüfle propomoni, i caraíteri ver i , 
cd i veri ornamenti i akramenie i l piíi bel
lo e delicato ordine apportera confufione piut-
tofto che ricchezza. Vedi ORDINE. 

Le Decorazioni nelle Chiefe , fono le pit-
ture , i vafi , i fcíloni, &c. occafionalmen-
te , ed opportunamente appiicate alie mura-
glie ; tna con «ale condona e difcrezione , 
che non toigano niente alia forma dell'ar-
chitettura: ficconie é praticato aífai in l ía-
lia , nelle fefte folenni. 

DECORAZIONE, é un termine piu partí-
colarmente applicato alie fcene de' Teatri * 
VEDI SCENA , € TEATRO . 

Nelle Opere, ed in altre Pompe Teatra-
1¡ , la Decorazione deve fpeífo carabiarfi, con
formemente al íoggetto. 

Gl i antichi ebbero due fpezíc di Decora-
%ioní per i loro Tea t r i ; la prima chiaraata 
Verfatilis, che avea tre l a t i , o faccie , che 
fucceffivamente fi voltavano verfo gli Spat-
tatori : T altra chiamata P^ñii/jr , moílrava 
una Dscorazione nuova , con tirare , o far 
ícorrere un'akra fcena o apparenza davanti 
a quella. 

Queft'ultima maniera é tuttavia in ufo, 
e probabilmente con molto maggiore riufci-
ta , che appreífo gli antichi, i quali erano 
coílretti a tirare una cortina , o^nivoltaehe 
facevafi una mutazione nelle Decorazioni 
laddove luí noftro teatro fi fa la muta-zione 
in un momento, e quafi fenza che alcun fe 
n' accorga. 

D E C O R O , Decorum, decor , nell' Archi-
tettura, dinota la coereaza , e convenevo-
Jezza di una fabbrica, delle diverfe fue par
tí , e de' fuoi ornamenti, al luogo , al bi^ 
fogno, ed alia occafione . 

Vitruvio é aflai rigorofo in quedo pun
to; e' da rególe eípreíTe , per appropriare , 
od accomodare i diverfi ordini a' lor na-
turali caratteri : cosí , e. gr. che la colon-
na Corintia non fia collc|;ata all' ingreífo di 
una prigione , o alia guardia di una por
ta ; né la Tofcana nel pórtico di un Tem
plo ; ficcome alcuni preffo noi hanno fat-
í o , violando i l Decoro . Anche neila difpo-

Tomo I I L 
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íizionc de gli uñí] delle noftre cafe ordina-
rie , troviarao gravi trafgrefiloni di tale 
convenevolezza o Decoro: la cucina eífen^ 
do bene fpeffo , dove dovrebbe cííere 1* 
fala baífa ; e queíla nel primo e miglior 
piano, che doverebbe eífer ílata come con-
dannata al piii baflo e peggiore. 

D E C O Z I O N E , 1' atto di bollire una o 
piu piante, od altre droghc , per cllrarne 
i l fugo per qualche fcopo medicínale^ 

Le Decozioni del guajaco e della faifa 
panglia, fono la bevanda coraune in cer-
te malattíe , Vedi APOZEMA , e INFU-
SIONE . 

M . Eoulduc ci afficura, per fuá propría 
fperienza, che le iníufioní di purgativi ve-
getabili, agifcono meglio , e producono rai-
gliori etfetti, che le lor Decozioni¿ lo che 
egli attribuifce a quedo , che i principj 
piü puri c vpíu attivi di cotefti corpí ven-
gono difTipati e fvaporati dal calore .. Me-
mokss de V jícad. Royale des Scienc, ann* 
1710. 

D E C R E M E N T O , nell'Araldica , d iño-
ta i l vano, od i l calo della Luna , quand* 
ella recede dal pleno , verfo i l Novilunio * 
Vedi MEZZALUNA . — In quedo flato elT 
é chiaraata nel Blafone ^ una Luna fcema , 
o decrefeeme ; imperocché chiamarla crefeen-
te , farebbe improprio , queño termine dhs 
notando incremento. La Luna che guarda 
verfo la finiftra dcllo feudo fi íuppone 
fempre eífere decrefeentei quand'ella guar
da la diritta , é crcfccnte , o nel fuo au
mento . 

D E C R E P I T A Z I O N E , nella Chimica , 
1' operazione di arefare^ o calcinare fali fo-
pra i l fuoco, continuata fin a quel punto, 
in cui ceífano di ferofeiare, o ür idere. Ve
di SALE . 

Lo fcopo di queíT operazione é liberare 
i l fale dalla fuá umidita. fuperflua: ma vieti 
refo i l íaie medefimo con cib tanto poro-
fo , ed atto ad irnbeverfi dell' umídere , 
che-, fe non fi tiene ben chiulb , preflo s* 
inufriidifee di nuovo. 

D E C R E T A L E , un rcfcfitto , od una 
Letrera di un Papa , in cuí qualche pun
to , o quiftione nella Legge Ecclefiaftica ft 
dilucida, fi feioglie, o íi determina. 

Le Decretáis , Litterce Decretales , com-
pongono la feconda parte della Legge Ca
nónica . Vedi CANÓNICA LEGGE . 

V v Pa-
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Papa Gregorio I X . nel 1220 # procurb 

che foíTe fatta una Compilazione di tutte 
h Decretal* , o íia Coñituzioni Pontifizie 
de' fuoi predeceflbri , in cinque Libri 5 da 
Fra Rairaondo, Dominicano, fuo cappella-
no . Che é la fola raccolta autorizzata dal
la Santa Sede perché fia lelta nelle Scuole. 
Bonifazio V I H . nel 1297 , fece una nuova 
coUezione , fotto i l nome di Sextur , che 
contiene 5 l i b r i . Clemente I I I . ne fece una 
íe rza , fotto i l titolo di Clementir.e, e Gio-
vanni X X I I . un' altra fotto queilo á\ Extra-
vagantes . Vedi CLEMENTINE , ed EsTRA-
VAGANTI. 

Tutte le Decretali attribuite al Papi a-
vanti Siricio , nel 318 , fono fuppcfiti-
7.ie . L5 impoñura é cosí patente , che i 
piu degli Autori delia Comunione Catto-
lico-RoKjana , fon coüretti ad abbandonar-
1e , come quelle che molto contribuerebbo-
no a rovinare 1' antica difciplina , quamo 
agli Ecclefiaílici giudiz;, e i dir i t t i de' Ve-
fcovi . Alcuni le credono una prole fpuria d' 
If idoro, Arcivefcovo di Siviglia, a cagione 
che la raccolta di una di eífe porta i l nome 
d' Ifidorus Peccator, o Mercator. Furono pri
ma pubblicate daRiculfo Vefcovo di Magon-
za , nel IX.Secólo . 

D E C R E T O , Decretum , un ordine , od 
una rifoluzione fatta da una potenza fupe-
r iore , per regolaraento di un' inferiore , Ve
di LEGGE. 

I I commercio ira 1' anima ed i l corpo , 
oíferva i l P. Malebra nchc , che non ha al-
tro vincolo o conneíTione , falvoché V effi-
cacia de' Divjni Decreti . Le cagioni fecon-
de efeguifcono foltanto i Decreti della Pro-
videnza. 

La Dottrina de' Calvinifti inchiude 5 od 
lia per implícito , che Dio concorre al pec-
cato per un Decreto pofitivo; in quanto che 
fe i peccati non foífero flati ordinati da un De
creto antecedente. Dio non prevederebbe gli 
cventi. Vedi PRESCIENZA . 

I DECRETI de1 Concilj , fono le leggi 
fatte da effi , per regolare la dottrina ed 
i l governo della Chiefa. Vedi CANONE , e 
CONSIGLIO . 

DECRETO , nell' ufo de'LegifH , é qua-
lunque cofa ordinata dal Principe, dopo la 
cognizion d' una caufa . 

M a i Canoniüi riñringono in oggí la 
parola DECRETO alie ordinazioni de'Papi; 

DEC 
íkcome i l nome Canone fi riferifee a quei
lo che é ordinato ne' Concilj . Vedi CA
NONE . 

DECRETI «ella Cancellería , fono le de-
íerminazioni 5 o le fentenze del Lord Can-
celliere , dopo aver picnamente udita Ja 
Caufa, e pefatone i l mérito . Vedi CAN
CELLERÍA . 

D E C U P L O , in Aritmética, un termine 
di relazione, o proporzione, che implica, 
eíTere una cofa dieci volte altreítanto che 
un'al tra . Vedi RACIONE. 

D E C U R I A , dieci períone , fchicrate o 
difpofte fotto un capo, o duce , chiamato 
Decurio. Vedi DECURIO, 

La Cavalleria Romana era divifa in De
curie , 

Ronjulo di vi fe tutto i l popólo Romano 
in tre t r ibu , fopra ciafeuna delle quali de-
üinb un tribuno : cadauna tribu ei la fud-
divife in dieci ceniurie , con centurioni al
ia teña di eífe; e ciafeuna centuria la fud-
divife in dieci Decurie, e fopra ciafcheduna 
delle Decurie comandava un Decurione . 
Vedi CENTURIA, &c . 

D E C U R I O , Decurione , i l capo , od i l 
comandante di una Decuria , nell' efercito 
Romano , o nel collegio o nell' adunanza 
del popólo. Vedi DECURIA. 

DECURIO municipatiT, fu un nome , da
to ai Senatori delle Colonie Romane. Ve
di MUNICIPALE . 

Furon chiamati Decuriones, perche i l lo
ro Tribunale , o la loro compagnia coníi-
fteva in dieci perfone. Vedi DECURIA. 

Col mezzo loro , le citta d' I ta l ia , al
meno quelle che avean Colonie , ebbero 
parte, fotto Auguí lo , neli' elezione de'Ma-
giftratí Romani , i Decurioni, o Senatori di 
cotefte Cit ta , avendovi de' fuffragj , che 
raandavan íigillati a Roma un poco pri
ma dell' elezione. 

DECURIO era anche un nome dato a cer-
t i Sacerdoti, deftinati , per quanto pare , 
a compiere alcuni particolari facrifizj , od 
altre cerimonie religiofe ; ovvero per i i fa
crifizj delle famiglie c delle cofe prívate , 
come congettura Struvio , che di qua ne 
deriva i l nome. 

Sia qual íi vuole 1'origine del nome » 
noi abbiarao un' inferizione in Grutero, che 
conferma quello che abbiam detto della lo
ro funzione. A N C H I A L U S . CUB. AED. 

Q. T E K , 
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O T F t l I N . AEDE. DECURTO. A Ü -
i F r T T T S E X . CONSENSV. D E C V R I O -
N V M . F A M I L I A E . V O L V N T A T E . 
Dove fi vede un Decurione nella cafa di una 
perfona privata, Q. Terentio. 

D E C U S S A T I O , nella Geomerria, nell' 
Optica, e ne l l 'Ana tomía , é i l punto in ciri 
due linee, due raggi , o due nervi , s' in-
crociano o interfecano l 'un l ' a l t ro : ovvero 
l'azione íleíTa d' incrociarfi . 

I nervi Optici d'ambedue gli occhi fono 
comunemente creduti desuffarft o incrociar
fi , avanti che giungano al cervello j alia 
qual Decuffazione molti Autori attribuiíco-
no i ! veder noi le cofe femplisi e folc con 
due occhi: bcnché altri neghino qualunquc 
Decuffazione. Vedi OPTICO , VISIO-
NE , &C. 

V i fonodiverfí mufcoli, membrane , &c. 
che fi decujfano i le loro fibre fcorrendo l ' 
une fopra l'altre aá angoli maggiori o mi -
Rori , e dando con queño mezzo forza e co-
modita di moto per varj verfi . 

DECUSSORIUM , inürumento di chi-
Turgo, col quale la dura raatsr é premiua 
g i u , nel trepanare; per aíTicuraria da qua-
lunqueoffefa neli' operazione . 

D E D I , ne' trafporti , inchiude una ílcur-
od obbligazione (IVarranty ) data al fi-

deicommiíTario, ed a' fuoi eredi. Vedi WAR-
B A N T Y . 

D E D I C A Z I O N E , I ' atto di confacrare 
un ternpio, un altare, una ftatua, u« luo-
go , &G. all ' onore di qualche deita . Vedi 
TEMPÍO, ALTARE , &c . 

L ' ufo della Dedicazione é molió aníico e 
appreffo i eultori del vero Dio , e appreffo 
i Gentili : gli Ebrei la chiamano arun hha-
vuchah, iniziazione, che i traslatori Greci 
voltano per EJKCWJ-ÍCÍ , ed í^xcui'ia^oí , rino^ 
vazione. 

Nella Scrittura troviamo Dedicazioni del 
Tabernacolo, d'altari , del primo e del fe-
condo templo, ed anche delle cafe di perfo-
ne prívate. N u m . V I I . 10 , i r , 8 4 , 8 8 . 
Deut. X X . 5. i» , dei Re V I I I . 6 3 , 2. de 
Paralip. V I L 5, 9. E z r a V I . 1 6 , 17. 1 ° . d' 
Esdr V I I . 7. Pfaí. X X X . 1. Hebr. I X . 18, 
V i fono puré Dedicazioni di vafi o di veíH 
de Sacerdoti, ede1 L e v i t i , ed anche di uo-
miru íleííi. 

. ^ ^ ^ ^ ^ n f a z i o n e C r i f t i a n a , chiaman-
« taiiceremonie Confecrazioni, Benedkiom , 
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Ordinaziom) &c . e non Dedicazioni, cheé 
termine applicato feltanto ai íuoghi. Vedi 
CONSACRAZIONE , BENEDIZIO-NE , C O a -
DINAZIONE . 

L a Fefta della DEDICAZIONE , o piütto-
flo i l giorno feftivo del fanto e protettore d* 
una Ghiefa, chiamato ne5 noílri libri legali 
&c. dedicare , fu celebrata non folamente 
dagli abitatori del luogo , ma da quelli d i 
tu t t i i villaggi circonvicini , che per lo pifi 
la concorrevano . E ta ¡i adunanze erano au-
torizzate dal Re . ^íd dedicationei, adfynv 
dos y &c. venientes fit fümma pax 

I I coftume íi ritiene ancora in diverfí Iuo
ghi , fotto i l nome di Wakes o di Vigilie , 
Vedi W A L E , e V I G I L I A . 

I Gentili ebbero puré Dí J / c ^ / W d i T c m -
p l i , d 'al tari , e di íimulacri de' loro Dei ? 
&G. Nabuccodonoforre tenne una Dedicazio' 
ne folenne della fuá ña tua , Dan. I I I . 2. Pi-
lato dedico de' feudi d'oro in Gerufalemms 
a Tiberio , Phil. de Legat, Petronio volle 
dedicata una ftatua all'Imperatore nella me-
defimacitta, ibid. p . 7 9 1 . Tác i to vHift. Lib., 
I V . c. 53. ricorda la Dedicazione del Cam-
pidoglio, nel rifabbricarfi daVefpafíano. 

Qaefte Dedicazioni fi facevano con facrí* 
fizj convenienti alia Delta alia quale erano 
offerti ; ma non ma i , fenza permiffione pub-
blica. Tra i Greci, non appare , chi dafle 
la permiífvone : ma appreffo i Romani, era 
i l Magiftrato. 

Gl i Ebrei celcbravano 1' anniverfario della 
Dedicazione del loro Tempio ogni annoper 
ci to giorni . Cib fu prima comándalo da 
Giuda Maccabeo , e da tutta la Sinagoga 
neli'anno dell' Era Syro-Maced. 148. cioé 
i(54 anni avanti Crif to. - — I Gentili ebbe-
ro i medefimi anniverfarj, come quello del
la Dedicazione del Tempio di Partenope , 
mentovato da Licofrone . Sotto i l Criíb'a-
nismo, la Dedicazione fi applica folamente 
alia Chiefa ; e n' é propriamente la Confe-
crazione , compiuta da un Vefcovo , con 
raolte cerimonie preferitte dalla Chiefa. 

Trovandofi iCriftiani in liberta fotto Co* 
fiantino, in luogo delle loroChiefe rovino-
fe , ne fabbricarono di nuove in ogni luo
go; e le dedicarono con grande folennita . 
La Dedicazione era comunemente efeguita , 
in unSinodo; almeno fi radunava gran nu
mero di Vefcoví , per aífiftere alia funzio-
ne . N o i abbiamo la deferizione di quelle 
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delie Chiefe ái Gerufalemmc , e di T i r o , 
inEufcbio, e di molte altre in Scrittori piu 
á'ecenti. 

Nel Sacramentarlo di Gelafio , la Dedt-
eazione del battiñerio , vien data feparata-
niente da quella della Chiefa, che fi com-
piva con miner cerimonia che al di d* 

DED1MUS Poteflatem , nella Legge, e 
un mandato con cui fi da commiffione ad 
una, o a pib prívateperfone, per i'efpedi-
zione di qualche atto appartenente ad un 
^iudice. 

I Caufidici la chiamano delegazione: t\V 
éaccordata per lop iü a íuggeñione, perché 
la parte che ha da fare qualche cofa davami 
« un giudicc i od in una Corte j é cosí de-
tole che non pub viaggiare. 

Vario é i l íuo ufo ; come per prendere 
una rifpoña perfonale ad un hiU^ o fcrittu-
xa sella Cancellería; perefaminare teílimo-
xi) , levare una pena pecuniaria , &c . 

D E D U Z I O N E , nel commercio, é 11 fot-
í rar re , o tor vía una piccola fomma paga-
ta , da una maggiore che refta da pagare. 
Vedi SOTTRAZIONE . 

Quando voi avete fatta uniDeduzione di 
300 ] . che k> vi ha mándate , dalle 500 , 
che mi avete préña te , refiera folamente i l 
debito di 200. 

D E E D , termine Légale Britannico, Fa-
tlum , ed é un iílrumento feriíto fopra car
ta o pergamena , che conña di tre cofe , 
cioé di ferittura, di fuggello , o di confe-
gna ; e comprende un contratto , od una 
convenzione, tra parte e parte. 

V e n'ha di due forte ; Deeds indented, 
e JDeeds poli ; le quali denominazioni na-
feono dalla forma e facitura di effi inílru-
xnenti: i primi eflendo tagliati dentro e fuo-
j l , nella cima, o lateralmente, pero chiania-
t i indented che g l ' Italiani direbbono in-
iaccati i e §11 altri piani e diftefi , polled-, 

raf i . 
U n Deed indented, coníla di due partí o 

pih ( imperocché ve ne fono di tnpartiti $ 
di quadripartiti di feptempan 'ni &c. ) do-
ve éefpreíToj che le partí intereífate hanno 
a ciafeuna parte d'effi inürumenti appofli i 
]oro diverfi figillí. La cagione deli'intacca-
xura ( indeníing ) fi é , che avendone uno 
ciafeuna delle diverfe parri , 1' iotaccatura 
pub far a|)parire che apparíengano ali' iílef-

DEF , 
fo particolar contratto, 8LC. Vedi INDEN-
TURE . 

Un Deed poli, o polled, anticamente chía-
mato chana decima parte, o chana fimplex, % 
un irtrumento piano fenza intaccatura , in 
ufo, quando i l venditore , perefempio, fug-
gella folamente, e non viébifogno del fi-
gillo del compratore, a cagione che la na
tura del contratto é tale , che non ricer-
ca confenfo o patto dalla parle del com
pratore . 

DEEMSTERS * , o Demften. — Tutte le 
Controverfie nell 'Kola di Man fonodecife, 
fenza proceffo, fenza fcritture &c. da certi 
giudici fcelti ogni anno dal corpo degl'Ifola-
ni , chiamati Deemfiers . — Q u e ñ a inftitu-
zione fi crede che provenga fin dagli anti-
chi Druid i . 

* L a parola eformata dal Sajfone Dema 5 
giudicare y o arbitrare . 

V i fono due Deemflers per ciafeuna divifio-
nedell' Kola ; ne' rotoli antichi fon chiamati 
Jujliciarii Don ¿ni Re gis. 

D E expenfts militum y é un mandato che 
ingiunge a¡ Sheriífo di levare quattro Scelll-
ni per giorno , affine di fupplire alie fpefe d'ua 
Cavahere della Contea, i l quale affifíe nel 
Parlamento. Vedi CAVALIERE . 

V i ha un fimile mandato de expenfts civ'mm 
& burgenfmm . per levare un fcellino al gior
no per ogni Gittadino e borghígiano ch' | 
nel parlamento. Vedi PARLAMENTO , e RAP-
PRESENTANTE. 

DE faüo , una cofa attualmente fatta ? 
oef i í l en te ; in oppofizione , & de jure, quan
do una cofa é folamente tale in ragione o 
giuflizia , in forza d' equita , raa non io 
fatto . 

Dopo ía Rívoluzíone , í fofienítori del Re 
abdicato infiffevano molto su la differenza 
ira un Re de jure , e un Re de faBo* ovver 
tra un Principe in attuale ma non legittimo 
poffeffo della Corona, ed un a l t ro , che vi 
avea i l d i r i t to , ma non i l poíTeífo • 

I Non-giuranti ritengono ancora per a i 
Re de jure 11 Pretendente ; e folamente ammet-
tono per Re de fació i l Re Giorgio . 

D E F A U L T , in legge , é un'omlííione 
di quello che una perfona dee fare , partico-
larmente davaati ad un Tribunale di glufú-
zia, in un giorno affegoato; per lo che fi 
pub daré giudizio o fentenza contro i l Defaul' 
m% o fía eolui che ha m á n c a t e . 

D E -
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D E F E C A T O 5 termine cht fi applica á 

qualchecorpo, benpargaio, e netto dalle fe-
c i , o impuritadi . Vedi FECI . 

Le diflillazioni, ed ahre operaxloni chi-
Inicbc fono dirette a feparare le parti piu 
puré e piü fottili dalle feci, o dalle pofature. 
Vedi DISTILLAZIONE. 

Lo fpirito di vino ben defecato , fácilmente 
fvapora . Vedi ALCOHOL. 

D E F E C T I O , Defezíone*, é l ' a í tod iab-
bandonarc un partito , o un intereífe, nel quale 
Uno fi era impegnato. 

* L a parda efermata Sal Latino deficio 3 
mancare , ritirar/i. 

D E F E I S A N C E , nella Legge Britannica , 
é una condizionc che riguarda un atto o 
sníh-umento , ch'effendo ftata adempita, V 
ateo oinflrumento s annulla , o disfa , come 
fe non foffe mai ñato faíto. 

La differenza tra un provifo, od una con-
¿izione ín un iürumento , e una Defcifance, 
k quefta *, che i l provifo o la condizione é 
annefla o inferita nell1 inftrumento d' accor-
do; laddove la Defeifance é per lo piu un iftru-
mento o contralto di per sé . Vedi PROVISO, 
e CONDIZIONE. 

DEPENDE MUS 5 nella Legge, é un ter
mine ufato nelle donazioni, ne' ndeicoraif-
f i , i l quale ha quefta fdrza, che lega e ob-
bliga i ídonatore ed i fuoi eredi, a difendere 
i l donatario , fe mai quakheduno veniífe a 
recare oílacolo o impedimento su la cofa da
t a , d'altra guifa da quel che é contenuto nel
la Donazione . Vedi WARRANTY . 

D E F E N D E R S , titolo di dignita . Vedi 
D l F E N S O R I . 

D E F E R E N T E , deferente nelTanatomia, 
é appüeato a certi vaíi del corpo , deñinati 
a condurre © trafportare umori da un luogo 
ad un altro. 

Vafa D E F E R E N T I A s fono i vafi che 
conducono o trafporíano i l femé fu bit o che 
é feparato , e preparato ne' tefticoli & c . 
tielle vefeichette ferrjinali 7 dove fla depofi. 
tatotfinché richiedefi un'emiffione . • — V e -

Dav. Anat. (Splanch ) fig. 1. üt . 1.1. fig. 8. 
^it. n. n. fig. 15. l i t . a. a. Vedi puré rArticolo 
SE ME .. 

Alcuni U chiamano , i vafi ejaculntorji 
c íono bianchi , nervofi, e rotondi , fituati 
m parte nello feroto , e in parte nell' addome . 
V e d i GENERAZIONE . 

DEFERENTE, o Defersm , ú Á F A Q m t 
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ftoffiía antiea , é un circolo invéntalo per 
fpiegare la eccentricita , i l perigeo, e l'apogeo 
de'pianeti-. Vedi ECCENTRICITA1 &C. 

Eííetfdo che i Pianeti fi trovano difieren-
temente diftanti dalla térra in diverfi tera-
pi , egli fu creduto , che i l loro proprio 
moto fi compieífe in un circolo eccemn-
co con la té r ra , e queflo circolo eccentri-
co , o quefta ellifle , fu chiamato i l Dife
rente , perché paífando per lo centro del 
pianeta, parea loroüeneffe, o reggeffe nella 
fuá órbi ta . Vadi ECCENTRICO . 

I Deferenti íi fuppongono diverfameníe m-
ciinati ali' eclittica , ma niuno piü di 8 gra-
di , eccettuato quelío del So'e , che é nel 
piano del!'Equatore íteíío, ed é taghaío d i -
verfamente ázi Deferenti degli altn pianeti 
in due luoghi, chiamati Nodi. 

Nel Siftema Tolemaico , i l medefiraoD^-
ferente é anco chiamato 'ú Deferente delf Epi
ciclo y perché travería i i centro dell5 Epici
c lo , epar che lo forrcgga. Vedi EPICICLO , 
TOLEMAICO, &c . 

D E F E T T I V I , o Deficienti K o m i r io 
Grammatica , fono quelli che mancano o 
d' un numero infero, o d'un cafo pan ico la-
re , ovver fono totalmente indeclinabili. Ve
di NOME. 

II termine defettivo é anche applicato ad 
un verbo che non ha tutti i fuoi raodi, e te tu
pi . Vedi VERBO , MODO , &c. 

D E F F A I T , o Decapité, decapitato, ter
mine dell' Araldica Franceíe , per dinotare 
unabeñ ia , i l cui capo é vecifo netto ; nel 
che differifee da erafo , dove la tcila dell5 
anímale é , direm cosí , fquarciata, o vía 
mangiata, ed i l eolio lafciato ineguale ed aíprov 
Vedi ERA so. 

D E F I C I E N T I Numeri, fono quelli le cui 
parti aggiuntc aíiieme fanno meno che l ' in-
tero , di cui fono le partí . Vedi NU
MERO . 

T a l ' é , e.gr. 8 , le cui quote part i , fono 
1 , 2 ' , e 4 , che in/ieme faanofolamente 7. 
Vedi ASBONLUNTE Numero * 

D E F I C I E N T E Ipcrbola^ é una curva di 
quefta denominazione , che ha folamente 
un'afintota , e due gambe iperboliche che 
cltrefcorrono infinitamente verfo i l . lato dell" 
a (i n tota, ma per verfi contrarj. Vedi I PER-
BOL A , e CURVA. 

DEFILE/ , Vedi PASSO flretto. 
D E F I N I T I V O , fiapplica a cofa che ter-

mina 



342 DEF 
mina o decide u n a q u i ñ i o n e , o lite. Vedi 
PE RENTORIO , 

La Cafa de' Lordi o camera de' Signori 
h a data una fentenza definitiva nella tal 
Caufa : la Chiefa ha dato un gluáh'io de
finitivo fopra i l tal Articolo di fede. 

La parola é contraria a quell'altra r provi-
fio na le, e interlocutorio. Vedi PROVISIONA-
X E , & c . 

D E F I N I T O , in Grammaíica , s'applica 
ad un Ar t ico lo , che ha una fig^ificazione 
precifa , e delerminaía . Vedi ARTICO-
1 0 , & c . 

T a l i fono, nell' Inglefe , 1' Articolo rhe, 
nel Francefe le, e l a , & c . che fiffano e de-
te rrainano i l nome a cui appartengono , 
a qualche foggetto particolare ; come the 
K.'ng, i l Re ; le Prince , i l Principe: laddo-
ve nella qualita di Re , e di Principe , gli 
Ar r i eo l i of, e de , non additano niente di 
pre cifo, e pero fono chiamati indefiniti. Ve
di INDEFINITI . 

D E F I N I T O R E , termine ufato in diverfi 
Ordini religiofi, per un aífeffore, o configlie-
l e d1 un Genérale , o d'un Superiore, in certi 
snonafterj. Vedi GENÉRALE . 

Ne' piíi dégli Ordini religiofi , i l Definitore 
prende i l fuo luego dopo i l Superiore del 
Convento , in cui fcggiorna 5 quand 'é nel 
Convenio íleífo ; ma fuori del Convento , 
i l luogo dei Dcfinitore é avanti i l fuo Su
periore . 

I Definitcri fono parimente foggetti, nel 
Convento in cui rifiedono , al Superiore 
imraediato del Convenio , quanto alie cofe 
che cencernono la monaflica difciplina j ma 
in niun'aiíra cofa, 

D E F I N I Z I O N E , nella Lógica, é una 
cnumerazione delle idee femplici capitali , 
delle quaii conüa urta idea compoí la ; affine 
<i¡ fpitgare , o determinare la fuá natura , e i l 
fuo carattere. Vedi IDEA . 

G l i Scolaftici danno moho iraperfette no-
í ion i deila Definizionc. Alcuni la diffinifeó-
no per la prima nozions , o concezione , 
che forge o naíce da una cofa, pereui ella 
vien diftinía da ogni altra, e da cui tú l l e le 
altre cofe che concepiam di eífa , fono de-
dotte . Ma la piu ufuale Definhiom ne é 
queña 5 oratio expl i caris quid res efi , un ái-
ícorfo che fpiega cib che una cola é ; vale 
a diré , come da alcuni maggíormente fi 
fpiega j u n difeorfo ch'cfpooe quegli a t i r i -
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bud 5 i quall circonferivono, edeíerminane 
la natura d'una cofa . Iraperocché , explana
re, difpiegare, dichiarare, non é altro che 
proporre le parís feparatamente , ed efpref-
fameníe , che prima erano propoñe congiun-
taraente ed implicitamente ; cosí che ogni 
fpiegazione fi riferiiee a un qualche tutto. 

D i qua , fecondo le diverfe fpezie di par
tí in una cofa ; cioé partí fifiche, partí me-
tafifiche , &c . nafeono altrettante diverfe 
fpezie di Definizioni della cofa medefima 5 
cosí r Y uorao é de finito un anímale , che 
confia d' anima e di corpo 5 ovvero, un animal 
ragionevole, &c. 

Le definizioni fono di due fpezie ; P une 
Nominali, o del Neme ; i 'altre Reali , o , 
della Cafa. 

DEFIMZIONE del'Nome, o DEFINIZIONE 
Nomínale, é quella che difpiega i l fenfo , o 
la fignificazione appropriata ad una vocc : 
o , come Wolfio piu aecuratamente la confi-
dera , un' enumeraz/one di eerte note , o ca-
rat ter i , baílevole per diftinguere la cofa de-
finita da qualunque alera cofa ; per cosí la-
feiare fuor di dubitazione, qual fia i l foggetíOj 
intefo o dinotato dal nome. 

Tale é la definizione d'un quadrato, quan-
do diciamo ch' egli é una figura quadrilatera r 
equilátera , rettangolare. 

Per definizione del Neme, s intende o una 
dichiarazione delle idee, e de' caratteri ap-
propriati alia voce nell' ufo comune del lia-
guaggio, o delle peculiar! idee, &c. che ií 
diciíore giudica a propofito di dinotare con 
quella voce ; cioé del fenfo fpcziale in cui 
egli fi prefige di fervirfene, nel fuo futuro 
diícorfo . Imoerocché é da oífervare , chela 
fignificazione di una voce dipende intiera-
racnte dalla noílra voloota ; e noi poífia-
mo affiggere qual idea ci place ad un fuo-
no , che non fígnifica egli íleíi'o nieoíe 
afíatto. 

La Definizione del nome adunque, nel fe
condo fenfo , é meramente arbitraria ; e 
non debbe mai cOere me (Ta in controvef-
fia ; lelamente con vien ricordarfi , che ci 
atteniamo inviolabihnente síla fignificazio
ne iüeíía . Laonde , una Definizione viene 
ad efi ere, o ad ufarfi , come una maíliraa in-
dubí ta ta , od evidente per fe íleffa; liccome 
accade molto fpeíío , e particoiarmenre fra' 
Georaetri, che, piu di chiunque altro , fann* 
ufo di tali Definizioni. 

Mon 
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Non fi vuol giaintendere, che dopo aver 

¿efinita cosí o cosí una cofa, noavl íia nul-
la d' aífiflTo nella noflra idea al termine de-
finito , che non fi debba alia cofa íieffa ac-
cordare: cosí , fe uno dtfinijfe i l calore ef-
fere una quaJit^i in cerci corpi , fimile a 
quella che noi fentiamo all'applicazione del 
faoco, o de' corpi caldi ; niuno trovcrebbc 
che opporre alh Definizione i per quanto al
meno ella efprime quello che per la parola 
•.calore egli intende; ra a cib non tog!ie3 che 
poffiam negare, eltervi nel corpo che ci r i -
fealda, cofa fimile a que! che fentiamo in. noi 
fíeffi. 

DEFINIZIONE dellaCofa^ ODEFINIZIONE 
Realc, épropriamente un'enumerazione de' 
principali attribuíi di ana cofa, aü ' uopod i 
tramandare a l t ru i , o di efplicare la fuá na
tura . 

Cosí , un circolo fi definlfce una figura , 
la cui circonferenza é per tutto equidiíUn-
íe dal fuo centro. 

Wolfio defieifee una Definizione reate per 
una nozione diftinta che difpiega la genefi 
d' una cofa, cioé la maniera onde la cofa é 
formata o fatta: tale équella d'un circolo , 
ond' ei dicefi eífere formato dal moto d' una 
linca retta attorno d'un punto íiífo. —Sul 
qual piede , cib che fu dianzi recato per 
efempio d' una definizione reale d' un circo
l o , a nullapiu fi riduce, che ad una defini
zione nominale. 

Quefla nozione d' una Definizione Reale é 
aífai rigorofa e giuña ; e porge una fuffi-
cientediftinzione ira la reale e la nominale. 
M a , abbenché ella abbia dal fuo canto gli 
avantaggj dell'analogia, deliadiftinzione, e 
della convenienza nulladimeno , eííendo 
anch' ella foltanto una Definizione ZVomínale .9 
cioé una Definizione del termine, Definizion 
Reale, dobbiam confiderarla in queño lume , 
cioé come un' idea arbitrariamente affifla a 
coteña parola , e cui J'autore fempredinota 
con quefta parola nei corfo del fuo Libro . 
Ma , infa t t i , ella non é i l fenfo , o l'accet-
tazione ufuaie del termine; i l che é moho 
meno conveniente e diflinto . Ed a quefta 
accettazione ufuaie o comune noi dobbiam 
qul principalmente aver riguardo. 

Le Definizioni fono d' ordinario divife in 
Mccurate) e inaecurate • le prime fan quello 
che noi rigorofamente chiamiamo una Defi-
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nizione \ le feconde fi didiaglion da n o i fot, 
to i l nome di Defcrizione . Vedi DESCÍU-
ZIONE , 

Deile partí enumérate ¡a una Definizione , 
aicune fono comuni ad altre cofe , oltre la 
cofa definitaj altre fono lepeculiari : le pr i 
me fono chiamate i l Genere ̂  Genus , o la 
Spezie i e le feconde, la Dijjerenza . —- Cosí 
nella prima definizione d' un Gircolo , per una 
figura la cui circonferenza é da per tut to 
equidiftante dal fuo centro: la parola F i ^ r * 
é la fpezie , come nome comune a tutte le 
altre figure, egualmente che al circolo; le 
altre parole fono la. Dififirenza i comequellc 
che fpecificano , o diílinguono i l circolo d i 
qualunque aítra figura . Vedi GENERE , c 
D l F F E R E N Z A . 

E di qua pub aver avuta rorigine quel-
la regola , o precetto del P. de Colonia „ 
per fare una Definizione. Préndete , dic'egli s 
una qualche cofa che fia comune con al
tre cofe alia cofa definirá, ed aggiungetevi 
non so che altro che fia proprio o peculiar 
della cofa; ed averete una Definizione . Co
sí e. gr. la Retorica é definita i ' arte di par
lar bene; imperocché, i 'eííer ella un 'a r te , 
é comune ad eíía con diverfe altre cofe ; ma 
1' effer 1'arte di parlar bene, é peculiare a lei 
fola. 

V i fono tre rególe comuni d' una buona 
Definizione. 1°. Che ella fia chiara, epií i 
faciie ed o w i a , che la cofa definita. 2o. Che 
fia univerfale o adequata alia cofa definita , 
cioé che convenga a tutte le cofe contenute 
nella fpezie definita. In terzo luogo , che fia 
propria o peculiare della cofa definita . 

I due difetti ordinarj áclh Definizioni, fo
no non convenire a tutta la cofa , o alia 
fola cofa definita, negué omni, negué /o//," 
lo che pur troppo é ordinario , e accade 
fpeffiííimo anche ai migliori e piu aecurati 
Á u t o r i . 

Oíferva Bacone di Verulamio, che leD<?-
finizioni d' Arifloteie generalmente fono mol
i ó fimili a queila , con cui talun definifee 
1' uomo per un animale che ara o ¡avora 
la térra . Ne il fuo maefiro Plaíone é quan
to a cib fuor d'ogni cenfura . Celebre é i l 
mot to , che per quefto contó contro lui fí fca-
gl ia . Avea Platone, per quanto pare, definito 
1' uomo 5 animal bipes & implume ; per la 
che Diogene i l Ciaico , gran derifore de-
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gli Accademici, gittb un gallo fpogllato delle 
fue penne, e affatto nudo nel mczzo dclia 
fcuola diPlatone, efclamando : ' 'Ecco Tiso-
9, mo di Platonc. 

Debbefi oíTervare, che la Definizione non 
ha luogo per íutto : el!a non ha che fare, 
fe non colle idee compoüe ; non eífendo 
ella altro piü , che un'cnumerazione delle 
pnncipali idee femplici , delle quali elieno 
fon comporte. Le idee femplici non poíTo-
no efiere de finí te , perocché non ammetto-
no enumerazione . Colui che non sa che 
cofa íia cib che fi chiama calore, lo appare-
ra folamente dall'cfperienza, o da qualche 
parola finonima , o da qualche voce d'un al
tro Hnguaggio, o da una circonlocuzione^ 
con che una cofa é moflrata , raa non de
finí ta y come fe noi diceíTimo: "eg l i é una 
„ fenfazione che proviamo quando fediamo 
„ in faccia al Solé , o nel lume del Solé ; 
i i che non moftra niente della natura della 
cofa ; né colui i l quale non aveífe mai pro-
vaía la fenfazione , intenderebbe quel che 
C vorrebbe fargli intendere , niente piu di 
quel che un cicconato conofcerebbe che co
fa fia un colore, al dirfegli ch'egli é la fen
fazione che noi abbiamo quando guardiarno 
I ' erba nel prato. 

Aggiugner qui íl dee, che le noftre defi-
nixioni di fortanze , fono molto mancanti : 
e che degl' Individui non abbiamo Definí-
zioni alcune. — Le idee delle foílanze fo
no comporte delle varié idee femplici, con-
giuntamente impreífe quando fi fon prefenta-
t e ; e tuttoquello che far da noi fi pub per 
definirle, c íoltanto enumerare quellediver-
fe idee íenfibiü, come colore, denfita, mal-
leabilita, pefo , &c. C o s í , Toro é definito 
per i l tal peculiare colore , la tal gravita, 
&c. -— Puré i&li Definizí'oni poífon fveglia-
re un'idea chiara balievolmcnte di coteíta 
fo (tanza nella mente di uno che ha fepa-
ratamente ricevute , co' fu o i fenfi , tutte le 
idee i tmpl i c i , che fono nella compofizione 
della idea compkíía definirá i benché i ' i n t i 
ma natura ed eííenza della fortanza fia igno
t a ; e confeguentemente non poífa eífere Jf-
finita . Vedi SOSTANZA . 

Ne íiegue , che folamente i modi o gli 
attvibun polTono eífere difpicgati con quel 
che chiamafi propriamente Definizione. Ve
di MODO , &c. 

D E F 
La DEPINIZIONE, in Rettorica, vien de* 

finita da T u l i i o , per una breve cftmprenfi, 
va fpiegazion d' una cofa . 

Le Definizioni dell' Oratorc , molto diffe* 
rlfcono da quclle del Lógico e del Filofofo; 
queftc ultime definifeono la cofa ftrettamen-
te e fcccamentc per genus & dijjerentiam, 
e. gr. l'uorao é un animal ragionevole, &c. 

Gl i Oratori prendono un giro piü grande, 
e definifeono le cofe piü ornatamente, da i 
luoghi retrorici cosí : 1' uomo é un' opera 
maravigüofa di un Creatore Onnipotente; 
formato giufta la fuá propria immagine, do-
tato di ragione , e nato all ' immortalita -. 
Ma quefta definizione rettorica , in rigore, 
fi accofla piü alia natura d5 una deferizione, 
che ad una Definizione aecurata. 

Ve ne fono diverfe fpezie ; come i0 , (fuel
la tolta dalle parti , delle quali confía una 
cofa: cosí , 1' Oratoria é un' arte che confía 
d1 invenzione , di difpofizione , d' elocuzio-
ne , e di pronunziazione . 2O. Dagli eífet-
t i v^eome , i l peccato é la pefte dell' anima , 
W ftimolo o pungolo delia cofeienza , lo 
fcandalo della natura, la ruin» del mondo, 
Todio di Dio . In 30. luogo, Dalí'afferraa-
zione e dalla negazionc , come quando 
prima diciamo quello che una cofa non é , 
acciocché raeglio fi concepiíca quello ch'el
la é . Cosí Cicerone , coa definiré i l Confo-
lato, e mofírare che non coníifíe nell' in-
fegne, ne' l i t tor i , &c . ma nella virtü , 
prova che Pifone non era Confole. In 40 luo
go , Dagli aggiunti , come quando l'alchi-
mia é definita , un' arte iontana e fpoglia 
del buon fenfo, i l cui principio é 1'ingan-
no ; i lmezzo, fatica ; ed i l fine, mendicí-
ta . E finalmente, da ' í imi l i , e dalle meta-
fore ; come quando fi definifee la morte , ua 
falto nelle tenebre, &c . 

A quefí' ultima claííe d¡ Definizioni meta-
foriche , fono riducibili quelle cinque non 
ineleganti Definizioni d' un uomo , che noi 
qul foggiugneremo . I poeti fingono , che 
le feienze furono una volta radunate aífie-
me per comando di Minerva , aífin di for
mare una Definizione deli 'uomo: la prima, 
cioé la Lógica , \Q definí^ un breve entime-
ma ; la íua nafeita é l'antecedente; e la fuá 
morte i l confeguente . L ' Afíronomia lo 
defiru , una luna mutabile , che non dura 
mai nel medefimo fíato . La Geometria 

lo 
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fe , ana figura sferíca , che termi
na nel medefimo punto dove ell 'é comin-
ciata . Finalmente la Retíorica ¿&/m/ l'uomo , 
un' orazi^ne, i l cui efordio era la fuá nafci-

; ia naFra7.ione, i l turbamento ; e la pe-
rorazione , la morte ; le figure dell' orazione 
cíTenda í íbfprri, ie lagrime, o i'alíegrezza 
psgaior delle lagrime. 

D E F L A G R A Z I O N E , * in Chimica, é 
1'accendere , o metter fuoco ad un fale , 
ad un minerale , o ad alrra materia , me-
fchiata a tal fine c^n una fulfurea , ad ef-
fetto dt purificarla . — Siccome fafíi nel 
preparare i ' Etiope minerale , i l fal pruncl-
Jfe, &c. 

* Lavoce } formata dal Latino de, e fla
grare, arderé . 

DEFLESSIONE ( d«I verbo latino défie-
Bere , plegare , diílornare ) é i l rivoltare 
una cofa e deviaria dal fuo primo corfo, col 
mezzo di qualche avventizia od efterna ca-
gione. 

La parola é fpeíío applicata alia tenden-
xa d' un vafcello cfie devia dal fuo primo 
corfo , a cagion delle correnti &c . che lo 
divertifcono , o ío traggon fuori della fuá 
árttta íuada . 

DEFLESS TONE deraqgí di Luce , é una 
proprieta , che il Dottor Flook offervb nel 
ró-j- , e di cui recito un dettaglio davanti 
alia Societa Reale, i l di 18 Marzo del me
defimo anno. — E g l i d i c e , che ia trovb dif-
ferente e dalla rifleífione c dalla rifrazio-
ne; e che era fatta verfo la fuperfme del 
corpo opaco perptndicolarmente . Vedi RAG-
GIO e LUCE. 

(¿ueft'é i'ifleíTa proprieta, che il Cava-
lier Neuton chiama Infleffione . Vedi ÍN-
FLESSIONE . 

D E P L O R A R E , o DEPLORAZIONE , é'l'at-
to di violare una vergine , o di íorle la virgini-
t^. Vedi VIRGINITA' . 

La morte, od il matrimonio, fono le pene 
o compenfazioni decrétate dalla Legge CÍVÍ-
le in cafo di D e flor azi one . Mol t i anatomici 
vogliono che l 'hymen fia una real prova di 
virginrta, perfuati che dove quetla membrana 
non fi trova, la donzella fia ftata deflorata. 
Vedi HYMEN.. 

Gii amichi aveano tanto rifpeito per le 
vergini, che non le metteano amorte, fe 
prima non le avean h n t deflorare. Dicefi , 
che i nativi deHaCoíU di Malabar pagano i 
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foraflieri , acciocché vengano z Hefiorare le 
loro fpofe. 

Tra g l iScot i , e neüe partí fcttentrionaM 
d'Lnghüterra , era gia un privilegio de' Si
gnen del feudo, accordato loro dal Re Ewc-
no , che aveífero la coabitazione coüe ípofe 
de' lor valíaIIi nella prima notte . I I Re 
Malcolmo I I I . concederte a' vaífalh di ri--
fcattarfi da quefta fervitü ad un certo prezzo» 
ehiamato Manheta , che confifleva in un 
certo numero di vacche. Buchanano dice, 
che fu rifeattato con mezza marca d'argemo . 
I I medefimo coflume cbbe luogo nel paefe di 
Galles, nella Fiandra, nella Frifia , ed in al-
cune parti della Germania. Vedi MAPXHE-
TA., e CULLI AGE . 

Secondo la confuetudine d'Anjou , e Mat" 
ne, una giovanetta dopo vinticinqu'anni d* 
eta , pub iaki&rñ ideflorare, fenza che i l pa* 
dre percib poífa discredafla. 

Du Cange cita un decreto o fentenza , 
del di 19 di Mar /o , ottenuta dagli abitatori 
d'Abbeville contro i l Vefcovo d'Amiens , 
di poter prender dinaro per difpenfarfi da ua 
precetto ch'egli avea fatto, di non permet-
tere che per le tre prime notti aveíTero in lor 
baila i ! pulcellaggio del'le loro fpofe ; tal pre
cetto fendo fondato fopra un Canone del 
I V . Concilio Cartagincfe , che ordina la flef-
fa cofa , per riverenza alia bcnedizione nuz-
ziale. 

©EFLUSSIONE-* , o Flujp.one, é i l ca
de re , o feorrere di qualche umore verfo 
qualche parte del corpo, come del reuma 
fopra la trachea, e 1' esófago in un catar
ro . Vedi FLUSSIONE, UMORE , &c. 

* L a parola e formata dal Latino de* 
fluo, [correr giü , cadendo gli umori /o-
pra qualche parte 3 dove infierne rae-
colgonfi. 

^ Le dcjiujjioni fopra i pal moni fono di pe» 
ricolofa coufeguenza . Vedi CATARRP 
e FTJSI . 

Le defiuffitim fugli occhi generano debo-
lezza di viíia-, e bene Ipeíío escita. Vedi 
OcC H i O , 

D E F O R C E M E N T , nella legge , é i m 
uíurpo, che confiíte neitrattenere per íorza, 
o fottrarre il íuo vero proprietario , t eñe , o 
•poiíeífioni. Vedi F o R Z A . 

DEFORCEOR , o Defoniam , uno che 
fcaccia un altro dalle fue terre , o poffeífioni , 
con la mera forza . 
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I I Deforceor é diverfo da! Diffeífor , in que-

flo , ehe fi pub fpoíTeíTar ( dijjeife) uno fenza 
fona : e che un uorao pub rccar violcnza 
(deforce) ad un a l t r o , i l quale uon é flato 
m a i nel poffeíTo; come quando diverfe per-
fone hanno un d i r i t t o ad alcune t e r re , co
me eredi c o m u n i ; cd eífendovi entrato uno 
i l p r i m o , ne den lungi per forza g l i a l t r i . 
V e d i DISSEISOR. 

Dejorceor difFerifce ancora da Intruder ¥ 
intrufore , in quanto che un uomo d i v e n í a 
in trufare col folo ingreffo oí l i le , od ingiu-
r io fo n e ü e terre vuote di un poíTeíTore; lad-
dove i l Deforceor t ien fuor i e lontano i l le-
g i í t i m o erede. Vedi INTRÜSIONE. 

D E F O R M I T A v , u ^ i d e a fpiacevole, mo
l e ñ a , o dolorofa, eccitata nella men te , i n 
occafione d i qualche oggetto che é pnvo d i 
quella u n i f o r m u a , c h ' é nece í ía r ia per cofti-
t u i r la bellezza . Vedi BEÍ LF.ZZA . 

Eü' é una ricerca di qualche dilicatezza 
ed i rnnortanza, fe fi dia realmente una de-
formit 'á a¡folma ? La noftra percezione delie 
idee di bellezza e di armonia é a buona equita 
riputata per un peculiar fent imcnto \ per la 
fuá affinita cogli a l t r i fenfi in q u c ü o , che i l 
piactre non na (ce da veruna cognizione di 
p r i n c i p j , d i p roporz ion i , di c a u í e , di u í i , 
& c . ma coglie e ferifce a prima v i l l a ; fie-
come anco in quer to , che le idee di beijcz-
z a , come le altre idee f e n f i b i l i , ci fono ne-
cefl'ariamente , e immediatamente dilettofe 
e p i acen t i . VediSENSQ. •— M a ficcome g l i 
a l t r i fenfi , che ci danno piacerc, ci recan 
anche dolore \ quefto fenfo pur della bel-
lezza ci rende tvX\ per avventura rrioledi e 
nojof i alcuíi i pgge t í i , e ce li fa egli un oc-
cafion di du^ i re . 

Che rr>1 t i cgget t i non disno piacere al 
noftro f n f o , é chiaro e ovv io a chiccbeífia j 
m o l t i fon c e r í a m e n t e vuot i di bellezzc: ma 
p u r é , dice un moderno ingegnofo autore , 
n o n v i ha forma a lcuna , che paja neceífa-
r iamente disgradevole e ingioconda di per 
f e f t e í f a , qualor non temiamo da leí altro ma-
le , e non la paragoniamo con niente di m i -
gl iore delia fuá fpeiic . M o l t i oggetti fono 
naturalmente fpiacevoli e disgufíofi a' noftri 
fenfi e í icrni , non men c h ' a l t r i fono dilet-
tof i e grati ; come o d o r i , g u f t i , ed alcuni 
feparati o d i f t i n t i f u o n i : ma quanto al no
ftro f en í imen to della bellexza , m u ñ a com-
pofizione d 'ogget t i , i qual i non diano idee 

DEF 
femplici difpiacevoli , pare poOdvamentc 
fpiacevole, o molefta e dolorofa di per s é , 
fe non abbiam mai o í í e rva t a cofa a l í r a m i -
gliore deila fteífa fpezie. 

La deformith adunque , é folamente 1'af-
fenza della bcllezza, o una deficienza nel
la b e i k z z a , che in que í la od in quella fpezie 
noi c i a fpe t t iamo: cos í , la cattiva mufica 
piace a* r u ü i c i , che non ne hanno mai fen-
t i t a una mig i io re ; ed i l piíi dil icato orec-
chio non é offeío dal fuonare d1 un i f t ru -
mento , fe non fia troppo tediofo , qualor 
i n elfo non fi afpetta armonia : e p u r é la 
piu lieve d i í fonanza oíFender^ nel mezzo d5 
una compof íz iooe muficale , i n cui s'afpctta 
armonia . U n rozzo mucchio d i pietre non 
é punto offenfivo ad u n o , i l quale fi disgu-
ñ e r a delP irregolanca nell ' architettura , do-
ve afpetroíTi , o fi prerefe bellezza. E fe v i 
foíTe (lata una fpezie o idea della forma che 
ora denominiamo brutta , o deforme, e non 
avc í ímio mai veduta o afpeí ta ta bellezza mag-
giore , non ne aremmo ricevuto d i s g u ü o . 
A b b e n c h é i l piacere non farebbe flato cosí 
grande i n cotefla f o r m a , come in quelle che 
adeífo ammir i amo . I ¡ noftro fentimento del
la bellezza pare d e í l i n a t o a darci pofitivo 
piacere , ma non pofi t ivo dolore , o disgu-
fto, piu di quel che ne nafca o proceda daii ' 
inganno o frodamento della noftra eípet-
taz ione. 

V i fono per veri ta mol te facce, le quali 
a pr ima vifta fon atte nate ad eccitare dis-
amore o disapprovazione . M a cib non na-
fce generalmente da qualche pofitiva defyf* 
rnith che di per fe fteífa fia pofitiv&mt-nte 
piacevole , ma o dalla privazione della fpe-
rata bellezza, o dal portar feco alcuni na-
tural i ind iz ; di moralmente cattive difpofi-
z ion i , che t u t t i noi fiam capaci di diícer-
nere nel contegno , n e ü ' a r i a , e ne 'ge f l i . 
Che quefto non fia c a u í a t o da una forma 
pofitivamente disguftofa, appar di qua ma
ní fe lio , che fe dopo lungo conver ía re r i -
manghiam ficun di trovar dolcezza di tempe
ramento , umanita , e affabilita di trat to , 
con tu t to che la forma corpórea continui , 
ella non ci rechera disgufto . V i c n eccita-
to orrore da alcuni o g g e t t i , ch' t mero ef-
fetto di t imore per noi medefi ra i , o di com-
paflione verfo d' a l t r i , qualor o la rag'one, 
o qualche capricciofa a í fociazione d'idee ci 
fa temer pericolo , e non gia c fíe tro di 
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qualche cofa che fía nella forma fieíTa. Im-
pevocché troviamo j che moltiífimi di que-
gli oggetti che üa prima eccitano orrore , 
quando refpenenza o la ragione hanmof íb 
i l timore , diventan bene fpcífo occafion di 
placeré , come nclle beítie rapad , ia un mar 
tempeftofo, in un dirupo o precipizio, in una 
oícura ombrofa valle &c . 

Querta aíTociazione d'ideé fa moit i ogget
t i bclli e gradevoli. La bellezza degli albe-
r i , le loro frefcbe ombre, e ia loro oppor-
tunita a nafconderci e renderci inoíTervati, 
han fatto i boíchctti e le felve diveníare 1' 
ufato rit iro di coloro che amano la folitu-
dine , fpezialmente de religiufi, dc'pennerofi , 
de'malinconici, cdsgli amanti: e non veg-
giarn noi in fatto, che abbiam cusí fattamente 
eongiunte le idee di tah difpofiziom d'animo , 
con coteíli oggctii efterni, che eileno fem-
pre ci fi apprefcntano in un con effi ? e fecon-
do che gli abiti o le paffioni frénate, o lu-
fingate, per effi ci dan placeré o dulore r la 
lor nmembranza é g i o c a n d a , openofa. La 
luce cupa nelle fabbriche Gotiche, ha avu-
ta un'aííociazioue d'una moito íiraniera idea , 
che Mi l ton efprime col fuo epíteto , a dim 
reltgious light ^ di lume fofeo e religiofo . Nel
la ftefla maniera , i l cafuale accoppiamento 
d'idee ci cía disgufto, dove non v'é niente di 
turpe o dis¿radevole , nella forma o neli'og-
getto üeíío . E queda in fatti é la cagione 
della maggior parte deile noílre fantaítiche 
avverfioni alie figure di diverfi animali , 
&c . Cosí i ferpenti di tutte le fpezie , e 
molrí tnfet t i , realmente affai be l l i , fon guar-
dati con avverfione da mo!ti uornini , che 
hanno 8(Tociate con effi alcune idee acciden-
tali . V : d i Assocr n Z l O N E delle Idee . 
t D E F T A R DAR % o Defterdar , i l tefo-

siere deü 'en t ra t t deli' Impero Turco . Vedi 
TESORIERE. 

* L a parola ¿ cempofla ^ da ^nSldefter, 
mme turehefeo , che [lenifica libro , re-
gijho, memoria &c. cu/ Meninski diñ* 
va dal Greco frupSíprn- , la pelle o perga-
mena su caí anticamente ferivevafi . L a 
feconda párela , onde 2 compojio Dcftar-
dar, e , voce Turchefca e Perfiana, 
che figntfica cujiodire , o tenere ; q. d. 
cufiode de librt del diñara ricevuto e 
fpefo . 

. Meninski lo chiama Supremus The/aura-
ntés- y gran Tefonere, e Prefes Carntray pre-
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íidente all 'erarlo: Caftello lo fa i l cuftode, 
e rcgiílratore de' l ibri delle ricevute, o de' pa-
gamenti. 

WDeftardar , o come lo chiama Vigenc-
r i o , 'úDephterderi ha i l carleo de'ruoli , c 
de ' comí dellamilizia, e delle Finanze ; egli 
riceve tutte T éntrate del Gran Sigoore, pa
ga le fue truppe, e foppenfcc alie fpefe di 
tu t t i g l i aífari pubblici i oelche, i l fuouf i -
zio é d fferente da quello del Chaznadar , 
che é i l Teíbnere del Serraglio o della Corte , 
íiccome i l Deftardar lo é dello Stato. 

Ricaut mette un Deftardar ^ e lo chiama 
Tefterdar , in ogni Beglerbeglic o governo. 
Vigenerio ci afficura , che non ve n'ha fe 
non due , i 'uno per 1'Europa, e l'altro per 
T Alia j i l primo rifiede a Coftantinopoli , 
cd ha fotto di sé due Commiífarj genera-
l i , o deputati, uno per l'Ungheria, per la 
Traní i lvania , per laValachia, per la Croa-
zia , per la Servia, per la Bulgaria, per la 
Boffina, & c . L'altro per la Grecia e per la 
Morea , eon l? Ifole deü' Arcipelago . Cia-
feuno Ji queíH ha fotto di sé aitrettanti fot-
to-commiííarj r o agenti , quanti vi fono 
Sangiacati nella fuá Provincia; i quai fotto-
commiífarj hanno aitrettanti ferivani, quan
t i vi fon Sabbaffi nel lor Sangiacato , per 
tener contó de' Timariot i ne' loro dif tret t i . 
1\Defterdar d'AGa ha due deputati generali . 
Tuno per i 'Anatolia, l 'altro per la Soria > 
per l1 Arabia, e per 1' Egit to; che pur han-
no i loro fub-agenti , ferivani , &c . come, 
quelli d' Europa, 

D E G E N E R A Z I O N E , l'atto di venir rae-
no ^ o declinare da una ípezie, da uno ftatt», 
o condizione piu perfetta, o pregevole, ad 
una che lo é meno, 

F gran controverfia tra i Naturalifti , fe 
gli animali, le piante , & c , fíeno eapaci 
o n5 , di degenerare in altre fpezie? L'affer-
mativa vien da parecchi foíienuta , ed incal-
zata come una forte obbiezione centro i l 
c o n t e n d í della pianta nel femé , e «ontro 
la dottrtna della gencrazione che lo fuppone, 

Fortun. Liceto y Lib. I V . deSpont. vivent* 
crt. efpreffamcnte contende e vuole, che le 
forme degü animali degenerano in altre piíi 
imperfette : cosí , dic 'egl i , 1'anima d'un v i -
tello, dopo la fuá morte , degenera nelle ani
me de'vermi , delle pecchie &c. che forgo-
no dal di luí caréame; ma gli altn Scolaftici 
fi ridono di tale nozione. 
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A l t n teffgono, che nellá mcd'efima rdi-

le l ia vi , íono diveríe forme ; e che la De-
generazicne non é altro che gittar via una 
forma , t mettcrne fuera un' a!ira ch' era la
tente : ma é impoííibÜe , che la forma d'un 
•verme, e queüa d'un vitelio , foííero attual-
ments eftíleriti aílkme ncl mcdeíimo pezzo di 
auateria , Vedi FORMA.. 

Al t r i vogliono , che la Dcgcnera-zione ab-
bia fol luogo ne'vegetabili , e la defimíco-
jno , i l cambiamento di una pianta d'una ípe-
zie in qu-t-Ha di un' altra fpezie piü« vile . 
Cosí il fórmente , dicono j áegenera in loglio j 
] ' orzo in vena ; rocy.rao in íerpillo ^ i l fáfp» 
ferio in menta j , iLcavolo in rapa , &.c. 

La plántula*) o fia lo ftamen od embricne 
¿el futuro vegetabfle , voghon che efifta nel 
íeme j . cusí che per produrre un tal p'eíi'o 
((plexus) od organismo , richiedefi una ma
teria si e: si preparata : ed aggiuogono che 
la materia nel terreno dove i l leme. é alluo-
gato, trovandofi tale , che a produrre i l det? 
topieíío fia inetta, ei deve neceííariamente 
eambiaríi in. un- altro .. di natura dívería da 
<juella.del femé nchie í to , benché fimile in 
alcuni. conti , ed affine ad eíTo: cosí i l la-
glío ed i l formento, in molti conti , s'ao 
«ordano : tosí puré i l íetpillo eroc:mo5-&c. 
TuttavoJta conveogono , .che neiia. radice 
pon v' é degenerazicns-ma lolamente nel 
femé ; a cagion che la radice gia fuppone ua.' 
organizzazione perfetía. . 

Ma i noflri piü recenti e raigliori Natür 
ralifti mantengono eflfere una chiraera una 
«ale degmeraziom, o írasmutazione ; non gik 
che non concedano , che. una pianta , coll' 
eífere írappiantata.iníuo terreno inetto , o ad 
un altroS'oie , poífa tralignare , c depravarfi 4 
si che una rofa Ollandcfe di cento fogüe, 
pub folameote produrre un'altra rofa che mol
ió da effa decada nel numero delle foglie , 
mell' odore , , nel ca lore .&c. Una fimile de? 
pravazione é poffibile , . e ípeífe fiate accade ; 
ma una trasformazione fpecifica fembra efor-
bitare dal poter deüa natura ; una nuova 
forma fapponendo fempre. una nuova Gene-
razione 1 che di- bel nuevo fuppons una cor-
ruziooe delia. prima fp.ezie..-Vedi TRASMU-
T A Z i O N E 5.,e,SE.ME . .. 

- D E G L U T I Z I O N E n-ella Medicina , 
^ T alto, d' inghioMire i l cibo Vedi 
C 1 B o . . 

h% d e g l u ü ú o m . fi. compie^.ia pflmo luo? 
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go , eoí rocTTo della lingut , cha fp'Igsc 
1'alimento nell'efolago , o nella gola •, e ap-
preíío mercé la CGni raz ione . díllo sfinters, 
e delle fibse carnofe de! medefimo eíofago ,. 
che con mmorarne Tapcrtura protrudono i 
contenuti verfo al!' ingiü nello fio maco . 
Vedi E S Ó F A G O , LARINGE, DIGESTIO-
N E , &C. 

La deglmizions fuccede aüa majlicazime ^ 
ed é feguita da l l a concoziom. Vedi M ASTJ-
GAZÍONE , e CONSOZÍONE-. 

D E G R A D A T O , nel!'Araldlca. — Una 
Cro<r<? DEGR ADATA , é una Groce fegnata., 
o divifa in gradint a ciafeuna ef l remi tkfce-
mando fecondo che aícendono verfo il mez-
zo od il centro:, da i Erancefi cib ehiamaíi 
Peronné1. Vedi CÍIOCE. 

D E G R A O A Z I 0 N E , ne noñri Libri Le. 
gali hxhn\XiZ,i2iDisgradatíon ¡ tDepofizione.;-
ella é Tatto di privare ,. o fpegliate una per̂  
fon a per ferapre. della fuá dignita-, o del 
grado d'onore ^e levarle il titolo , le U» 
íegne , ed 1 privilegj d' eifo Vedi D E -
POSIZIONE . 

Le Degradazioni tí nn Fari , di-UnSaceív 
dote , d' un Cavaliere , d'un gentiluomo , d i 
ua miniñro., &c, . fi cempione con diverfe-
c-erimonie . Quelia che anticamente fi prati-
cava nel J^M^KS:una perfona dalla fuá na* 
bilta , é moho curiofa , e merita di efíere 
qui riferita, fecondo Geüoí , e. la Colora^ 
hiere . Ella fu praticata al tempe di Eran' 
ceíco I . fopra i l Capitano Fange!, che avea 
vigliaccamente ceduto Fontarabia , di cui egli 
era Governatore i 

In cotefta occafione , venti o trenta C i -
vaüeri irreprenfibili , e fenza taccia yeru?-
na, f m o n o infierne raccolti: davanti ai quar 
lf i l gentiluomo fu aecufate di tradimen« 
t e , e di violazione della fede , da-un Re 
deii' armi. Due palchi furono eretti , l 'uno 
per l i Giudici ^ .per: l i a^aldi, e per l i accu« 
fatori e 1' altro per i ! coipevole cavalie
re , i l quale. era arraato di tulto punto 
ed 11 fuo feudo piantato fopra un palo d i -
nanzi a lui , rovefeiato colla punta i n su. 
Da una parte aífitlevano dodici preti , 
fopravveíle bianche , che cantavano le v i -
gilie de'merti . A l fine d1. ogni Salmo fa-
cevano una. paufa, durante laquee gli ufi» 
7,iaíi armati fpogliavano il coodannato ci 
qualchc pezzo d'arraatura , corainciando 
dalf slmetto, e procedendo c o s í , finché fu 
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dífarmato affatto: compiuto ciS1, íuprtíro 
i l fuo feudo in tre pezzi con un martello. 
Quindi Ü Re ddi 'armi rovefeib un bacsno 

acqua caída fopra la feíU del reo ; ed i 
giudici, indoflate vefti di' cerruccio, fi por-
íarono alia Chsefa . Cío fatto i l Degrada-
tó> fu levato da! palco , con una corda le
gara fotto le afcelle , collocato fopra una 
bara , e coperto di abito da morro , can
tando il prete aleune delle preghiere per 
l i defonti ; ed ailora finalmente fu con fe-
gnato al giudiee civile ed all' efecutore 
della giullizia. 

Ecco un efempio piü domeftico: I I Cav. 
Andrea Harcla, Conté di Carlislc , eííeo-
do aecufato e convinto di prodizione ( r8. 
Eduar. IT. Coram rege ) dopo che la (en-
tenza fu proffenta ton tro di lui , gli fu 
fpezzat-a ful capo la fuá- fpada , ed i fuoi 
fperoni taglfati dalle ca'ca^na : i l giudiee 
Antonio Lucy, diccndogli frattanto " An-

drea, í-u non fei psü cavaliere , m i un 
„ briccone . Per lo Stat. 13. Caroli I L 
Guglielmo , Lord Monfon , i l Car. Ar r i -
§ 0 Mildtnay , ed a l t r i , furono degradati da 
tutti i titoli d' onore, dalle diga; th , e pre-
miaenze , e lor fu proibiro di portare od 
ufare il titolo di Lord , "di Cavaliere), di 
eíquirc, o gcntiluomo , n¿ cotta d1 arme , 
mai piu in avvenire. 

Quanto agh Ecdefiaílici , abbiamo un 
efempio- di D^gradavione avanti la condanna 
alia morte v neli1 V I H . Secólo in Coíianíi-
nopoli . Ció fu nella perfona del Patriarca 
Coí iant ino , che CoíUntino Coprommo fe-
ce. efeguire , e metterc a morte . Fa egli 
fatto faiire su V A-mbone ; i i Patriarca N-¡-
ceta mandb alcuni de5 fuoi Vefcovi a fpo-
gliarlo de! pallio, e lo anatematizzb : quin
di lo fece andaré fuori della Ghiefa ali ' in-
dietro. 

Ma noi abbiamo un piu frefeo efempio 
nella noftra propria Stona : quando Cran-
snero, Arcivelcovo di Canterbury , . f u de
grádalo per ordine dclla-Regina Maria , lo 
veftirono cogii abiti Epifcopali , fatti folo 
¿i canavaccio; gli pofero la mitra ful ca-
P0» ed i l paftorale in mano : ed in queíl' 
addobbo lo moítrarono al popólo . Cib fat-
£ 0 ^ lo fpogliarono parte per parte delle fue 

^ I n cggi, non fi oííerva tanto la Ccrimo-
n!a ^s^a Degradaziom., in occafioae di met* 
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t>erc a morts un qualche Sacerdote colpevo-^ 
le ; a caufa delle dilazioni e delle diíficolta 
che cagiuoerebbe , I I Papa Bonifacio pro-
nunzio, che fei Vefcovi erano neceífarj per 
Degradare un prete ; ma la difficolta di ra-
dunare tanti Vefcovi,- refe i l gaíligo per \& 
piíi impraticabile. 

Apprelfo noi , un prete , dopo eíTere fia-
to confegnato al fuo ordinario, fe non pub 
purgarfi dal delitfo appoíiogli , la fuá túni
ca , ed a!tre vefii gli fono gittate fopra le 
orecchie dal voigare carnefice, conche egli 
é dichiarato fpogüo de'fuoi ordini . 

Tuttavia- é decifo che la Degradazione 
non fcanceila i l carattere Sacerdotale , 

La Degradazione par che foiamente diífe-
rifea daila depofizione in poche cerimonie 
ig-nomtniofe j che i l cofiume vi ha aggiun-
te . Percib neli'afFare di Arnoul , Arcivefco-
vo di Rheims , fentenziato nel Concilio di 
Orleans, nel 99.1. fu delibento, qual forma-
fi doveffe feguire neila depofizione, fe quel-
la de'Canoni, cioé la feraplice depofizione;. 
o quella de! coftume, cioé h Degradazione .• 
E fu dichiarato , ch' egli ce de líe l ' anelio 
i l pafiorale, ed il pallio; ma che le fue ve-
ñi- non gli foffero rtrappate . 

In fa t t i , i Canoni preícrivono niente pik' 
che la mera letíura della fentenza . I I re--
ño adunque che vi é fiato aggiunto per con" 
fuetudine; cioé lo fpogliare degli ornamen-
t i , lo fquarciarne gli. abiti Pontificali, pro-
priamente coüituifce Degradazione . 

DEGRADAZIONE , nella Pittura , é quello' 
che con altri termini diciamo impicciolirc 
v>ia v i a , ofeurare, e confondere l'apparen-
za degli oggetti Ion tan i in un paefaggio,- di 
maniera che ivi ( nel quadro ) appaiano, co
me comparirebbono all'occhio pofto iti quel
la difianza da eífi oggetti « Vedi PROSPETÍ--
TIVA .. 

D E Í C I D A , termine foiamente ufato: 
nel parlare della condanna e dell'efecuzione' 
del Sai vatore del mondo, per ordine di Pon-
úo Pilato , e trama degli Ebrci ; lo che fa-
un orribile deicidio . Vedi CRISTO, 

Gli Ebrei ,. oííerva un Autore ingegnofo s-
che non furono mai piu lontani dall' idola
t r í a c h e al prefente; né piíi inviolabilmea^ 
te attaccati alia legge di Moisé , di quel; 
che lo fon ora : donde mai per tanto quel
la focoma di raali e di feiagure, fotto delle; 
quali gemono g'a per Unt i fecol i íc iagur&i 
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c malí incompanbi¡mente raaggiort e p\h 
durevali , di quanti altri gaftighi abb^a Dio 
adoperati anticamente per vendicare le loro 
odiufe idolatrit í Donde ponno mai nafcere > 
íe non fe dal deicidio, cui hanno commeífo 
nella períbna di Gtsu Cní lo l Vedi CROCE . 

D E í E Z I O N E , nella Medicina propria-
meníe fignifica 1' atto di mandar fuori , od 
evacuare gli eferementi , mediante i l moto 
perilla'tico delle badella. 

Ncl qual feoío , ¡1 termine Dejezione i 
accoíia a quello d' eferezione „ Vedi ESCRE-
ZIONE. 

DEJEZTONE é parimenti, e piu d^ordina-
TÍO, voce appikata agli eferementi fteffi , 
cosí evaeuati; nel qual fenfo vien a diré 1' 
ifteíTo, che la parola fegetta , o fecefíb. Ve
di SECESSO ed ESCREMENTO . 

Le Dejezioni vifcide , glutinofe , o , co
me a.Icuni le chiamano, unguinee, frequen-
t i ne' mal i fcorbuíici , indicano una co!U-
quazione de'íolidi del corpo. Vedi COLLÍ-
QUAZIGNE . 

^DEJEZIONE, in AQrologia , fi applica ai 
Fianeti , quando fono nel loro decrcmento, 
cioé quando harnio perduto la loro forza od 
influenza , a cagione dello ftare in oppoíi-
zione ad alcimi altri r che l i repriraono , o 
che ne contraüano Tazione. Ovvero fi ado
pera , quando un pianeta é in un fegno op-
pofto a quelio , nel quale egli ha il fuo maf-
ñmo efFetto, o influífo , che chiamafi in efaí-
Mzione. Cosí , i l fegno d' Ariete eífendo 1' 
cfaltazione del Solé , la fuá dejeztone é i l 
fegno di Libra-. Tedi ESALTAZIONE . 

D E I F I C A Z I O N E , nella. Teología Pa
gana, é Tat to , o la cerimonia di Deificare 
i loro Imperatori , cioé di collocarli tra gli 
©ei , e di decretare che fien refi loro gli 
©nori d iv in i . Vedi Dro , t CONSECR AZÍONE . 

La Deificazione é lo íleííb che V Jífoíheo-
fi - Vedi A PÓTEOS r . 

D E Í N C L I N A N T I orologl folari , fono 
guelli che edeclinano, e inclinano, o re-
clinano ad uno. fteíío tem-po. Vedi ORÓLO-
©Io SOLARE .. 

Supponete, per eferapio , che un piano 
íagli i l primo circolo vertkaie ad un ango-
lo di 30 gradi; ed il piano orizontaie , foc-
to un, angolo di 24 gradi, l'elevazione del 
polo fendo 52 gradi; un o rol og i o difegnato 
su q.uefto piano , é ch i a mato Dtinclinante. 
Vedi DECLINANTE * 

D E I 
D E I P A R A > 0C-3TOX3í „ Vedi MADRE $ 

D 1 o o 
D E I S M O , ladottr ina, o credenza di co

loro , che tengono 1' efiftenza di D i o , per 
tutta intera la lor religione . Vedi D E I -
S T I « 

DE1STI , una feí ta, o claffe di gente % 
nota anche fotto la denominazione di Libeñ-
penfantt , i l cui di i l int ivo carattere fi é , 
non profeíTare alcuna forma particolare, o 
íiíleraa di religione, ma folamente ricono-
fcere Tefiftenza di D i o , fenza prcftargli al-
cun efterno culto, o fervigio. Vedi R E L I 
GIONE . 

I Deijii teng -no, che confiderata la moí-
liplicita delle religioni, i l gran numero d i 
pretcnüoni alia nvelazione, e gii argomen-
t i precarj che per lo piü s'adducono in pro-
va di e í la ; loctíma e pía ficura lirada fi é , 
r i torna re alia femplicita deila natura, ed al
ia credenza di un D i o , che é la fola venta 
accordata da tuíte le Nazioni - Vedi Dio*,, 
€ R l VELA.ZIONE. 

Si lagnano, che la liberík di penfare, e 
di ragionare, fia oppreífa fot to U groga dei
la Relií jone ; e che le menti degh upmini 
fono foverchiate o tiranneggiate dalla necef-
fíta impoüa loro di credere rniíitr,i inconce-
pibili ; e foftengono , che non fi dee eiigere 
che uno acconlenta o creda , fe non fe a 
quelle cofe, che la fuá ragione thiaramente 
concepifee. Vedi MISTERO , e FEDE. 

L'appellazione DEÍSTA é piü particolar-
mente data a quelli che non fono in sutto 
fenza religione , ma rigettano ogni rivela-
zione come un impoñura od un giogo \ e 
non credono fe non quello che i l iume na-
turale lor difeuopre ^ come che vi é un Dio ^ 
una providenza , uno flato futuro , de' pre-
mj; e gaüighi de' buoni e de' malvagi; che 
D i o debb'eflere onorato ; e La fuá volonta^, 
per quanto ci fi pub far nota deve adem-
pirfi ; ma che ogni perfona ha da £ar que
llo alia fuá maniera prooria , e fecondo che 
gli fuggenfce la fuá cofeienza. 

Diccfi , che i l numero de'Deifll giornal-
mente vada crefeendo : in Inghilterra, una 
gran parte degli uomini da ti alie feienze, 
alia fpeculazione, ed alie lettere, fi preten
de, che v' inclinino : e lo (tefío fi oííerva 
in alcune delle confinanti Nazioni , dove la 
liberta di parlare, di ferivere e di peníare 
é tollerata e favorita. 

D E I -
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D E I T / V ? o Divimtci , appellazione co-

mune data da' Pocti agli D i i ed alie Dee 
sendli . Vedi D r o , &c. 

D E I V I R I L E * j termine nella Teología 
fcolaftica , che íigniíica non so che di di-
vjno ed umano ad un iftefíb tempo . Vedi 
T l I E A N D R f C O . 

* L a parola e compofla di Dsus j Dio y c 
virilis , da vir , uomo . 

D E L E G A T I , ccrte perfone Ddegate, o 
afíegnate per commiffione del Re íottoícrií-
ta , e fegnata col gran Sigillo, per poíer fe-
der Giudici in un'appellazione al Re nella 
Corte della Canceü t r i a , in tre cafi . 

i . D i una ftntenza data ¡n qualche caufa 
Ecckfiaílica dail'ArcivcTcovo, o dal íuo ufi-
aiale. 2, D'una fentenza data in una Cau
la Ecclefiaflica in luoghi efend » 3. D' una 
fentenza data nella Corte dell' Ammiraglio 
in dimande o L i t i c i v i l i , e di marina, per 
ordine deila Legge civi le . Vedi ECCLESIA-
STICO, C O R T E , &C. 

Corte di DELEGATI , é i l piü alto Tr ibu-
nale pcgli aífari civil i concernenti la Chie-
fa i per la giurisdizione de'quali fu provi
no 25. H.8. Che potra legitíimamente un 
foggctto, in cafo d't ífergh fottratta lagiu-
fíma nelle Corti Ecclefiaftiche , appellare 
al Sovrano nella fuá Corte di Cancel ler ía , 
donde vi en diretta una commiíTione fotto '1 
gran Sigillo a perfone particolari iv i menío-
vate, per correzione del giudizio. Vedi CAN
CELLERÍA . 

DELEG A Z i O N E , una commiíTione ílra-
ordinariamente data ad un giudice, perché 
prenda contezza , e detérmini , intorno ad 
una qualche Caufa , che ordinariamente non 
dovea ven i re da van t i a luí . Vedi D E L E 
G A T I . 

Nella Legge c iv i le , la Vdegazione altre-
si dmota unafpezie di ceíFione, con cui una 
perfona foítituifce un altro debitore in luo 
luogo . Vedi Ulpiano 1. 11 . ft. De novatio-
ni bus & dele^ationihus . 

La Delegazione diíferifce dal trasferire, o 
dalla trasíazione , in quanío che tre perfo
ne intervengono in una Delegaztone, cioé íi 
creditore, i l debitore, edunterzo, i l qua-
le s'obbliga egli fteífo col debitore, e íopra 
i l quale i l debitore trasferifee Tofabligazione 
ch'egli avea di pagare i l creditore, delegan-
dolo, quafi , per tal uopo. Ala in una fem-
pliee trasíazione, baila che i l traslatore ed 
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i l traslatario fieno prcíeni í . Vedi T R A S -
F E R I R E . 

D E L E T E R I O , (da frvxeu mceo) termi
ne qualtlie volca adoprato dai Naturglifli , 
per quelle cofe che fono di natura perniciofa 
e velenoía. Vedi VELEKO- R 

DELE * , una cava di pieí.a , od una mí» 
niera , dove fi cava carbone . 

* Dal Saffonc Delfan , to del ve , fea* 
vare. 

DELF cf coal , dinota i l carbone che fla 
nelle vene fotto térra , avami che fia ca-
vato. 

D E L F I N O , o Dolíino , neH'Aflronomia, 
Vedi DELPHINUS^ 

DELF I NO, in Franccfe DAUPHIN * , é un 
titolo dato al figliuulo maggiore di Francia, 
ed erede prefuntivo deila Corona ; a mot i 
vo deila Provincia del Deifínaío {DaupU-
n¿) che ne! 1345. fu data aFiiippo di Va-
lois a qutfta condizione , da ü m b e r t o D d -
fino del Viennefe, 

11 Delfim nelle fue Pateníi , fí chiama 
u Per la grazia di D i o , figliuolo maggiore 
„ di Francia, e Dtífim del Vietmefe* 

* DAUPHIN, fu (ínticamente il titolo o C 
appellazione del Principe del Viennefe m 
T rancia. I piü degh Autor i , che hanrí 
invefiigata f origine dtl «owe Dauphin , 
<?Dauphine , par che fi fieno mppo la-
feiati trafportare alia cot/getiura . Alcu-
ni voglionô  che dirivi dagli Aujfinaü , 
popólo anüco mentovato da Tolomeo e da 
Plinio ; ma cotefii ALutori mettono gli 
Auffmati di lh dalV Alpi nella Gal lia 
Ctfalpina. Altri ferivono , che gli Alio-
hrogi portarono i l nome da Dalphoi y al
tri che lo feudo del Re Boj ene fu dijiin-
to per la figura di un D el fino, ch" ei fo-
pra vi pon a va . A l i r i , che t Frincipi i 
qualt regnarono nei Viennefe dopo Bofo-
ne, prejero il Dtífino per loro arme , CQ-
me [vrñUülo della loro benigmtvL e umani-
ta. Ala-i , ctfei fu prima dato da un 
Imperatore , i l quale jece guerra in h a 
ba , ma cut non nominana , fu daio, di' 
€0, ad un governatore di quejta Provin
cia, ti quale gh manoo un validoJuffl-
dio con tale prontszza , che mentó d' eje-
re paragonata alia velocith di un Dolfi-
iio . Thaboci s immagina che la parola, 
fia Gottica • igualmente che 1 nomi Breff, 
Savoj' j Bsaujeau CV. Claudio de Gran' 
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gevmle che fia j'iata formata dalla paró' 
/^Viennois, nome antico di quejla Pro-
•Viñeta . Una perfona di guejia Provin
cia*, dic''eglt, efftndo interro^ata di qual 
pae:e eglî joffe , rifpofe , üo Vi tne , ed 
íl Principe delta Provincia chiamavafi i l 
Principe do Viene; e in appnffo ^ cam
biando r V , fccvndo il cojiume m F , da 
Fiene ; ed a tungo andaré togliendont via 
i due ee, Dofin : finalmente la comune 
cptnione, che la pacota fojfe formatá da 
Delpfainus, diede loro occafione dijcrive-
re Dauphio ; ma que fia , ¡econdo Cha-
rier 9 non par nulia meglio, che una ridi-
cola fottigtiezza. Altri vogliono, che Gui
do it Grafio, avendo una figliuota , cm 
wolto amava , eri. fotito chiamarla la f u á 
Dauphine» Dclfina j e per irmnortaliz-
zar la ) quando j u morta , diede il di lei no-
we al fuo Paefe . Attri fon di parere ^ 
che r ultimo Conté d1 Albon , / cu i beni 
furoyio incorporati con quetli del Come di 
Qrefivaudan-> per lo maritaggio delta fuá 
unica figüa col primo Guido , fu attual' 
mente nominato Dauphin ; e che il fuo 
maggior ñipóte, effendo oibtigato apren
deré il fuo nome, fu chiamato Dauphin , 
c porto ta figura di un Dotfino per arme . 
D u Chesne crede panmenti , che fu it ñi
póte di Guido Graffo, che prima porto il 
tiome di DaupIrR ; bcnche non per la ra-
gione poc anzi addotía , ma che glifu da
to net fuo battefimo i ed aggiunto aquel
lo di Guido . Chorier non Jiima che vi fia 
Tiiente di probabile in alcuna di quefle 
cpiniom : e perh ofierva , che GugUetmo 
Canónico di N . Signara in Grenobk , che 
avea fcritta la vita di JVfargherita fi-
gliuúla di Stefano Conté di Burgundia 
maritata con Guido figliuoto di Guido il 
Graffo , cbiama í1 ultimo femplicemente 
Guido il vecchio , e f altro jempre Con
té Delfino ; ed aggiugne che muña me
moria fcritta, niun monumento attrihui-
fice mai it ti tolo di Dauphin a Guido il 
Graffo y o ad atcuno dé' fuoi predeceffori ; 
cosí che per necesariamente aver prefa ta 
fuá origine nel fuo figliuoto , tutti i di 
lui fucceffori cofiantemente f aífunfero , 
cosí che diventh il mme propno delta fa-
migtia , Egli mor) net 1242 , nel fior del
ta gioventü ; di maniera che il titolo dcb-
be aver cominciato vcrfo /' anno 1120 j e 

D E L 
•fenzm dubbio y aggiugne egli, in q-ualt'h 
itlujire occafione .. Di piu egli ojfcrva , 
che quejio Principe fu di una forte difpo« 
fizione militare y e d' altro appena ditef. 
tavafi che delta guerra ed in oltre , ch* 
era it cojiume dé cavalieri ornare i tora el-
mi ^ le lar cotte d arme, e ijornimenti 9 
guatdrappe dé tor cavallt, con qnalche figu
ra o divtfa peculiare a loro jieffi ; con • 
•che ventvano difiinti da tutti gil altrii 
impegnati nel medefimo combattimento 9 
torneamento . D i tutte quefte circoflanze 
•egli congettura che quefio Guido abbict 
eíéitotlDmñno per fuo contrafegno; che 
quefio foffe il cimiero del fuo eimetto / e 
che lo porta ¡fe su le fue arme, inqualche 
notabite torneamtnto , o pugna , netla qua* 
le fi difiinfe * E Chorier non dubita , che 
quefia fia la vera origine delf appetlazio' 
ne. It Prefidente de Valbonnet parla pié 
efattamente su quefia materia : Guigone, 
o Guido il Graffo , figliuolo di Guido i l 
vecchio, fpoíh Mathilda, ch'era creduta 
tffne delta Jtejfa real fawiglia , come ef-
Jendo chiamata Regina in vane carte 
antiche. D i quefio matrimonio vebbeun 
figliuolo, it quate in un Atto tra lui ed 
HugoVefcovo di Grenoble nel 1140 , ^ 
chiamato Delphinus; Guigo comes , qui 
vocatur Deiphinus. QuefV ha dato mo
tivo ad alcuni Storici di penfare, che per 
fcoprire P origine del nome Dauphin , non 
foffe neceffario ricorrere ai viaggi di la del 
mare, dove i Conti di Grefivaudan pre-
fero forfe it Dotfino per arme , o per fe-
gno di difiinzione . In fatti , quejia cir-
cofianza e quejia combinazione non / ap-
poggiano fopra alcuna prava y ned e vero 
che la prima e ta fe con da razza di cote-
fti Principi portaffcro it Delíino per ar
me 3 effendovene appena alcuni fegni a -
vanti Humberto I . che prima lo porto ful 
fuo feudo. Egli e piü probabile, che Ufo-
prannome di Dauphm, cheGuigo prima 
affunje , piaeque a* fuoi fucceffori cotau
to, che faggtunfero al loro proprionome f 
e f ereffero in titolo , ch' e flato fempre 
dappai ritenuto . Niente e piü d" ordina
rio in qué tempi, che trovare nomi pro-
pr) diventar nomi di famigtie , odignita-
Ne fieno tefiimonj gli Ademari, gti Ar-
thauds^ gli Aynardi , gli Atlemani, i 
Berengarj, ed 'mfimu altri, che tutti deb-

bono 
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bono i loro nomi a qualcuno de loro an-
tenati da cui ¿ flato trafmeffo per la fa-
miglta. Vedi NOME. 

I Signori d' Auvergne hanpo parimen-
íe portato i l titolo di Dauphin / ra a i 
Velfini d'Auvergne non 1'cbbero , fe non 
buon tratto di tempo dopo quelli del V i t n -
nefe, ed anche da effi lo ncevettero . La 
maniera fu quefla : Guido V I I I . Delfi-
no del Viennefe , ebbe dalla fuá raogiie 
Margarita, figiiuola di Stefano , Conté di 
Burgundia, un figlio maíchio, e due fem-
mine . I I figlio fu Guigone I X . fuo fue-
ce íTore. Beaír ice, una delle figliuole fu ma
ritata al Conté d' Auvergne , che fecondo 
Blondel, fu Guglielmo V . o p iu t toüo, co
me vogliono Chorier ed a l t r i , Roberto V . 
Padre di Guglielmo V . Queílo Principe 
perderte la maggior parte delia Contea id' 
Auvergne , che gli fu tolta dal fuo Zio 
Guglielmo , aífiftito da Luigi i l giovane ; 
e fu lafeiato folamente padrone del picco-
lo diíiretto, di cui Vodable é la capitale, 
Egli ebbe un figliuolo , cui chiamo Delfi-
no) per cagion di Guido , fuo ZJO dal la
to materno . Dal fuo tempo i fuo i fuccef-
forí riteneudo i l medefimo picciolo diíiret
to d'Auvergne, fi chiamarono Delfini di 
Auvergne , e portarono un Delfino per 
arme. 

D E L I A , nell' An t i ch i t a , feüe celébrate 
dagli Aíeniefi , in onore di Apollo di Dé
los , i l cui rito fí compieva ogni cinque 

, da un cert.o numero di Cittadini 
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deputati a tal fine , e chiamati Deliaflas , 
A;;Xi«rc«, o T h e o r i , Oíf.-p^ , q. d. [pccula-
ror/, e la prima perfona dell' imbafeiata o 
deputazione, Archithcorus, kpxi^mPOÍ' A 
lui ven i vano aggiunti quattro altri deila fa-
miglia de' Ccryci , Sacerdoti difcefi da Mer
curio, che riíiedcvano tutto Tanno a Ce
los, per affiílere nel Templo. Tut ta la De-
putazione ufeiva fopra cinque vafcelli, por
tando feco ogni cofa neceífaria per la fe-

e per l i facrifizj. 
I I vafee lio che portava i Dcliafit o T/;eo~ 

ri. , era chiamato A«X/£<Í , Deiias ; gli altri 
quattro, Para l i s , Antigonis, Ptolemair ^ ed 
Ammonis, Abbenché quefta é una circoftan-
za , dellaquale tutti non convengono. 

I DeliaÜi , che eran venuti a bordo 5 
crano coronati di alloro . A l loro amvo, 

Tomo 111. 

immediate ofFerivano un facrlfizio ad Apol
lo : e dopo i i fatnfi/io , alcune giovani don-
zelle danzavano attorno del1'altare, un bai
lo chiamato in Greco Tipavos ̂  in cu i , ̂ co* 
varj movimenti , e direzioni , rapprefenta-
vano le giravolte di un labirinto . Quando 
i Deliafti ritornavano in Atene, ii popólo 
ufeiva ad incontrarü, e 11 riceveva con tut
ta la gioia ed acciamazione immaginabile. 
Non deponevano la lor corona finché la lor 
commiííione non foífe appuntino compita, 
ed allora la confecravano a qualche Dio 
nel fuo Tempio. 

Tu t to i l tempo del loro andaré e ritor-
nare, con tutte le cerimonie, era chiama
to Delta ; durante i l quale niun reo pote va 
eííere efeguito, lo che era un particolar pri
vilegio di queda Feíla , non conceífó ad 
alcun' altra , né anche a quelle di Giove . 
C o s í , oflerva Plutarco , che fu in un gior-
no confacrato a Giove , quando a Focione 
fu fatto prendere i l veleno , a cui fu con-
dannato ; laddove s'afpettarono trenta gior-
ni per darlo a Socrate, a cagione delle Fe-
íle Delle. 

Secondo Tucidide , le Delie furono pri
ma inflituite nel fefto anno della Guerra 
Peloponnefiaca , dopo che gli Ateniefi cb
bero efpiata l ' lfola di Délos , toltine vía 
tutti i lepolcri ; ed ordmarono, che niuno 
v i nafceííe, o vi moriífe ; ma che tutt i gl i 
infermi foífero di la portati in una piccola 
Kola , chiaraata Khenia . Abbenché gl'Jo-
nii , e gl ' Ifolani vicini dellMonia , aveffer 
lungo tempo avanti celébrate non so quai 
Delie , cioé giuochi e fefte , íimili a quelle 
che gli Ateniefi celebrarono dapoi. 

D E L I A C U S , tra gli ant ichi , dinotava 
un pollaiolo i od un mercante, che vendea 
po l l i , capponi ingraífati , &c . 

I trafficanti di quella derrata furon chia
mati De l iac i , a cagione che i l popólo dell' 
libia di Deles fu i l primo che vi applicb. 
Eglino pur vendeano ova, come appar da 
Cicerone nelle fue Quefiioni Accaderaiche , 
Lib. I V . — Plinio Lib. X . cap. 30. e Colu-
raella Lib . V I I I . cap.8. menzionano puré i 
Deliaci . 

D E L I ACO Problema , Dellacum probU' 
m a , un faraofo problema appreífo gli anti
chi , intorno alia duplicazione del Cubo . 
Vedi DUPLICAZIONE. 

Y y DE-
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D E L I B E R A T I V O , s' applica a quella 

fpc?ie , o a quel ramo di Rettorica , che 
irrpiegafi nel provare una cofa ; o nel con-
vinccrne un' Adunanza , a fine di cbbligar 
tu t t i a metteria in efecuzione . Vedi C E -
MUS, e RETTORICA. 

La fpezie deliberativa fu in gran voga tra 
i Greci cd i Romani , quando gli Oratori 
aringavano al popólo. 

L ' avtre una vece deliberativa in un' af-
femblea, é quando una perfona ha dir i t to 
él diré i l fuo parere, e daré i l fuo voto . 

Ne i Conci l j , i Vefcovi hanno voci deli-
berative j gl i altri ai di fotto di loro , íola
mente voci eonfultative . Vedi VOCE . 

D E L I N E A R E . Vedi i ' articolo DISE-
CNARE. 

D E L T N Q U E N T E , una perfona , che 
ha comrntífo qualche fallo, o reato. 

Appartiene ad un Magiftrato di cfTere 
fe vero nel puniré i Delinquen t i . 

D E L I Q U I O , deliquium a ni mi, uno fve-
nimento , o mancamento di fpirito ; che 
chiamafi anco Sincope, Lipothym'm , Lipo-
popfychia , Eclyfis , ed Ajphyxia . V t d i SYN-
COPE, L l P O T H Y M I A & C . 

DELIQUIUM , neila Chimica , é la dif-
foluzione, od i l liquefacimento di un fa'e , 
o| calce, con fofpendcrlo in una cantina umi-
da. Vedi DISSOLUZIONE . — I I fale di tár
taro , o qualche álcali fiíío , in una canti
na, od altro luogo frefeo ed uraido , ed in 
un vafe aper ío , fi rifoIve, o feorre in una 
fpezie d'acqua, chiamata da 'Chimici , olio 
di Tár taro per deliquium. Vedi TÁRTARO, 
ed OLIO . 

DELIQUIUM 5 Trufa ai t re si da alcuni Au-
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íori , per una dirtillazione col mezzo dei 
fuoco . Vedi DISTILLAZIONE . 

D E L I R I O , Delirium * , in Medicina, ¿ 
un íintoma frequtnte nelle í t bb r i , cagiona-
to da infiammazioni interne, dapiaghe&c, 
in cui la mente é feoncertata fin ad un gra
do di pazzia , od anche frenefia. 

* ¿íleuni dirivano la parola da De , e 1¡̂  
ra , che apprejfo gli antich'i fignificava 
un foffo , tirata in dritta linea j don
de delirare, a reElo aberrare. 

I Delirj fpeíío ancora naícono da perdi-
te ímoderate di fangue, per le quah i l cer-
vello s1 é molto indebolito ; da' morfi o pun-
íure di beftie velenofe ; dal femé , oda'men-
fírui, trattenuti j dal marcitfi di un mera-
bro cancrenofo, 

U n difordine o feoncerto nel diafragma 
ordinariamente produce Delirio. 

V i fono varíe fpezie e gradi di Delirj* 
I n alcuni i l paziente é feroce ed oitraggio-
f o ; in altri piü mi te , e trattabile , non ía-
cendo violenza ad alcuno, ma fojamente r¡-
iaífandofi e traportandofi a fievoli e ridicoli 
difcoríi j alcuni ridono e cantano; altri gri-
dano e fono caparbj & c . Vedi MELANCO
LÍA , e MANÍA . 

D E L I T T O , vedi CRIMEN . Vedi puré 
MISDEMEANOUR , e MISFEASANCE . 

D E L P H T N U S , i l Dolfino, neirAftrono-
mia , é una coíteilazione deil' emisfero Set-
tentrionale; le cui Stelte, fecondo Tolomeo 
fono xo ^ fecondo Ticone, altrcttante ; e fe
condo M . Flamrteed, 18. Le iongitudini, 
le magnitudini , &c . d' eífe fono le fe? 
auen í i . 
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Nomt f, e fituazíont delle 
Ste lie * 

Prima di tre nella coda 
Tra la. coda, e la prec. Rho. 
Quella iramediat. preced. la coda 
A Sett. della féga» nella coda 

Preced. a mezzodí nel Rhombo 
A mezxodl della fegu. nella Coda 
Tra la coda ed i\ Rho. di dietra 
Sett. della preced. nel Rhombo. 

icv 
Merid. nel Rhombo di dietro 
Settentr. della íegu.. 

loform. che íeguono i l Delfim verío VequulecK < 

15-
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D E L T O I D E S , nell' Anatomía r un mu-
fcolo triangulare della fpaüa i cosí chiama-
to dal Greco A , e etlNsfforma. — Vedi Tav . 
Anat. ( Myol. ) fig. 1. n. 2 1 . fig. 6. n. 10. 
Vedi puré Tarticolo MUSCOLO . 

Nafce puntualmente di rincontro al tra-
pezio , da una terza parte della clavicula 
dair acromium y e dalia fpina della fcapula r 
e s' infenfee tendinoío nel mezzo deU' oshu-
meri ; i l qual oíTo egli alza dtpettamente ; 
ed ajuta r col fopra fpinato,, e ' l coracobra-
ehiale, in tutte le azioni deU'omero, ec-
cetro che nella depreffione eíTendo conve
niente, che i l braecio ÍJ poteífe alzare e íb-
ftenere, affine di moverfi per ogni verfo. 

D E M A I N , o DEMESNE , nel fuo fenfo 
popolare , dmota i l luogo della Signoria o 
Caftello di un Lord t con le terre apparten-
t i v i ; che eg l i , ed i fuoi antenati hanno di 
tempo in tempo' tenuto nella lor propria 
manuale oecupazione.. Vedi MANOUR. 

DEMAIN, o DEMESNE , in fenfo légale,, 
fignifica, fecondo Hottomano, patrimonium 
jyomini, ií patrimonio di unSignore; chia-
mato anche Domain, e da' giureconfulti f 
Dúmimcum. Vedi DOMAIN. 

Longit. 

8 49 5o 
9 44 27 

i a 30 c6 
11 27 04 
11 00 18 

12 01 14 
10 54 06 
11 54 05 
13 03 24 
13 02 25 

33 48 07 
15 03 41 
11 54 12 
15 00 33 
14 28 25 

16 07 40 
16 31 05 

16 i 5 57 

Latitudine 
Sett. 

28 54 38 
29 06 21 
30 42 06 
32 IQ 27 
28 51 03 

3r $6 52 
27 31 40 
30 38 14 
33 02 58 
31 39 48 

3r 58 12 
33 44 S2 
23 00 05 
24 37 30 
29 07 05 

28 40 19 
29 4^ 35 
2d 48 35 

3 

3 
6 
5 
5 

3 
6 
6 
3 
7 

3 4 
3 
5 
6 
6 

6 
6 
6 

I I medeíTmo Autore prova che quelle ter
re Geno Demain , le quali uno poífiede o tie-r 
ne originalmente lái per fe íleífoj e che fie-
no Feodum quelle ch' egli tiene da un Lord y 
o Signor íuperiore. Vedi FEUDO » 

I n Inghiítcrra , niuna volgar perfona ha 
alcun Demain , femplicemente intefo ; i m -
perocché tutto dipende o mediatamente, o 
immediatamente dalla Corona. Quando per 
tanto unuomo^ nel litigare o perorare, íi-
gnificar vuole la fuá térra effere fuá propria y 
egli dice, che é , o fu impoííeíTato di eíTa 
nel fuo Demain , come di un feudo ; con 
che egli intende , che quantunque la fuá tér
ra fia di lui e de' fuoi eredi per fempre, pu
ré ella non é vero Demain, ma dipende da 
un Signor íuperiore, e la tiene o poífiede 
a titoio di fervigio, o di renái ta t inluoga 
di fervigio,, o per 1'un e per l ' altro t i t o io -
Vedi RENT, TENURE , e SERVICIO» 

D E M A R C H U S , neU'antichid, i l capo 
o duce di una regione r o di un diñret to n ú 
paefe deH' Attica» 

Gli Atemeíi dividevano i l lor paefe í« 
certc regíoni o d iñret t i , che chiamavan De-
moi AV^OÍ, cioé popólo; e coñituivano un 
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magiítrato alia tefta di ciafcheduna di efíe, 
íotto la denomituzíone di AuiJtapxof , De-
mar chus , da frvposj e «/s^f?. 

D E M I parola dello üeíío ufo ed effetto 
nella lingua ; Franceíe che Semi ne! Latina 
&c . e mezzo nelP Ital iano, formara da di-
midium ; ed ufata dagringiefi nella compo-
fizionc con altre parole , per fignificare la 
meta . Nelie parole prefe da1 Latini , i l 
Linguaggio Inglefe ritiene Semí , e nelle 
Francefi, Demi. Vedi MEZZO. 

D E M T S E , nella legge , s' appüca ad un 
bene, in feudo femplice , in fec tail , o in 
v i t a ; e cosí é preíb comunemente in molti 
ordini o mandati. Vedi POSSESSIONE , &c . 

La morte del Re , é nella Legge, nomi-
nata , The Demife of the Ktng . 

D E M O C R A Z I A * , forma di governo , 
in cui la fovranita o la fuprema autorita r i -
íiede nel popólo, che la efercita per mezzo 
di perfone del fuo proprio ordine, depúrate 
a tal uopo . Vedi GOVERNO. 

* L a parola e forma ta dal Greco «TÍ̂ O? 
popólo, e Kptcrtiy, comandar*, gover-
nare. 

Le piíi floride Democrazie furono quelle 
di Roma e di Atene : le Repubbüche rao-
derne, come Venezia , e le Provincie unite , 
fono pmttolio Ariílocrazie , ch^ Democrazie . 
I I Governo di Bafiiea , tuttavolta , é una 
Democraz'ta : cosí fo.no alcune delle Citta l i 
bere della Gerraania . Vedi REPUBBLICA , 
&c. 

D E M O N E , e DEMONIO, ctemon , A«/-
(ÁCOV , nome che gis anttchi davano a certi 
íp i r i t i , o g e n ü , i quali apparivano agli uo-
m i n i , o per far loro fervigio, o per nuoccr 
loro . Vedi GENIO '. 

La prima nozione de' Demonj fu recata 
dalla Caldea ; donde fi diffufe tra i Perfia-
n i , gli Egizj, ed i Greci. Pittagora e T á 
lete furono i p r imi , che introduííero i De-
moni nella Grecia. Platone adottb la nozio-
jne, e la fpiegopiu diftinramente, e piena-
mente che alcun de' Filofófí avanti di lui . 
Per Demoni y D.emones, egli intendeva fpi-
r i t i infcriori agli De i , t m pur fuperiori agli 
uomin i ; che abitando nella mczzana regio-
ne delTaria, mantenevano la comunicazio 
ne tra gli Dn e gli uomini , portando le of-
ferte e le preghiere degli uomiQt agli De i , e 
manifeftaodo lavolonca degli Dei agli uomi
n i . Ma egli xmi amoieíceva fe non DmQ-
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ni buoni, e bcnefici. Abbenché ¡ fuoi di-
fcepoli, nel decorfo, íiimandofi incapaci di 
fpiegare 1'origine del male, adottarono un' 
altra forte di Demoni, i quali eran ncmici 
degli uomini . 

Non vi é cofa piíi comune nella Teología 
de5 Gent i l i , che coteííi buoni , ecattivi ge-
nii . E T ifteífa nozione fuperftiziofa prefc 
piede tra gl' Ifraeliti , per i l loro commer-
ció co1 Caldei. Ma per Demont ^ non intcn-
devano gia i l diavolo , od uno fpirito'mal-
vagio : eglino non prefero mai la parola Da* 
mon in quefto fenfo ; né fu mai ufata in una 
tale fignificazione, fe non fe dagli Evange-
l i f i i , e da alcuni raoderni Ebrei. La parola 
é Greca , freupav. 

Gale íi ftudia di moftrare , che l ' origine 
e Tiftituzione de' Demoni , fu un' imitazio-
ne del Media. I Femcj l i chiarnarono Q>b^3 
Baalim . Imperocché aveano un eífere fu-
prtrao, cui chiamavano Baal , e Moloch , 
e varié dei ta iníerion , chiamate baalim , 
delle quaii troviamo frequente menzione nei 
T . V . 11 primo Demone degli Egizj fu Mer
curio, o Thcu t . I i medeílmo Autore trova 
qualche raífomiglianza tra i diveríi ufizj a-
feritn a' Demoni, e quelii del Meffia. 

D E M O N I A C O , s'applíca ad una perfo-
na poífeduta da uno fpinío , o Demone . Ve
di POSSESSIONE . 

Nella Chieía Cattolica Romana, vi é un 
ufizio particolare per 1' eforcismo de' Demo-
n'mei. Vedi ESORCISMO. 

D E M O N I A C I , fono parimeoti un ramo 
degli Anabattiih , la cui opinione difíiníiva 
é , che i diavoli faranno falvati nel fine del 
mondo. Vedi ANABATTISTA. 

D E M U R R A G E , nel rraffico , una per-
miffione fatta al capitano di uní vafcello , 
dai Mercanti , di rtare in un porto piü a 
lungo del lempo aífegnato per la fuá par-
tenza . 

D E M U R R E R , nella Legge, una fpezie 
di paufa, e remora , fatta al procederé di 
una qualche azione , per qualche punto in-
tricato e diíEcile , che debbe efaminarfi e 
deciderfi dalla Corte , avanti che ii poífa 
progredire. 

I n ogni azione, la Controverfia é o quan-
to al fatto, o quanto alia legge : la prima 
fi decide da'giuraíi \ la íeconda dal giudi-
ce . Ora fe qualche cofa addivenga od occor-
ra neila Caula, cosí rara e difficile > ehe " 
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GiucUce non poíTa pronunziar feníenza; un 
Demurw, oá una paufa , e tempo íi prende , 
0 acciocché la Corte confideri, c ne conven
ga a decifione; od altiimenti che i giudici 
fi radunino nella Camera deli'erario , ed i v i 
dopo udito i l configlio da ambe le part í , íi 
determini quel che é di legge . — Q u e ñ o D e -
mumr é eípreffo nc' noftri A t l i per moratur in 
lege. Vedi MORATÜS. 

D E N A R I A T U S Tena * , negü antichi 
l ibri legali , é l ' ifteíTo che una térra che 
rende un danajo alí' anno . Vedi FARDING-
deal. 

* Sibylla Barthelot tenet unam Acram, 
& 5 denaxiatos ten ce in eedem T ene-
memo . Da Cange. 

D E N A R I U S , ncll 'Antichita , i ! denaro 
Romano; una moneta d'argento equivalen
te a foldi fei flerl. e fin anche a fette e mez-
10 . Vedi CONIO , MONETA, SOLDÓ, &C. 

I Romani eíTendofi ferviti per lungo tempo 
di una moneta di rame od ottone, chechia-
imrono A.Í , quaíi iEs , o Libra e Pondo, per
ché era del peí o di una l i ra , cominciarono 
neir anno di Roma 485 a coniare argento, 
e prima coniarono ú Denariut, che fu mar-
cato colla lettera X , perché valeva dieci újji, 
ed era divifo in due ¿WWÍVV , fegnati con V , 
che erano fuddiviíi in due Se/iertia, fegnati 
con quede tre Icttere H S . Vedi A s , e SE-
STERZIO. 

I I pr imo, o confolare Denajo , Denañur^ 
valeva piü che ilnuovo e pofteriore , detto 
Imperialis. I ! primo pefava una giulla dra-
chma, o una fettima parte d'oncia , ed equi-
valeva a circa foldi fette , tre íardini della 
moneta Ingiefe. I l fecondo era fojamente 
i 'ottava parte di un'oncia, e valeva circa 
fei foldi, i . 

M . Tillemont oíferva , che i l Denarius 
era creduto fufficiente per mantenere una 
perfona oneftaraente per un giorno ; e in fom-
ma pare ch'egli additi , che foífe cguale a do-
dici foldi di Francia, o undici foldi Toglefi . 
Ma queft'é un dargli valor foverchio. 

La ílampa o impronta ful primo Denaro 
fu da una parte la tefta alata di Roma ; e 
dali'altra una biga ^ o una quadriga . Onde 
1 Denarj furono denominati Bigati $ Quadri-
gati, Nel decorío, i l roveício fu un Caliere 
e Polluce, e talvolta una vittoria , che fpi-
gneva o guidava un cocchio a due o quaítro 
caval l i . Vedi BIGA , & g . 
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DENARIUS*, é termine altresi u ía tone ' 

noftri Libr i legali per un foldo Ingiefe . 
Vedi PENNY. 

* Denarius Angliae qui mminatur fierlin-
gus , rotundus jine tonfura , ponderabit 
32 grana frumenti in medio fpicji ; & 
20 Denarii facient unciam ; & iz un-
cicefacient libram. Stat. Edn. J. de Men-
furis. Vedi MISURA , LIRA&C. 

DENARIUS Dei * , dinota una caparra : e 
fu anche chiamato Argentum Deiy dai Fran-
cefi Dcnierx de Dieu , e in alcune parti del 
noílro paefe, Aries. 

* Ita quod neuter mercatorum ah illa con-
tratiu pojfit dijeedere , vel refilire, poji~ 
quam Denarius Dei inter perfonas con-
trahentes datus juerit & reesptus. Char
ra Eduardi I . 

D E N A R O d iP íe t ro . Vedi VETEK-pence, 
RoME-iSVor, e ROME penny. 

D E N A T E S , nell 'Antichita , erano D i i 
domeftici , pib frequentemente chiamati 

Penates. Vedi PENATES. 
Dionsfio Alicarnalfeo , Lib. I . parlando 

de' Dei Penati, dice, che 1'iilorico Timeo 
ha feritto, chp la figura, üatua , od effigie 
Át Denateí ) JÓ Penates 1 non era a'tro che un 
ferro uncinato, o curvo, ovvero una verga 
di rame, ed un vafcello trojano di vafelle-
ria ; e che tinto queíio era Hato da Enea por-
tato da Troja. Ma quanto a i u i , ci aíficura 
d' aver ved uto un tempio in Roma, vicino 
al foro, dove queíli D i i erano rapprefentati 
come a federe, fono la forma di uomini gio-
vam , avendo ciafeuno un dardo in mano: 
aggiugne che V Infcrizione era DENATES , 
perché gli An t i ch i , a van ti i'invenzione del
la Lettera P, ulavano la D in fuá vece; ma 
Diomíio ha forfe prefo abbagiio , imperoc-
ché il fondo della lettera P é bene fpeífo si 
minuto su le medaglie , che non vi é difie
re nza fenfibile tra un P e un D , che poté ef-
fere appunto ileafo, nell'iferizione che l'au-
tore menziona; imperciocché gli antichi abi-
taton d'Italia non avere avuta la letteraP, 
é un errore fufficientemente confutato da 
mol ti nomi proprj , che ancora ci reftano 
de'primi antichiffim! fecoli, e. gr. Capys , 
Capetus, Picus, Pallas . Ned i Trojani n'era-
no feuza , come lo veggiam da Palmurus, da 
Parts y da Priamus , & c . 

D E N D R I T I S , nella ftoria Naturale , una 
forta di pietra bianchiccia , o cenerognola, 
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su la quale fi vedona alberi, f ru t i c i , ed aí-
tre figure caropcftri, rapprefentate tn minia
tura , con lineamenti nericci, o gialletti» Ve
di Pietra FORMATA -

Alcuni noverano la Dendrlti nella ciaíle 
delle piante pietrofe; ma lor fi oppone pri-
mieramente, che i rami degli alberi &c» rap-
prefentati su l&Dendritt ^ non fono mai con
fuí! infierne > né (altano o s'accavallano Tun 
a traverfo dell' altro come veggiamo i» 
quelli deüepiante-pie t re . In fecondoluo-
go,, che it fuoco fpoglia la Dendriti di tutte 
le fue figure, fenza diftruggere la pietra, e 
ridurla in ceneri j lo che non regge in al-
cuna pianta-pietra . 

D i qua appare , che le figure del la Dendriti 
fono efterne, e Peffetto drLin colore appli-
cato su la pietra non artifizialmente ^ ma 
dalla natura. Due martru poli t i e l i f c i , fe 
fien applicati l'un -fopra l'altro con dell' olio 
traramezzo ", nel dividerlr di nuovo, Tolio 
eífendo feorfo in certe piccole femite y la fuá 
impreífione porge diverfe figure fimili a quel-
íe della Dendriti ; la ramificazione princi
piando fempre dal lato ,. sucui i marmi prin-
cipiarono ad eífere feparati . Cosí che ren-
deíi raanifefto ,, che le figure della Dendriti' 
fono fórmate daqualche liquore bituminofo,, 
che s'infinua tra gü firati delle pietre ; ed 
infatti , attualmente íí trova ,. che la Den
driti , efpofta al fuoco , manda un odore 
bituminofo .. Que fio me de fimo liquore fiilla. 
fuor dalla pietra ftetTa, filimrrddS perlifuoi 
por i ; tííendo r probabiníTiraamente , i l freddo-
ela preífione de'lettifuperiori , che lo genera, 
o fa íp i ce are c 

I n alcune Dendriti > le figure od i fegni pe
netra no affatto da banda a banda ^ in altre non 
arrivano fe non al mezzo , ed in altre ion raen 
profunde . Vedi FOSSTLE . 
' D E N D R O P H O R I A * , neir Antichita # 
é i l portare uno opiu alberi, in cerimonia , 
per mezzo ad un» Cuta , in certe fefle, ed itt 
onore di certe de i ta 

f L a parola e formata íbt.$*t$t9r\ alberOj. 
e fifi», porto y 

h&Dendrophoria compievafi ne'facrifizj di 
Bacco,, diCibele , e del Dio Silvano. Arno-
bio lib. V.. fa menzione di quella che fa-
cevafi ne'Sacrifizj delfa madre degli Dei . 
Ella confifteva in portare un pino procef-
íionaimente per la Ci t ta ; H qual pino era 
ái po i piantato' in memoria p dell5 avere. 

D E N 
Aty5r i l favorito della Dea, fotto queir al-
bero mutiíato fe fteflb. I rami di queft* ai-
bero ÍI coronavano , in merhoria dell' aver 
Cibele fatto rifteífo ; ed i l fuo tronco fi co-
priva di lana, a cagione che la Dea ne copii 
i i petto d ' A t y s . 

Le perfone , che adempievano ali* ufizio 
di portar 1' albero , erano chiamati Den» 
drophorr „ 

Nella Storia Romana troviam fatía men
zione d' una Compagnia , o d' un coliegio di 
Dendrophori y, che accompagnavatiiO l ' arma-
ta ; ed i Critici fono moho imbarazzati 
nel!'afTegnare i l loro ufizio _ Alcuni credo-
n o , ch'eglino tagliaífero, ed accoraodaífero 
i l iegname per le tende i altri , che prove-
deífero i l legno neceffario per le opere m i -
l i t a r i , per le macchine di guerra, &c* SaU 
mafío , nelle fue Note fopra la vita di Ca
racal i a feritta da Sparziano , riconofee que-
fta per l ' opiníone genérale di tu t t i gli eru-
dit i uomini del fuotempo ; ma afficura col
la fuá folita modeftia , che tut t i s' inganna-
vano, e che i Dendrophori dell' efercito eraa 
gl i fteífi che quei delle Feftc , e de' Saeri» 
fizj.. 

D E N E B , termine Arábico, che fignifíca 
coda:,, ufatodagli Aflronofni , comedenomi-
nazione di diverfe íielle fitte : cosí DeneB 
elecet , íignifica Fa lucida ñelía nella coda 
deiLeone; Deneb adigeger quella. nella coda 
del crgno-, &c., 

D E N I E R , i l foldo Francefe ; una piccola 
montta di rame , dtcuidodici íann 'un /o/ ,, 
od un fcellino Francefe . VediSoL, SCELLI-
ND , PENNY, CONIQ, &c. 

11 De^w Francefe é in oggi circa la 13.a 
parre del foldo Inglefe . E' fuddivifo in due 
maillefy e la maill? in due oboll » Antica-
mente , Deniet era un nnme genérale per 
tutte le forte di monete in Francia \ come 
Nummus l'era per quelie di Roma . — Co
s í , una pezza o moneta d' oro , era cbia-
mata Denier cTor j la moneta d' argento , 
Denier di argent; nella Üefla guifa che i Ro-
mani dicevano , Nummurdurenf, e Nummus 
Argenteus\. Vedi NUMMUS 

V5 erano due fpezie di Deniers , 1' uno* 
T o r n e í e , T o u m o i í \ W i x o Parifts; de' quali 
l ' ultimo vaieva una quarta parte pib che 
l ' a l t m , ed era CITIamato Moneta ReaU, o 
Morte Monnoie; e talor Denier d or, t 0 & 
nier a vakur a or. Vedi MONETA , &C-

D E -
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D E N I Z E N , ndia Legge, é un foraHie-

ro manicolato in Inghikerra , con patente 
e per dono del Re ^ e per quefío mezzo , 
refo capace, in molt i conn , di fare quelio 
che fanno i fudditi del Re naturah ; in ifpe-
ziahta di comprare c poficder terre , tener ot-
f iz j , edigmta, &c. 

Que lio rnatricolamento ( Denizen ship ) 
é un diriíto inferiore alia aatufali/zazione 
fatta dal parlamento: íraperocché uno üra-
niere naturalizzato pub erediíare delle terre 
per diícendenza ; lo che un Denizen non pub. 
Vedi NATURALIZZAZÍONE, 

Aggiugni , che, oeüa Patente , con cui 
uno c íatto Denizen, v i é d'ordinario qual-
che claafola , che g l i accorcia e riftnnge 
del pieno beneficio, di cui godono i fudditi 
naturali, 

Quando un uomo é cosí matricolato , fi 
dice che fia , ad fidem Regís jínglia , o fotto 
la protezionc del Re ; fin a quando i íuoi beoi 
vengano apprefi per ufo del Re . Vedi 
ALIENO. 

D E N O M I N A T O R E , in Ari tmética, un 
termine íolamente ufato , parlando di fra-
zioni , o di numeri rott i . Vedi F R A-
Z I O N E . 

I I Denominatore d? una Frazione é i l nume
ro o la lettera di fotto alia linea ; che 
moftra , in quante partí vien fuppollo i l 
numero intero eífer divifo dalla frazione . 

Cosí nella frazione ^ette duodecimi , 
¡1 numero 12 é i l denominatore ; e moílra 
che l ' intiero c qui divifo in 12 parti. Cosí 

neila frazione T I b é'ú Demminatore. 

I I Denominatore fempre rapprefenta un in
tiero. 

I I numero fopra la linea, 7 , é chiamato 
il Numérame. Vedi NUMERATORE . 

DENOMINATORE d? una Ragione , é i l 
quo/icntc che nafce dalla divifione dell'an
tecedente per i l confeguente . Vedi RA
CIONE . 

Cosí 6 é i l Denominatore della Ragione 
3 0 : 5 . perché 5 ) 3c ( 6 . 

I I Denominatore é quelio che altramente 
chiamafi 1' efponente della Ragione . Vedi 
ESPONENTE. 

D E N O M I N A Z I O N E , un nome impo-
fío fopra qualche cofa , che comunemente 
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«fprime qualche quaiita che v i predomina. 
Vedi NOME. 

Q u i i i i i i , tífendo le quahtadi o forme delle 
cofe , di eme ípezie , cioé interne , cd efter-
m , la Denommazione e duphee , o di due 
fatle. 

La DENOMINAZIONE Interna , ¿ quella 
fondata su la forma intnnfeta; cosiPí t tro é 
denomtnato dotto , per cagione delia íuadot-
t r ina , che é cofa interna, 

DENOMINAZIONE Ejitrna, é quella fonda
ta , o provegnente dalla forma <Üerna . Co
sí un moro íi dice eífere veduto, c cono-
fciuto , dalla vilione e cogoizione che uno 
impiega fopra d' elfo ^ e cosi Pu tro é deno-
minatú onorato , a cagion dell'onore , che 
non é nella per ion a onorata, ma in colui 
che ooora, 

D E N S I T A 1 , e quella proprieta, o abi-
íudine de' corpi , per cui eghno con te n-
g« no la tal quantua di materia , fotto la tal 
mole , o gn ílezza . 

In conieguenza , un corpo che contiene 
pm materia the un ahro , fotto la mede-
íima mole , fi dice eííere piu denfo che l1 
al tro. 

La Denfta é oppoüa alia Raritct. Vedi RA-
RITA1, , C C O N D E N S A Z I O N E . 

Poiché dunque la malfa é proporzionale 
alia gravita , un corpo piü denfo é fpecifi-
camente piü grave che un piu raro; cd uno 
fpecificamente pm grave , é piu denfo che 
uno ipecificamente piu leggiero. Vedi PESO , 
e GRAVITA'. 

Le Den fita d i , e le molí de' corpi, fono i 
due gran punti , ne'quai s'aggirano tutte le 
Meccamche , o le leggi del moto: egli é u n 
affiüma , che 1 corpi della mcdeOma Den-
fuá contengono maífe cguali fotto moli o 
groííezze eguali. Se le groííez/e di due cor
pi fono eguali , le loro Denfttk fono come 
!e loro maífe: confeguentemente, \e Den/i* 
iadi ce corpi eguali, fono come le loro gra
v i t a . Se due corpi hanno la íleífa Denfita , 
le loro maífe fono come le loro moli ogrof-
fezze : equindi , le gravitadi de'corpi della 
medeíima .Df«/íífl fono nella ragione delle lo
ro molk Le maífe di due corpi fono in una 
ragione comporta delle XotDenfith, e m o l í ; 
confeguentemente, le lor gravitadi fono nel
la medefima ragione; e fe le loro maífe o 
gravitadi fono eguali, le lor denfta fono re-

ci-
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ciprocamente come le lor mol í . htDenftth 
di due corpi, quai fivoglíano, fono ín una 
ragione compoíla deila ragione diretta delie 
loro maffe, e della reciproca delle loro mo
lí . Vedi MASSA . 

I Peripatetici definifcono la DENSITA' , 
una qualita fecondaria, per cui un corpo é 
pieno di fe fteffo , coerendo le fue partí fen-
ra alcun interftizio ; cosí che la forma del
la Dcnfitci coníífte nella coerenza immedia-
ía delle par í i . Quindi Porfirio ne'fuoi Predi-
camcnti definifcc un corpo denfo ^ quello le 
cui partí fono collocate cosí davicino Tune 
aU'ahre, che niun altro corpo pub venir fra 
effe, come Toro . •— La cagione efficicnte 
útlhDenfita s1 attribuifce d'ordinario al fred-
do ; Scaligcro , ed alcuni altri , 1' attnbui-
fcono all' umidita . Mo i t i de' Moderni vo-
glíono , che la picciolezza delle partí de'cor
p i , contribuifca moho alia lor Denfita j a 
cagion che per queflo mezzo i pori rellano 
piíi piccioli : benché fi aggiunga , che la 
Den fita de'corpi non dipende fojamente dal
la picciolezza de1 pori , ma ancor dal lor 
poco numero j tanto fiam lontani da!!' ave re 
alcun corpo aífolutamente/¿e«/o neifenfode-
gli antichi , che V oro fteífo , i l piíi den/o 
cd i l piíi pefante di tu t t i i corpi naturali , 
giufta roiTervazione del Cav. Neuton , con
tiene moho piu di pori o vacuiíadi , che di 
foQanza. Vedi PORO, ORO, &C. 

Quando ¡e preíííoni di due liquidi fono 
cguali , le quantitadi di materia in colon-
ne che hanno bafi eguali, non differifcono; 
per lo che le molí , cioé le altezze delle 
colon ne fono inverfameníe come le Den fu a i 
donde e' fi pub dedurre un método di com-
pararli afiieme : Imperocché fe in tubi che 
fi comunicano, fienvi de 'ñuidi differenti , 
e ftienfi in quiete , le lor preífioni fono 
eguali i e col mifurare le loro altezze, tro-
vafi la ragione delle \oxc Denfith . 

htDenfita de'liquidi fono eziandio com
párate adíeme con immergere in effi un fo-
lido ; imperocché fe un folido piu leggiero 
che i liquidi da compararfi aíííeme , fia 
ímmerfo fucceffivamente in difFcrenti liqui
di , le parti immerfe faranno inverfamente 
come le Denfitadi de'liquidi . •— Imperoc
ché , perché íí adopera il medefimo folido , 
le porzioni de' liquori differenti, che in ogni 
cafo empirebbono lo fpazio oceupato dalle 
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partí immerfe , fono del medefimo pefo ; 
íaonde le moli di queíle porzioni , cioé le 
fleífe parti immerfe, fono inverfamente co* 
mehDenf i tadí , Vedi FLUIDO, GRAVITA', 
e SPECIFICO. 

DENSITA' delFAria , é una proprieta che 
ha data molta briga a'piu recenti Filofofi , 
dopo la feoperta dello fperimento Torricel-
liano , e ia macchina Pneumática . Vedi 
ARIA , RAREFAZIONE , e CONDENSA-
ZIONE . 

Egli é d imoí l ra to , che nel medefimo va
fe, od anche in vafi communicantifi 1'ua 
co l l ' a l t ro , alia Oeífa difianza dal centro, 
Taria ha per tutto la medefima denfita. 
L a denfita deW aria fempre crefee in propor-
zione alia compreífione od alie potenzeeom-
primenti . Vedi PRESSIONE . 

E di qui , I1 â na piu baffa é fempre piíi 
denfa che la fuperiore : puré la Denfith deir 
aria piu baflfa non é porporzionale al pefo 
dell'atmosfera , per cagion del caldo o del 
freddo , che fanno alterazioni notabili, quan-
to alia rarita, ed alia Denfitci. Se l'aria fia 
refa Tp'xhdenfa, i l pefo de'corpi in eífa é di-
minui to; e fe piu rara , accrcfciuto; a ca
gion che i corpi perdono piu ne' mezzi piíi 
pefanti che ne'piu kggier i . V e d i S P E C i F i C A 
Gravita. 

E di qua , fe ]&Denfita deW aria fia fenfi-
bilmcnte alterata , corpi egualmente pefan
t i in un'aria piu leggiera , fe le loro fpe-
c i fiche gravitadi fono confiderabilmente di-
ve ríe , perderanno il loro equilibrio in un' 
aria piu denfa, ed i piu gravi fpecificamen-
te prepondereranno ', che é i l fondaraento 
del raanofeopio, iflrumsnto con cui fimifu-
rano le alterazioni nella Denfita dell' aria. 
Vedi MANOSCOPIO . 

D E N T A L E , Dentalis, s'applica alie let-
tere , nella pronunzia delle quali hanno i 
denti la principal parte. Vedi LETTERA . — 
I Grammatici , e ípecialmente gii Ebrei di-
fíinguono le ¡cttere in Demalí , Labiali , 
Gutturali , Linguali) Palatine , &c. Vedi 
GUTTURALE &C. 

D E N T A L I S i ^ / V , o Dentalium , é una 
fpezie di conca o gufcio , che gli Speziali 
polverizzano , ed ufano in diveríi medicamen-
t i , come un álcali egregio. 

I I genuino Dcxtale, deferitto da M . Toar-
nefort j é d'una forma tubulare, o cónica, 

cir-
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el rea tre pollici lungo ; di un colore fplen-
dente, verdiccio bianco; cavo, ¡eggiero, e 
diviío per Jungo da linee parallele , che 
feorrono dalla cima al fondo . Egli é della 
grofsezza in circa d'una penna , e raíToraiglia 
un poco al dente d'un cañe. 

E' aflTai raro; e pero in fuá vece , fi íb-
rtituiíce d'ordinario una conchiglia di diveríi 
color í , che trovad tra 1' arene , quando i l 
mare é ritirato j ma non fcanalata , come 
i l Dentale. 

I I Dottor Lifter, nelle FHof. Tranfaz. fa 
menzione di due fpszie di Dentalla ; la pri
ma che moho rpeíTo ritrovafi attorno dell' 
Ifola diGuernfey, &c. ed é un lungo, fot-
t i l e , rotondo cannoncino, un poco curvato , 
e che VH fempre un poco diminuendo , ed é 
cavo da ambedue le eftremita; donde i l fuo 
nome Dentalium , o di dente fm'tk al cañe . —-
L ' al tra propriamente chiamata Entalium , 
piu lunga e piu groffa ; ed in oltre fafeiata con 
una fpezie di folchi; donde i l termine Italia
no Jntaglii. 

D E N T A T A Vetga , tra i Eotanici , íi 
apphca a quelle foglie di piante che fono 
intaccate attorno dell 'orlo: alcune delle qua-
l i fono áentate , o intagliate fine ; altre 
hanno gl'intagli grandi o profondi; cioéaf-
fai addentro nelia foglia . Vedi FOGLIA . 

DENTATA Ruoía. Rota DENTATA . Vedi 
l'Articolo RUOTA . 

D E N T E , Denr, neíl 'Anatomía, un oflb 
picciolo, duro, lifcio, incaftrato nelle gen-
give , e che ferve per maüicare o tritare 
i l cibo, per morderé , &c. Vedi Tav. Anat, 
(Ofteol . ) ng. 2. ür. d , e, f . Vedi anco gíi ar-
ticoli CIBO , MASTICAZIONE, &c . 

Gl i uomini , e la maggior parte degli ani-
mali terrei l r i , come anco alcuni pefci, han-
no due ordini^di dentî  l'uno nella mafcella 
fu pe ri ore, e i'alíro nell' inferiore. Vedi GEN-
GÍVA , e MASCFLLA . | 

Negli uomini , i l numero ordinario de' 
Denti é 32 ; fedicí in ciafeuna mafcella ; 
tutti fitti in particolari caífette, dette al-
m é t , mercé la giuntura od articolazione 
chiamata gomphofis , e da'falcgnami incavi-
gliatura . Vedi GOMPHOSIS. 

Eglino fono di tre forte: quelli nella par
te dmanzi di ciafeuna mafcella fon chia-
raati incifores, táglienti ; e fono quattro in 
eiafeuna , larghi, fottili e p ia t t i : alcuni I i 
chiamano primores y perché appajono i pri-

Tomo X l t 
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mi ; altri adverfi , ed altri ridentes , per
ché fi moílrano nel ridere . Vedi I N C I -
s I v I . 

Dietro quefli , da ciafeuna parte di ca-
dauna mafcella, ne flanno due , che fono 
un poco piu prominenti ed aguzzi , chia-
mati canini •, dal volgo \ denti occhiali, per
ché parte del ñervo che move gli ocehi é 
inferita iu eífi , donde i l pericolo nel ca-
va r l i . Vedi CANINI . 

Dietro quefti in ciafeuna mafcella ve n¿ 
fono cinque, chiamati molares, o raacina-
t o r i , come quelli^che fervono negii uomini 
principalmente per la maflicazione . Vedi 
MOLARES . 

G i ' incifori hanno per lo piu una fo-
la radice , o frulloj i canini alie volte due; 
ed i molari tre o quattro , fpecialmente 
quelli in dietro , che han da fare maggior 
sforzo. 

I denti, fecondo Peyero, fono formati di 
peí]i convolute , indurate e légate aíTierac 
da un muco vifeido: e fe oíferveremo i wa-
lari de' camocci , de ' c ava lü , delle pecore , 
&c. troveremo gran ragione d'adcnre al fuo 
fentimento. 

A l t r i parlano deila loro formazione d i -
verfamente . Oíferva i l Dottor Quincy , che 
gli - ' Mi fono foderati di una íottiU rn.cm-
^ , , fopra la quale v i fono diverfi vafi , 
rer i i quali v i paíía un denfo umor tra-
fparente , che, fecondo che crefee , s'indu
ra in forma di dente, e verfo il fettimo ed 
cttavo mefe dopo la nafeita , principia a 
pervadere Torio della mafcella , fquarciare i l 
perioíleo , e le gengive , che eífendo d' un 
efquifito fenfo , cagionano un dolore ga-
gliardo , ed altri íintomi che accadono a' 
fanciulli nel tempe del far de' denti . Vedi 
DENTIZIONE . 

I denti non cominciano a compadre tu t t i 
in un tempo ; ma prima appajono i denti in -
cifivi della fuperiore , pofeia quelH della 
inferiore mafcella , perché fono i piíi fot-
t i l i e piu acuti ; dopo d' eífi vengono fuor-
i canini , perché fono piu acuti che i mo 
lares, ma piu groíTi che grincif ivi ; e u l t f 
mi di tutt i i wo/ar/', perché fono plíigroíTi' 
e piu fpuntati. J 

D i queflo liquorc vifeofo trafparente ? 
che é indurato nella ío(lanza dei denti , v i 
fono due íkat i o fuoli , uno fotto l'altro , 
diviíi dalia medeíima membrana, che copre 

Z z taita 
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tutta la cavita della mafcella; lo firaío fu-
periore forma i denti che vengon fuera in 
prima; ma verfo i l fettimo anno d'eta ven-
gono fuora fofpinti queÜi dai denti faíti del 
luolo o ftrato piu baffo , che allor comincian 
a germinare; e fe quefli aV«í/fi perdono, non 
crefeono piu da nuovo. 

Se alcuni fono ñati oíTervati metiere i den
ti duevo l í e , eglino hanno avuti tre ftrati di 
quefto umore vifeofo , lo che appena mai/ 
fuccede. 

Verfo gli anni 21 gil ul t imi due , dei 
molares, vengon fuori, e íono chiamati den-
tes ¡apentite, perché nafeono quando la per-
fona é negli anni della diferezione. VediSA-
P l E N T L f í . 

M . de la Hire i l giovane ha offervato , 
che i denti hanno tutta quella parte che fia 
faori fopra la gengiva , copería ton peculiar 
foílanza, detta fmaho, aíFatto diíFerente dal 
reflo delToíTo. / 

Quefto fmalto , da alcuni altri chiamato 
i l periojleo , é comporto d1 una infinita di 
picciole fibre , che crefeono e s' attengono 
al!'oííb con le loro radici, molto fimilmen-
te alie unghie, ocorna. Vedi UNGHIA . 

Qucfta compoíizione é difeernibile in un 
dente rotto , dove fono be'n apparenti e T 
origine e la fituazione deiiefibre. M . de la 
Hire é perfuafo , che 1' ingrandimento di que-
ñe fibre fi faccia moiío fimigliantemenie a 
quello dell' unghie. Se per qualche acciden
te una picciola parte di quefto/m¿7/ío fi fpez-
x i , cosí che ToíTo refti nudo , cioé fe pro-
prio le radici dellc fibre fien via toke , Tof-
í b , in quella parte, diventera cariofo , ed i l 
dente inevitabilmente perira; non v'eífen-
do oífo nel cerpo che poíTa reggerc ncll ' aria . 
Vedi Osso . 

Pej verita, in alcune perfone lo fmalto é 
molto confumato e fdrucito , per loftroppic-
ciar che fi fanno i denti di foverchio co' den-
t i f r ic j , &c. cosí che appar tuíto l 'o í fo , e 
tuttavia i i dente refta fano ; ma la ragion 

che i'oífo non é nudo del tutto , ma v i 
é ancora un fottile firato dello fmalto chelo 
preferva; maquefiofirato per la fuá gran fot-
tigliezza eífendo trafparente, rofTo giallo v i 
ñ vede per mezzo. 

Qualche volca ancora fi rompe un dente, e 
1' oífo riman nudo ; puré la perfona non ne 
rífente dolore: la ragion é , che la buchetta 
neüa radice o frullo del dente, per cui un 
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picciol ramo d' un ñervo entra, che fa fen-
íb nel dente , eíTendo affatto otturata con 
1' andar degli anni , o per altra cagione, ha 
via firapp^to i l ñe rvo , e levata ogni comu-
nicazione tra i l dente e l'origine de'nervi , 
c per confeguenza ogni fenfo, o rifentimento 
di dolore. 

Accade pur in alcuni denti , che le fibre 
fono folamente in piccioli fafci, o inviluppi, 
le cui efiremita fuperiori s'incontrano e s'adu-
nano, ma non le pih baífe; come é il cafo 
ne' piu de' denti macinatori, dove la fepara-
zione de'fafcetti é manifefia. Quivi , fe i ' 
eftreraita fuperiore dclle fibre venga a rom* 
perfi , o fcheggiarfi e mangiarfi v ia , la fe-
parazione tra due de' fafcetti fpeffo fi dila
ta , cosí che ammette qualche dura parti-
cclla del cibo , col qua! mezzo facendofi una 
pícciola apertura per lo fmalto, 1' oíío reda 
nudo, ed il dente fubito fi marcifee . A qucíT 
incomodo fi rimedia un poco otíurando i l 
buco con piombo , che irapedifee , che le 
acute pungenti parti del cíbo non penetri-
no nelí 'oflb, ed iv i cagionino dolore. Vedi 
ODONTALGIA. 

Quello che abbiamodetto, é illuflrato con 
le figure nella Tav. jlnat.*iOft.to\.) fig. 14. 
dove A C F H efprime la eftremitadella ma
fcella,, in cui fono pofti i denti ; A E C ed 
F G H le radici o i frutti del dente inchk-
fe nella mafcella ; A D C B , ed F L H 11 
10 fmalto comporto di piccole fibre íchiera-
te allato i'une deü ' a l t r e , che coprono tut
ta quella parte del dente, che h al di fuori 
della gengiva; I I fono diverfefilacongiun-
te nelT eftremita fuperiore , ma disgiunte 
nella inferiere ; M M i buchi per l i quali 
entraño i nervi del dente ; N N un dents 
rinchiufo. 

M . Dcrham offerva, che i Denti ci por* 
gono un. efempio notabile della fapienza c 
deila bonta del Creatore : la loro peculiar 
durezza é rfotabiiiífima, confiderando la te
ñera foílanza di cui fono formati . Vedi 
Osso. 

Gli antichi, ed anche Riolano tra i mo-
derni j l i han tenuti per incombuftibili, e 
Túnica parte del corpo che fia tale ; per 
la qual ragione eglino fi ponevano con gran 
cura nell' urne tra le ceneri del morto f ma 
1' opinione é faifa; eífendofene folamente tro-
vati due nelle tombe di Wcrtfalia, uno de'qua-
11 era mezzo calcinato. 

Un 
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Un ahro error popolare fi é , che i denti 

continuino a crefere fempre, anche ne vec-
chi fin all' ora della lor morte . M . de la 
Hire ofiferva , che crefce folamente lo/m,a/ío 
o ' l Hfcio e ík rno che é una foñanza^molto 
diverfa dai demi . 

La forma, la difpofizíonet e l'ordine dei 
¿lenti fono maravigliofe : i piu anteriori fono 
deboli e íontani dal centro, comequelli che 
folaraente preparan© o diOribuifcono i l la-
voro agli a l t r i , gli a l t r i , dovendo macinare 
efminuzzare, fono piü fo r t i , e fítuati vicino 
al centro del moto. 

Galano pone ií cafo, che Tordine de' den-
ti foíTe tutt*al rovefcio, ed i macinatori t 
per efempio , foñero ftati meffi nel luego 
degl' incifores j e poi dimanda , qual ufo íi 
farebbe potuto fare de demi, e qual difordi-
ne non ne farebbe nato da cosí leggiera 
mavvertenza nella fola difpofizione? Per lo 
che, egü argomenta cosí : fe una perfona 
difponeífe una compagnia di 32 uomini , 
c h ' é appunto i l numero de^denti, con or-
dine giuíío e ben regolato, noi la giudiche-
remmo perfona intelligente : come dunque 
non giudicar lo fleíTo del Creatore &c» De u/u 
partium. 

I n oltre le loro varié forme, ín varj ani-
malt , é non meno confiderabile , eífendo 
tutte curiofamente adattate al peculiar ci-
bo , ed ai bifogni delíe diverfe fpezie degli 
animali; cosí ne' rapaci la forma de' loro 
denti é appropríata per afferrare, per tene-
rc , efquarciare la preda í negli erbacei per 
raccogliere , e coraminuire o fritare i ve-
getabili; ed in quelli che non hanno denti y 
come gli uccelii , il becco fupplifce aquefta 
mancanza» 

Aggiugni , che la mancanza dT eíTi per 
certo tempo , é nientc meno oífervabile in 
alcuni : che i fanciullini , efernpigrazia , 
non ne abbiano, mentre non fon capaci di 
fervirfene, fe non per nuocere a fe ñeffi , oá 
alia madre ; e che proprío in queila eta ín 
cui pofifono pigliare cibo piu foftanziale fo-
lido , e vivere fenza i l lat te, ecominciano 
ad aver bifogno de' denti per pronunziar le 
parole j alíora appunto i lor ^« f / cominc ino 
a fpuntare, e gradatamente crefeano, fecon-
do che piü ne abbifognano . 

Alcune perfone fono nate con tutt i i loro 
denñ, come Marco Curio Dentato , e Cneo 
Papirio Carbone i altri hanno folaai«nte avu-
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to un dente cont inúa lo , che oceupava tu í ta 
la lunghezza della mafcella, come Pirro Re 
dell' Epiro, e Prufia figliuolo del Re di Bi -
tinia : a l t r i , dicefi, che ne abbiano avuto 
due o tre ordini su riücíTa mafcella, co
me Ercole, 

Mentzelio, Medico Tedefeo, el aíficura , 
ch'egÜ ha veduto un vecchio aCleves, nel 
1666 , in eta di 120 anni , i l quale ave va 
un nuovo ordine di denti , natigÜ due anni 
prima , e che gli erano fpuntati con graa 
dolore ; e parimenti un Ingíefe all ' A i a , a 
cui fpuntb una nuova fíla di denti nel íuo 
cento dicíotteíimo anno. 

Un Medico Danefe, chiamato Hagerup, 
foíHene ín certe tef i , che fi pub fentire co' 
denti. Vedi UDITO . 

Quanto agli animali , v i fono alcuni pe-
fei che hanno i denti su íe lor lingue , co
me le trote ; altri l i hanno nel fondo deí-
la gola, come i raerluzzí; alcuni , come U 
gran cañe marino, chiamato canis carcha-
zias i hanno tre, quattro, o cinque file d i 
denti su 1' ifteffa mafcella j i réquiem ed t 
cocodrilli ne hanno t r e , e tuttt íncifori', le 
vipere hanno due grandi c curvi demiemi-
m , i quai fono mobili , e ordinariamente 
fianno pia t t i , e folaraente fi drizzano quan-
do elleno mordono. Vedi VÍPERA, &c . E 
la folaga , ha intieri ordini di fimili denti 
movib i l i . "— L e b o í t e , e le íeppie non hanno 
denti, e non oflante mordono» 

DENTI Art i f iz ia l i , fono quel l i , che un íi 
mette in luogo de' naturali, che gli manca-
no . — S o n ó d' ordinario farti d' avorio, ma 
perché i 'avorio, in poco di tempo , divea-
ta giallo in bocea, Fabricio configlia , che 
íi facciano dello Hinco di un toro , che 
conferva i l fuo colore. 

11 cofiume di portar denti d 'avorio, ed i 
legarli con filo d' o ro , émol to antico: Lu
ciano e Marziale ne pariano come di cofa pra-
ticata appreíTo i Romani, 

Guiilemeau ci da la compofízíone ds una 
pafia, per far denti artifiziali, che non gial-
lifcono : la compofizione é cera bianca gra-
nulata, e liquefacta con un poco di gomona 
clemi, aggiungendovi la polvere di raaltice 
blanco, di corallo, e di perle. 

DENTE, nel Maneggto , o nelgoverno de'ca-
va l l i . — denti d' uncavallo, principal
mente, ficonofee la di luí eta. 

I dmi d' un cavalio fono di quattro fpe-
Z% z z i e j 
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zle ; cioé 24 mafcellari , o maeinatort , al 
fondo deüa bocea, di la dalle sbarre; 12 da 
ciafeuna parte de! canale, ordinati feidifo-
pra , e fei di fotto. — Quefti fi confervano , 
fenza cadere giammai, e non fervono in al-
cun modo alia diíiinzione deli' eta del ca-
vallo. 

Dodlci denti di latís che vengono nel da^ 
vanti della bocea quand' egli ha tre mefi , 
e fono d'ordinario Ipuotati, e mtíl i affatto 
neila íua eta di due anni e mezzo. 

Quattro fcaglioni, collocati íbli nelle bar
re tra i denti davanti, ed i macinatori, uno 
da ciafeuna parte di fotto, éd altrettanti di 
fopra . Le cavalle rare volte hanno fcaglioni, 
e quandoli hanno, fono piecoli, e fi conta-
110 per una imperfezione. 

Dodici raccoglitori y o adunatori > che cre-
feono dinanzi nel luogo dei laiíei , e de' 
macinatori , e co' quali i l cavailo attrae i l 
íuo pafeolo , taglia l'crba &c. QuelUíono di
f i f i in 

Mcllette, che fono due denti davanti di fo
pra, ed altrettanti di fo í to , che un cavailo 
cambia i p r i m i . 

I denti di mezzo 5 o fsparatori, che divido-
no le malletts dai denti angolari, fono l i due 
attacco , e dopo le mollette, di qua e di la 
da efife , di fopra e di fotto , e fono quelli 
che fi mutano in íecondo iutogo. 

Denti eflerieri, o angolari, fono quelli do
po l i fcaglioni , di fopra e di fotto , e che 
fpuntano gli u l t i m i . —Efeono dalla gengi-
va nell'eta di cinqu'anni, ed hanno un ca
v o , o buco , in cui v ' é un picciolo fegno 
ñ e r o , che fomiglia a un Germe o grano di 
lava y detío la marca, che dura finché i l ca
vailo tocca i fette o gli otío anni , ed al-
lora comincia ad erapierfi e chiuderíi. Vedi 
MARCA . 

Dolor de DEN T I , malattia popolare, dai 
M e d i d chiamata Odontalgia * Vedi ODON
TALGIA. / 

11 dolor de' denti comunemeníe procede 
dalla carie, o tarlo, che marcifee 1' oíío , 
e lo mangia e lo fcava , Quanto alieeaufe, 
&c . di queña carie, od ique í lo tarlamento, 
.vedi DENTE O. 

Qualche volta procede da difcefa di mate
ria acre fopra le gengive. -—Quanto al do-
¡ote de" denti, una paila fatta di pan mo'le, 
e colla femenza di í lramonium , rae fía ful 
denu i a k afFeuo^ mitiga e k e^ííar? i ldo-
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lore; fe i l dente é c a v o , e i l dolor grande , 
una compofizione di quantitadi eguali d' opio 4 
di mirra, e di canfora, ridotta in parta con 
acquavite , o fpirito di v ino, e circa un gra
no o due meffi neí cavo del dente, impedí-
fce i l progreíTo della carie, e rintuzza e pla
ca l'acutodoloredel ñervo ; con che fpeííb d^ 
un follievo immediato. 

Gl i olj chimici , come quelli d'origano , 
di gherofani , di tabaeco , &c . fono pare 
giovevoli , diftruggendo , colla lor natura 
cauftica, lateftura de'vafi fenfibili del dente 
afferto. Quantunque dall'ufo troppo fmode-
rato di cff i , proceda alie volte una deñuffione 
d 'uraori , eqnalche apoílema . 

U n vefeicante applicato dietro a una , o 
ambedue le orecchie rare vo'te mancad! cu
rare i l dolore di denti , fpezialníente quan-
do é accompagnato da ñuffione calda di 
umori , e da gonfiezza di gengive , della fac-
cia, &c. I linimenn di ungüento di malva 
di paludi, di ontano &c. mifti con acqua
vite diÜillata dai zuchero, con altre acque-
vi t i , o fpirito di vino canforato , fono 
buoni, adoprati eternamente, per modera» 
re la gonfiezza. 

Chefeldcn fa menzione d' uno , guarito 
dai dolor di denti con applicare un picco-
10 ferro cauterizzante aU'anthelice dell'orec-
chia, dopo d' aver foílenuto falaífi , purga-
z ioni , faíivazioni, fetacci , &c. in vano : 
11 cafo é affai notabile y imperocché quan» 
doegli ne era attaccato, feguivane una con-
vulíione di tuíta quella parte della fuá faccia 5 
fempre che i l dolore diventava acuso, o che 
tentava di parlare. 

Scoockio , nel fuo Trattato del burro f 
mantiene , che non vi é miglior mezzo di 
eonfervare i denti belli e fans , che fregar-
l i con butiro : opiato in vero aíTai mena 
disguílofo che quello deili Spagnuoli , i 
quali lavano i loro denti ogni mattina con 
orina 

Per impediré e curare lo feorbuto nelle 
gengive , vi en raccomandato di lavare ¡a 
bocea ogni mattina con fale ed acqua \ e 
per impediré la corruzionc o la carie de 
denti , alcuni fi fervono folamente della pol-
veré di corno di cervo, fregandofi con eífa 
i denti , epofeia lavando la bocea con acqua 
fredda: dkefi, che puerto fia preferibile ad 
altri dentifricj , per quefto, perche le loro 
¿uxe partiídle Coa aue ad abradere quella 

íoi- . 
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fottil Hfcia politura della qua!e é coperta la 
íuperfizie de denti , e che é i l ¡oro prefer-
vativo ¿ai cattivi efFetti dell'aria , delí 'ali
mento , de' liquori &c. donde i dolori de' 
denti , quand'ella é abrafa . 

I Dentifricj fono per io piu compoíH di 
polvere di corno di cervo, di corallo roffo, 
d' offo di feppia , di allume bruciato , di 
fangue di drago &c. Alen ni lodano la polve
re di mattoni , come bailante per reffetto d'un 
buon dentifricio . Vedi DENTIFRICIO. 

D E N T E L L Í , nelT architfttura , un or
namento nelie cornici, che ha qualche í'o-
miglianza co' denti ; particolarmente uTa
to negli ordini Jónico , e Corintio ; ed 
últimamente anche nel Dórico. Vedi COR-
NICE. 

Sonó tagliaíi fur un picciolo raembro 
quadrato , propriamente chiamato Denticu-
luí ; e le tacche , o glí ornamenti íleffi , 
dagl' Italiani fon deíti Dentelli , e Denttco-
/ / , da Dens, dente, perché ha 1' apparenza 
d' una íchiera di denti. — Vedi Tav. Archit, 
fig. 30. i i t . bb. ef ig. 28. l i t t . dd. 

Aulicamente , i Dentelli eran o di rado 
ufati , fuorché nelia cornice Jónica : tutta-
volta l i troviamo negli avanzi del Teatro di 
Marcello *, i l che é un argomento appo ta-
l u n i , che Vitruvio non abbia avuta la dire-
•zionc di quell' edifizio . — Vitruvio preferi-
ve la larghezza di ciafcun Dentello, o den
te , la meta della fuá altezza; e la raetopa, 
0 i 'intervallo tra due, ordina che fia - de l 
la larghezza del Dentella. L . I I I . c.4. Ve
di METOPA . 

I I medefimo Autore , c. 2. del fao I V . L i 
bro , ofl'erva che i Greci non ufarono mai 
Dentelli fotío de 'Modigl ioni ; a cagione che 
1 Modiglioni rapprefentano de ' l imbelÜ, ed 
i Dentelli rapprefentano capi , o eñremita 
di tra vi o travicelíi , che non poíTono mai 
eífere pofti fot 10 de' limbelli . Vedi MODI-
GLIONE, 

I Romani non furono cosí fcrupolofi su 
qu tño decoro; eccetto che ntl Pantheon , 
dove non vi ha Dentelli fotto de' modiglio
n i , e nemmen nel Pór t ico , né ail ' interno 
della fabbrica. 

D E N T I F O R M I S Proeeffus, iMüeíro ebe 
Fyremidct. ^"edi PYRENOIDES . 

D E N T . i F R I C i O , nelia Medicina , pol-
nsre per U denti; un rimedio da fregare C0Í2 
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eífo i denti , affine di nettarli, e raffodarli 
Vedi DENTE . 

V i ha Dentifrici di diverfe fpezie e forme ; 
alcuni in forma di polvere, compoüa dico-
r a l l i , pietra pomice, fale, allume, gufeidi 
uova , granchi, corno di cervo , d' ofíb di 
feppia , di tártaro vitriolato, &c. Al t r i i a 
forma di un eieítuario, che conik delle mc-
defime polveri, mide ed unite coa melé . 

Ve n'ha d 'a l t r i , preparati con radici bol-
lite con Tallume, e feccate nel forno . A l -
t t i in forma di liquore cavato per mezzo di 
diílillazioni da erbs dififeccanti, c da medi
cine aftringeníi. 

G!i Ollandefi han no per i l miglior Denti-
fricio ií burro, affin di tener li denti bian-
chi e fani ; e gli Spagnuoli 1' orina. Vedi 
BURRO &C. 

D E N T I Z I O N E , Demitio , voce latina, 
che fignifica i l tare o metter de'denti. Ve
di DENTE . 

I ! tempo della Dentiziém , comunemen-
te é dai 7 meí l , fino ai 17. GT Incilori na-
feono i p r i m i ; poícia i molari ; dopo d'ef-
fí i cauini ; per til rimo i Dsmes Sapien-
tia' Vedi DENTE . 

Ippocrate offerva, che la Dentizione co
mún emente e preceduta da un prurito del
le gengive, da convujfioni , da febbn, e 
da ñuífo di ventre \ fpezialmente quando íi 
mettono i denti canini . 

Sintomi íimili , offerva i l Dr. Liüer fu 
queílp paffb d' Ippocrate , accadere agli uc
ee 1¡ i quando fauno o metton le penne ; 
nelia qual occafione diventano mu t i , e pau-
rofi , o arcigni» 

Doleo dice , che i l germe , o i l femé 
del dente é una materia fottile mucofa , 
ílmile al blanco di un ovo , contenuta nel
ie eelie, od alveoli della maícella , ebe di-
venta piü dura e piu denla ogm giorno , 
finché é opportuna a pervadere la gengi-
va . In queíla rottura i l bambino é af ín* 
to da ternbili fintomi , da infiammaziont 
delle mafcelle, tormini , vigilic , inquictu-
dini , terrori , dejezioni , vomiti , faliva-
zione, abfceffi, etalora anche rnuore. 

V i fono due penodi o termuii della Den
tizione , i 'uno quando i l dente fa il íuo pri
mo sforzo per ufeire da l l ' o í fo maxiliaft , e 
la parte fuperiore della gengiva luoie éflfe-
re circondata da un cerehio bianchíccto. —• 

L'aí-
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L'ahro , quando i i derite, connderabilmen-
te ingranduo di mole, rende ia gengiva tu-
ir.ida, c fa cutto io sforzo per aprirfi per 
mezzo ad eífa la ür&da . I rimedj contra 
i finíomi delía Déntizione f>no gli aflfor-
bentt , cd i m i l i purgaiivl . Vedi FAN-
C I U L L I . 

D E N U N Z I A 9 o DENUNZÍ AZIONE , é 
una íolenne publicazione o promjlgazione 
di qualche cofa , Vedi PUBBLICAZIONE , 

T u t t i i vafcelli fono preda íegittima do-
po la Denunziazione o proclamazion dells 
Guerra . Vedi PREDA . 

La Denunzia delle perfone feomunicate 
fj fa ) perché la fentenza poffa eííere piu 
plenamente efeguiía ; acciocché le perfone 
fien cognite, fia negato loro TingreíTo nel-
la €hiefa , e fia 1'altra gente avvertita di 
non avere con effe alcun commercio . Ve
di ESCOMUNICAZIONE . 

D E O B S T R U E N T I , fono quelle medici
ne che aprono le oííruzioni . Vedi OSTRU-
ziOxNE , e DETERGENTE . 

Qualche cofa di piü ancora s^addita per 
ia voce deoflruente , che per quella di deter
gente: imperocché una medicina pub cffere 
áeohflruente , fenza cíTere nel piu rigorofo ne di quella, che abbiam nell'Efodo , Cap. 
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m un cafo di difgrazia, per cui un" anima 
Crií l ians viene a u» termine violento , 
fenza la colpa di alcuna creatura ragior.e-
voíe » 

Come t fe un cavallo coípifce i l fuo eu-
ü o d e , e T uccide ; fe un uorao , guidando 
un carro y cade in maniera che la ruota deí 
carro feorra fopra di lui , e lo fracaíTi , fin 
a moriré ; fe tagüando utso un albero , av-
vifa i circortan^i che ÍI guardino , ma non 
ofiante una qualche perfona ne refti uccifa 
dalla caduta d' eíTo : nel primo cafo i l ca
vallo ; nel fecondo ¡ta ruota del carro , Ü 
carro ed i cavalli ; e nel terzo T albero é t 
Deo dandus , da darfi a Dio , cioé al Re ^ 
per diílribuirfi ai poveri dal fuo Limofi-
niere, per efpiazione delTorrendo evento; 
quantunque cagionato da creature irragio-
nevolij anzi fenza fenfo e morte» 

Omnia qu<R movent ad mortem funt Deo 
danda 

What moves to death ; or Kills h im 
deadt \ 

I? deodandy and forfeited , 

Quefia Legge fembra efíere un'imitazio-

fenfo detergente ? come infani fono la raag-
gior parte di quelle che fon fatte di foílan-
ze metalliche: qual é 1' acciaio , quale i l 
mercurio &c. che acquiftano 1' appellazio-
ne di deobflmenti dal loro operare per lo' 
natural pefo loro , con che accrefeono i l 
momemum del fluido che circola , e lo fau
no urtare contro T apertura fecretoria cotí 

X X L Se un bue averci percojfo col corno urt 
nomo o una donna e quefli ne [aran morti , 
(i accoppera co fajfi f e le di lui car ni non fi 
mangeranno j ed il padrone del bue farci in-
nocente * 

Fleta dice, che i l Deodando debbefi ven
de ré , ed i l prezzo diílnbuire a'poveri, per 
Fanima del R e , de'fuoi antenati, ed i tu t -

íorza maggiore; •'perché il momentum , o la to i l popólo fedele che é partito di quefta 
•vis percuffionir di tu t t i i projettili , della v i t a . 
quale fpezie é i l fluido circolante t é come D E O P P I L A T I V O , un nmedio acconcío 
le loro folidit^ , fupponendo le loro velo- ad ammollire , a rifolvere , e rimovere le 
citadi eguali » Quanto piu pero i fluídi anr- oñruz ion i . Vedi OSTRUZIONE . 
mali fono faturati di parttcelle denfe e fo- I Deoppilativi fono g l i fleíTi che quelli f 
lide , con tanto maggior forza diflendono i che con altro nome chiamiamo deob/huen-
vafi: , e piíi fácilmente vi feorrono , favo- ti . Vedi DEOBSTRUENTI-
rendo la ftruttura i l loro corfo e la lor D E P H L E G M A T I O , nella Chimica , é 
evafione ; e per quefla cagione fon chiama- l 'atto di purificare , o di fchiarire un flui
ré deobflrmmi quelle medicine che aggiun- do dalla fuá flemma > od acqua Vedi 
gono qualche grado o forza a quefte qua- FtEMMA . 
iitadi ne' fíuidi . Queflo fi fa con diflill'are lo fpirito od 

D E O D A N D O , nelle nofire Confuetudi- altro fluido piu e piii vol te ; col qual mex-
n i ^ é una cofa data , o confifeata per dir zo , la parte fpiritofa fi folleva tutta, e la-
cosí a D i o j per la raitigazione deli'ira fuá feia la flemma, o Tacqua dopo di s é . 
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Quando lo fpirito é cosí disgaggiato da tut-
ta la fuá ficmma, od almeno , per quanto 
lo pub eííere , chiamafi uno fpirito dephleg-
mato , o che ha deporto i l fuo phlegma . 
Vedi FLEMMA , COHOBATIO , RETTIFICA-
71 ONE, &C. 

D E P H L E G M A T U S , in Ch mica u n epí
teto applicato agli fpiriti , che ib no ben 
fchiariti c mondi dell' acqua loro, o della 
flemma. Vedi SPIRITO , e FLEMMA, 

Per far la qual cofa, fi rettificano , cioé , 
fi diüillano piü c piíi volte , finché refti-
no puri affatto. Vedi DEPHLEGMATIO . 
Vedi purc DÍSTILLAZÍONE , e RETTIFICA-
ZIONE, 

D E P I L A T O R I O * , nella Medicina , é 
u n empiaflro , od altro medicamento , ap-
plicato fopra una parte pelofa , a fine di 
pórtame via i l pelo. Vedi PELO. 

* L a vece e formata dalla particella de ? 
e pilus, pelo. 

I Depiiatorj fono principalmente compo-
fli d^orpimento , ch' é un gran cauílico , 
cd anche un pericolofo rainerale. — Per i 
peli creícenti su la fronte di una giovinet-
ta , io prefcriíli i l feguente Dropace , o l i 
nimento depilativo . Degori . Vedi DRO-
PAX . 

D E P O N E N T E , nella Grammatica La
tina , é un termine applicato ai verbi che 
hanno fignificazioni att ive, ma terminazio-
ni o conjugazioni paffive , e mancano di 
uno de'ior partlcipj paffivi. Vedi VERBO. 

Tale é i l verbo minar, minacciare , che 
ha per participj rninans , minaturus ^ e mi-
natus) ma non minandus , che doverebbe 
eíTcre i l participio paíFiyo . Vedi PARTI
CIPIO. 

Sonó chiamati Deponenti , quafi avendo 
depofta, o lalciata a parte la loro fígnifi-
cazione paffiva. 

D E P O P U L A T I O , Paito di facchcggia-
re, diílruggere , difolare , o fpopolare un 
luego . Coke Inflit. part. I I I . fol. 204. D i 
qua, Depopulatorcs agrorum . Stat. 4. Hen, 

D E P O R T A T I O , una Torta di efilio , 
ch' era i o ufo appreílb i Romani , col qua-
le, qualche ifola, od altro luogo veniva af-
fegnato ad ua reo per fuá abitazione , con 
divieto di non paríirfi da quel luogo, fotto 
pena di morte. Vedi BANDO. 

Ulpiano raette quefta differenza tra D e 
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poYtazione, e relegazione , che la prima con-
finava i l reo in un certo luogo per fempre, 
e la fecunda fptfle volte era rivocata, e per-
metteva aü' efute un poco piü di liberta . 
Vedi RELEGAZIONE. 

Per la Deponazione una perfona perdeva 
i d i r i t t i di cittadino Romano , Vedi Esi-
LIO . 

D E P O S I T A R I O , nella legge Francefe , 
c una perfona a cui fi confida , o fi racco-
manda qualche cofa , come a cuílode o 
guardiano, 

I Depofuar) or diñarj non hanno da e fíe re 
manuteaton della cofa lafeiata loro , dato 
che fi perda, o venga rubbaía . — Hanno 
folaraente da render contó , in cafo di fro-
de , o di violazione di fede ; né fono rifpon-
fabil i , per capo di trafeuratezza . Ma un 
Dtpofitario neceffario , come un cuñode d i 
pubbiico alloggio, un oíie dee render contó 
deile rubberie, e de'furti , fe v i é ftata in 
lui qualche negiigenza : e per la legge I n -
glefe , eziandio che non vi fia flata, 

DEPOSITO, Depofitum , cofa porta nel-
!• maní di un altro da tenerfi o cuflodiríi 
gratis. Vedi DEPOSITARIO, 

I giureconfulti dividono i l Depofito in 
femplice , e giudiziario . 

I I Depofito fempiiee é o volontario o ne-
ceíTario . íl needíario é quello fatto in ca
fo di órtilira, o di naufragio, di fuoco &c . 

Gl i ofti fono riíponfabili del bagaglio 
recato e coníegnato ad eífi, cííendo un De-
po/ito nece-fario . 

Depofito Giudicízrw , é quello, la cui pro-
prieta é contraílata tra diverfe perfone , ed 
édepoíkato nelie mani di qualche terza per
fona, per decreto di un giudice . Vedi SE-
QUESTRAZIOSE , 

DEPOSIZIONE , in Legge , una teflí-
raonianza data in corte da un tellimonio 
giuratb. Vedi GIURAMENTO . 

Nella Cancelleria, laDepofizione é un te-
ftimonio dato e ftefo in ifcrítto, per via di 
rifporta agí' interrogatorj efibiti nella Can
celleria ; dove un tal Tertimonio chiamaíi 
Deponente. Vedi TESTIMONIO . 

DEPOSIZIONE fígnifica ancora r ir teí íochc 
fequertrare, o privare una perfona della fuá 
dignita , o del fuo ufizio . Vedi PRIVA-
ZIONE. 

La Depofizione folamente difíérifce dalP 
abdicazione, in quanto che quert' ultima fi 

fup-
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fuppone volontaria , e l'atto tíl colui íleíTo 
c h ' é nella dignita , o nell' ufizio; e l a pri
ma é un atío di corapulfíone, cioé di una 
potenza íuperiore, che coftrigne , e la cui 
lu tor i t^ fin la fi eftendc . — Alcuni dicono 
che é ñata Depoftzione , ed alcuni abdica-
xione, quella del Re Giacomo I I . Vedi AB-
DICAZIONE. 

Onuphrio Panvinio, e Ot íone Frifingcnfe 
aíTicurano, che i l Pontefice Gregorio V I I . 
fu i i primo che tentb la Depoftzione dei Re. 

La Depoftzione differiíce dalla íofpenfione, 
in quanto che ella aflblutamente e per fem-
pre fpoglia, o priva un Sacerdote, &c. di 
ogrti dignita, officio &c. laddove la fofpen-
fione íolamente ne inibifce , o ne reÜringe 
1' efcrcizio. Vedi SOSPENSIONE. 

La Depoftzione difíeníce dalla Degradazio-
ne y in quanto che queft'^ultima é piü fór
male , e accompagnata da alquanto piü di 
circoílanze che ía prima: ma in fatti ed in 
foílanza fono la íleífa cofa \ quelle circoílan
ze aggiunle cífendo íolamente cofa di appa-
renza o di m o ü r a , introdoíte da prima per 
zelo e indegnazione, e confervate da! co-
í l ume , ma non garantiré dalle leggi o dai 
canoni. Vedi DEGRADAZIONE . 

D E P R E C A T O R I O , o DEPRECATIVO , 
in Teologia, termine applicato alia manie
ra di compiere alcune cerimonie o r i t i nel
l a forma della preghiera. Vedi FORMA, e 
ORAZIONE . 

Tra i Greci la forma dell' afloluzione h 
Deprecatoria ; efifcndo concepita in quefti ter-
roini , Iddio vi affolva : laddove nella Chie-
fa Latina, ella íi fa in forma declarativa, 
lo vi affolvo. Vedi ASSOLUZÍONE . 

D E P R E C A Z I O N E , deprecatio, nella Rct-
torica , é una figura, con cui l'oratore in
voca Tajuto e I'aíTiñénza di qualcheduno ; 
ovvero prega, perché qualche gran male o 
gañigo fucceda a colui che parla filfamesite, 
o fia egli íkffo , od i ! fuo avvcríario . 

DEPRESSIONE detle equazioni . Vedi 
EQUAZIONE . 

DEPRESSIONE del Polo. — Tant i gradi 
quanti voi navigate , o viaggiate dal polo 
verfo l'cquatore i d'altrettanti, fidice, che 
voi deprímete i l polo , perché egli diventa , 
rifpettivamente, di tanto piu baffo, o piü 
vicino ali 'Orizonte . Vedi ELEVAZIONE de 
Polo. I 

DÍPRESSIONE cklV Orizonte viíibiU, dino-
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ta ¡1 fao añbndare, od immergeríi fotto i l 
vero piano orizontale i o fía cío cagionatq 
da qualche variazione nell'atmosfera , o dal
la differente altezza dell'occhio dell'offerva-
tore fopra della fuperfizie del mare . Vedi 
ORIZONTE, RIFRAZIONE, &c. 

EíTendo 1'occhio un piede al di fopra del
la fuperfizie del mare ; 1'orizonte vifibile , 
od i l margine del mare , fara con cib depref-
/o un minuto. —Ali 'altezza di 3 piedi, la 
profondita o V aíFondamento fara 2 minu-
t i , —- a 7 piedi , 3 minut i ; — a 12 piedi, 
4 minuti j —a 18 piedi, 5 minu t i ; —a 27 
piedi, 6 m i n u t i . 

DEPRESSOR, ne l l 'Anatomía , un nomc 
comune ai diveríi mufeoii ; dal loro ufizio 
nell'abbafiare , o portar giti le partí allequa-
l i fono attaccati. Vedi MUSCOLI. 

DEPRESSOR labii fuperioris) é un mufeolo 
chiamato anche conflnBor ala naft. 

DEPRESSOR labii inferioris proprius , un 
mufeolo fituat'o tra i depreffores labiorum com-
muñes y su la parte chiaráata i l memo, 

Appare ch'egli non fia che un folo mufeolo, 
i l quale afcende con un ordine doppio di fi-
bre carnofe , e termina nel labbro inferio-
re. I I fuo offizio é addiíato dal fuo norae ; 
cioé far cadere, o abbaífare i l labbro di fot
to . Vedi Tav, JÍnat. { Myol. ) fig. 1. n. 6. 

DEPRESSOR labiorum communis-, da alcu
ni chxÁvaztoDcprejfor labii fuperiorisegli h 
comune ad ambe le labbra . Sorge o nafce 
con una larga origine dal piíi baflb margine 
della maícella di fotto, a lato del mentó , 
e s' inferí ice con una Uretra coda in ciafcun 
labbro, vicino alia loro cqalizione j ferve 
per tirarli ali ' ingiü obliquamente . Vedi 
Tav. Anat. ( M y o l . ) fig. i . n . 7 . 

DEPRESSOR maxilU inferioris . Vedi DI
GA STR ¡cus . 

DEPRESSOR o culi, un paio di mufeoli che 
fpunía da ciafcun angolo dell'occhio , ed a 
cui cornfponde un altro di fimile figura e 
ftruítura nella palpebra inferiere. Queüi fo
no fpeífo confiderati aííieme dagli Anatomi-
ci come un mufeolo orbiculare; le fibre ac-
cerchiando le palpebre, ed eífendovi inferí-
te ai modo de'sfinteri d'alcre partí . 

D E P R I M E N S , nel l 'Anatomía , l'ifiefla 
che Deprejfcr. Vedi DEPRESSOR. 

D E P U R A Z I O N E , nella Farmacia , 1' 
iñeflb che chiarificazione, o purificazione. 

c i o é , i l purgare un corpo da t u t u le feci 
e da ' 
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c (k altre parti craífe, dure , ed efcremen-
tizie contenutevi . Vedi CHIARIFICAZIO-
NE , P ü R I F l G A Z I O N E , & C , 

La Fermentazione ferve a depurare i l i -
quori , i firoppi, i fughi, &c. fi depurano 
col paíTarli per la manica Ippocratis. Ve
di FILTRO, &C. 

D E P U T A T O , una perfoaa mandata, o 
áeputcta da qualche comunita , in fu o no* 
me e per fuo riguardo . Vedi DEPUTA-
Z I O N E . 

Le diverfc Provincie de' Dominj Francefi 
mandano Deputati al Re ognianno , perap-
prcfentargli i l Regiíiro degli Stati : v i fo
no fempre tre Deputati , uno da ciafcun 
ordine. I I Deputato del primo ordine éque-
g!i che fa i l compíimento al Re. NelleCit-
ta della Turchia, vi fono fempre de' Depu
tati , per trattare cogli ufiziali del Gran Si-
gnore, circa le taííe , ed altri aífari . —Que-
ÍW Deputati fono tre o quattro de'piu ric-
chi e de' piu confiderabilí del luogo. 

DEPUTATO, deputy, é anche frequente-
mente tra noi i l no me di un ufizio o di un 
impiego \ ma non dignita ; e indifferentemen-
te íi prende per un vice o luogo-tenente. Ve
di LUOGOTENENTE , &C. 

Appreíío gli aníichi DEPUTATUS S' ap-
plica primieramente agli armajuoli , od ope
ra i impiegati nel fare un' arme nella fucina , 
&c. ed in fecondo luogo, ad una forta di 
gente, che feguitava I'armata, e negli at-
tacchi , o nelle zuffe avea 1'impegno di 
portar fuori del campo i feriti e di averne 
cura. 

DEPUTATUS, A E T I O T T A T O S , fu al-
tresi un ufiziale inferiere nella Chiefa di 
Coftantinopoli, i l cui ufizio era chiamare 
le perfone di condizione, colle quali i l Pa
triarca volea parlare; e tener lungi la fol
la dal luogo dove il Prelato camminava. 

Queflo Deputato é flato, per quanto pa
re, un portinajo, o ñaffiere ; ma egli avea 
parimenti la cura delle facre v e ñ i ; nel che 
s'accoftava ail'ufizio di un Sacriftano. 

D E P U T A Z I O N E , una mififione di cer-
íe perfone fcelte da una compagnia o da 
un corpo , ad un Principe , o ad una ra-
dunanza , per trattar ivi di certe materie 
in nome loro ; o per profeguirvi qualche 
affare . Vedi DEPUTATO . 

Le Deputazioni fono piü o meno folen-
ai , fecondo la qualita di coloro che ii 

Tom. I I I . 
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mandano, ed i l negozio per cui fono i-natSd 
dati . I l termine Deputazione non é pro-
priamente applicato , dove una fo!a pe río-
na ne 'mandi un' al tra con tal commiffio-
ne; ma folaraente dove fia vi interelíato un 
corpo intero . — 11 parlamento deputa 1' 
oratore, e fei membri , perché pafentino 
la loro fupplica, o paríata al Re . — I I ca-
puoio deputa due Canonici per follecitare 
Pa í t i r loro in Concilio. 

D E R E L I T T I , nella Legge civile, fono 
que' be ni , che di pieno volere e delibera-
lamente fon via g i t ta t i , o abbandonati dal 
proprietario . 

DERELITTO , s' applica ancora a queíle 
terre , dalle quali ritirandofi i l mare , le 
lafeia afciutte , ed opportune alia col t i va-
zione. 

D E R I V A T I V A , nella 'orammatica, una 
voce, che prende 1' origin fuá da un' altra 
voce, chiamata fuá Primitiva . Vedi PRI
MITIVO . 

Ta i é la ñeffa parola Derivativo , che 
prende la fuá origine dal primitivo RÍVUÍ , 
rivoletto, o rufcello , dai quale fon t irat i 
de' canali rainori ; e cosí le parole Ingle-
fi, Manhood, Deity, Lawyer &c. fono di-
rivate da Man , uomo, Deus, D i o , Law , 

b D E R I V A Z I O N E in Grammatica , é l ' 
affinita che una parola ha con un' altra , 
per c fíe re ñata originalmente formata da 
quella. Vedi ETIMOLOGÍA. 

DERIVAZIONE, in Medicina , i 'atto di 
divertiré un umore , che feorre su qualche 
altra parte vicina, dove fia men pregiudi-
ziale o pericolofo. Vedi UMORE . •— Cosí 
nelle deflufifioni fopra gli occhi, o fopra i 
denti, applicafi un vefeicante dietro ¡1 col-
\9 per tirarvi la materia: ed in una Schi-
nanzia , preferivefi i l falaíTo nelle ranuU , o 
fia l 'aprir le vene fotto la lingua, per di
vertiré 1' umore acciocché non cada su la 
gola. Vedi DEFLUSSIONE, e FLUSSIONE . 

D E R M A * , ne l l 'Ana tomía , é rifteíTo, 
che cutis, o la pelle di un anímale \ ov-
vero i l tegumento che invefte tutto i l cor
po immediatamente fotto la cuticola. Ve
di C U T E . 

* L a parola % Greca, da Szptiv , feoríi-
care. 

I I Derma confta di due partí ; del cor-
pus reticulare , e delle papillas pyramida-

A a a les* 
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Ies . Vedi PELLE , RETICULARE , e PA-
PILLE. 

D E R N I E R Rejort. Vedi V artkolo RES-
SORT. 

Qualunque potere che fia dal Re commeíío 
ad un altro, i l dernier reffort, c ioé l 'u l t imo 
rifugio , od appellazione , rimane in lui feai-
pre ; di maniera che ei pub federe in Tribuna-
Je, e prender cognizione di tuíte le Cauíe : 
eccetto che ne'tradimenti, edaltricafi, do-
ve egli medefimo é parte. 

D E R O G A T O R I O , una daufula che in-
chiude Derogazione. Per la legge Francefe , 
una perfona che fi riconofee e confeffa debitore 
di certa fomma ; non oftante ogni qurettfrza , 
ch' egli abbia ottenuta per quefto debito i V at-
to é derogatorio . ¡ 

D E R O G A Z I O N E , un atto contririo ad 
un precedente, e che loannul ía , diftrugge, 
e rivoca , od in tu t to , o in parte . 

he Derogazioni, in termini general!, non 
fono attefe nella giudicatura : cli'eno debbon 
eíTere in termini fpecifici e formali . 

Una nuova legge inchiude Derogazione d' un 
anterior^;, ovecchia: un fecondoTeílamen-
toh unuj^erogazione del primo. VediAsRO-
GAZIONE. 

DERVIS * , é un nome dato ad una fpe-
zie di religiofi tra i T u r c h i ; i quai menano 
un' aufteriffima vita , e profeífano una po-
verta eílrema ; benché lor fi permetta di am-
mogliarfi. 

* La parola e originalmente Perfiana , 
^ ' l ^ l , che fignifica un mendico , o uno 
che non ha ni eme : e perche i religiofî  e 
particolarmente i feguaci di Mcvelava , 
proftjjano di non poffedere alcuna cofa; 
vengon chiamati Dervifi tanto i religioji 
in genérale , quanto i Merelaviti in par-
ticolare. 

I Dervifi^ chiamati anco Merelaviti^ fo
no un ordine di Religiofi Maomettani, i l 
cui capo o fondatore fu un Mevelava : fono 
in oggi affai moltipiicati di numero . 11 lo
ro raonafterio principale é quello vicino a' 
Cogni neila Natol ia , dove i l Genérale fa la 
fuá refidenza, edove fi tengono tutte le af-
femblee dell' ordine : le altre cafe eífendo 
tutte dipendenti da quefta , per un privile
gio accordato a queño monallero fotto Ot-
tomano I . 

I Dervifi afFettano una gran modeília , 
pazienza, umilta, e carita. VannoTerapre 
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a piedi nudi , e col petto aperto , e betie 
fpeíío íi feoítano o brugiano con un ferro 
caldo , per avvezzarfi e indurarfi alia pa. 
zienza . Digiunano tutt i i mercoledl, non 
mangiando in que'giorni fe non dopo il tra-
montar del Solé . Ne1 giovedl , e ne' mar-
tedi tengono conferenze o aífemblee , alie qua-
11 prefiede i ! fuperiore della cafa . Uno di ef. 
fi fuona in tutto quel írattempo una piva, 
e gli altri ballano , girando i loro corpj in-
torno intorno con la piu grande velocit-achc 
fi poífa iramaginare. I I lungo avvezzamen-
to a quefto -eíercizio fin dalla loro giovinez-
za , l i ha ridotti a tale , che un si rápido 
movimento di giro non l i da loro il capogiro, 
né punto l i feompone . Queda pratica é da 
loro oífervata con gran vigore, in memoria 
di Mevelava lor Patriarca, i l quaie dicono, 
miracolofamente eíferfi aggirato a quello mo
do per lo fpazio di quattro giorni , fenza al
ean cibo , né rifioro , fuonando frattanto 
della piva odelf íauto i l fuo compagno Hara-
•fe-j dopo di che egli cadde in un'eítafi , nel
la quale ricevette ftupende rivtlazioni per 
10 ílabilimento del fuo Ordine. Credonoche 
11 ñau to , e la piva fia un ifirumento confa-
crato da Giacobbe, e da' Paftori del Tefta-
menío Vecchio , perché fovr' eífo cantavano 
l e iod id iD io . Eglino profeflano poverta, ca-
í l i ta , e ubbidienza; ed in vero le oífervano 
finché rimangon Dervifi; ma fevien lor ta
lento di ufeir dell'ordine , e di ammogliarfi, 
lor fempre cib fi permette. 

1 Dervifi, preffo che t a t t i , fono puri pre-
t i ciarlatani: alcuni fi applicano a' giuochi 
di mano, apofiture firavaganti &c. per te
ñe re a bada i l popólo; altri danno nella ftre-
goneria , e nelle impofture magiche : ma tut
t i , con tro i l precetto di Maometto , diceíi 
che bean vino , acquavite , ed altri liquo-
ri che ubriacano , acciocché dian loro quel 
grado di alfegrezza, che i l lor ordine ri-
chiede. 

Oltre i l loro gran fanto Mevelava, vi ha 
degli altri fanti particolari, che in alcuni lor 
Monaílerj fi onorano: tra' quah Kedecle , 
grandemente riverito ne' Monalierj d' Egit-
to , e creduto da alcuno eíTere S. Giorgio; 
e da altri , piu probdbilmeníe , i l profeta 
Eüa . 

I Dervifi fono gran viaggiatori ; e fottQ 
pretefto di predicare , e di propagare la lo
ro fede, palTaao di continuo da un iuogo aá 

un 
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enaltro: per la qual cagione íbnoí ía t i fpeffo 
ñdoperati perfpic „ „ - , . 

V i fono puré de' Vervtfi nella Perfia, chsa-
mati in quel ymfeAbdals, q.d. fervidori di 
Y)\Q, Menano una affai penofa, povera , 
auflera vita , e predicano T Alcorano nelle 
í lrade, nelle botteghe di CaíFé, edovunquefi 
abbatíono in uditori . I Dervifi Perfiani poco 
al tro piu raccontano che favole al popólo, e fo
no in un ertremo diíprtzzo appreííb gli uomini 
d5 ingegno e di lettere. 

D E S C E N D E N T E , oDifcendente, inGe-
nealogia , termine relativo ad ^ / c e w ^ í f , ed 
applicato ad una perfona che é nata o chedi-
fcende da qualche altra , a cui ella qul fi riferi-
fce. Vedi ASCENDENTE . Vedi puré la parola 
D l S C E N D E N Z A . 

Adamo infettb tutti i fuoi dlfcendenti col 
peccato origínale . Vedi ORIGÍNALE Pee-
cato* 

l Difcendemi dai fratelli della Donzelía dT 
Orleans T fono confermati nella loro efenzione 
da lutte le taíTe , ed impofizioni, per una Re-
gobzione delTanno 1634. 

DESCENDENTE fignifíca una cofa che cade y 
o fi muove dal di fopra alT ingiu. Vedi D i -
SCESA . 

V i fono fíelle afcendenti , e dlfcendenti y 
gradi afcendenti j e dlfcendenti. Vedi ASCEN
DENTE , & c . 

V i ha puré delle vtnt afcendenti, e delie vz-
dlfcendenti 1 che pullulano dalla cava ; ar-

terle afcendenti, e&rtcr\e defcendentl, chefor-
gono o nafeono dall' aorta . Vedi CAVA , ed 
AORTA . 

Latitudine Defcendente, é la latitudine di 
un planeta nel fuo ritornodai nodi alP Equato-
l e . Vedi LATITUDINE . 

DESCENSIONE, nell 'Aftronomia, é o 
retta , od cbllqua. 

DESCENSIONE Retta di una Stella, o di un 
Segnoy é un punto, od arco dell'Equatore r 
che difeende con la íhlla ocol fegno fotto all' 
orizonte , in una sfera retta . Vedi SFERA 
Retta. 

DESCENSIONE cbllqua^ é un punto od arco 
dell' equatore , che difeende nello ílelTo tem-
pocon una ftella , o con un fegno, fotto delT 
orizonte j in una sfera obliqua. Vedi SFERA 
obllqua. 

Le Defcenftoni , si rette come oblique , fi 
sontano dal primo punto d' ariete , o dall' 
i Q í e r f e z i o n e veroale ; fecondo T ordine de 
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fegni; cioé da Occidente a Oriente . E pe
ro che fono ineguaü, quando accade che cor-
rifpondano ad archi eguali dell' eclittica, co
me , e. gr. ai dodici fegni del Zodiaco , ne 
fegue , che qualche volta una maggior par
te dell1 equatore fi alzi , ovver dlfcenda con 
un fegno, nel qual cafo i 1 fegno fí dice ¿z/c^a-
dere 1 o difeendere rettamente r ed alie volte 
puré una parte minore delT equatore vien su , 
0 tramonta col medefimo fegno ; nel qual ca
fo fi dice che afcenda ? e dlfcenda obliquamen-
te . Vedi ASCENSIONE . 

Refrazione della DESCENSIONE , &c . Vedi 
R l F R AZIONE . 

: DESCENSION A LE Dlffcrenza , é la dif
ieren za tra ta Defcenfione retta, e V obliqua del
la medefima fiella , o del medefimo punto de' 
C i e l i , &c . Vedi DIFFERENZA . 

D E S C R I V E N T E , odefcrlbente, éun ter
mine in Geomet r ía , che efprime qualche l i 
nea o fuperfizie, che col fuo moto produce 
una figura piaña od un folido. Vedi DIRIGEN
TE , &c . 

D E S C R I Z I O N E , é una definizione i m -
perfttta o men aecurata di una cofa, che ne 
da una tal quale noti/ia prefa da alcuni acci-
denti o circofianze peculiari ad eífa, che la 
determinano quanto baífaper averneun^ideaj 
che la diftingua da altre cofe; ma fenza ef-
plicare o fviluppare aíFatto la di leí natura od 
eí íenza. 

I Grammatici fi contentanodi Defcrlzloni:• 
1 Filofofi voglion definizioni delle cofe. Vedi 
DEFINIZIONE. 

UnaDefcrlzlone s unyenumerazione di di-
verfi attributi di una cofa , la maggior par
te de'quali fon meramente accidentali: co
me quando una períona h defcritta per li fuoi 
f a t t i , e de t t i , per l i fubi fe r i t t i , per l i fuoi 
onor i , &c. Una Defcrlzlone quanto alia fuá 
efierna apparenza , raíTomiglia a una. Defini
zione i ma non la fpiega determinatamente 
e foftanzialmente. Imperocché in luogo di 
recare in raezzo diverfe cofe eífenziali alia, 
cofa defcrltta , reca foltanto in raezzo un nu
mero di accidenti che le apparrengono , E . . 
gr. Pietro é quel giovane alto , che abi
ta nel y porta abiti neri , fre-
quenta i l coilegio, corteggia N . . . . , &c . 
dove é evidente, che non fi da alcuna fpie-
gazione di Pietro, poiché non fi adducona 
in mezzo cofe che fieno in Pietro , ma fo-
lamente circofianze o cofe che fono circa Ü 
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intcmio a l u i , alto, giovane, che abita, che 
porta , che frequenía , che corteggia , &c. 
Laonde una Defcrizione non é rifpofta adequata 
al quid e/i, che cofa é egii i1 ma al guii e/i, chi 
éegli? 

Le Defcriziont'm fetú , fi ufano principal
mente per grindividui , o fingolari j irape-
rocché le coíe della medefima ípezie non dif-
ferifcono in eflenza, ma fojamente quanto a 

, ed Ule , la qual differenza non contien 
nulla di notabile , o difiinguibile . M a g l ' i n -
dividui della medefima Ipezie differiícono 
molto negli accidenti : e. gr. Giorgio é un 
Re , e Guglielmo unCittadinoj Cario é un 
mafchio , e Anna una femmina j Arrigo é 
fapiente , e Giovanni uno í lupido, &c. Co
sí una Defcrizione é un' accurauJazione d' ac-
cidenti , co'quali fon notabi!mente diftinte 
le cofe Tune dall 'altre; benehé appenadif-
ferifcano punto in efifenza . Vedi ACCIDENTE , 
MODO, AGGIUNTO, &c. 

Alcuni Autori chiamano la De/crizione una 
Quafi-Definitio: come, i l corpo é una cofa 
diviíibile, mobile, fohda, eftefa , &c. che 
foiamente decade da una defimzione in queílo, 
che in luogo della forma od eííenza di una 
cola, reca una o piu proprietadi, provegncn-
t i dalla forma o dall'eífenza della cofa . Vedi 
DEFINIZIONE , ESSENZA , FORMA, &C. 

DESCRIZIONE , in geometría . — De/crive-
re un circolo , un'el i i í le, una parábola, &c. 
c coUruiie, o formare quefte figure , col cotn-
paífo, colla regola &c. Vedi CONSTRUZIO-
ME , e FIGURA . 

DESER, nella Cucineria. Vedi 1' articolo 
DESSERT. 

D E S E R T O , é un luogo od un paefe er-
m o , felvatico, incolto, nonabitato: come 
iDe/erti della L ib ia , della Tebaide, &c. I 
Geografi ufano la parola in genérale , per 
tu tu i paeíi poco o ni en te abitati . Nella 
Scríttura , troviamo diverfi luoghi di Terra 
Santa , oche vi fono contigui e confinanti, 
chiamati De/erti. H De/erto , o la folitudi-
ne aíTolutamente cosí detta , é quella parte 
d5 Arabia al mezzodl della Terra Santa , do-
ve gl ' Ifracuti errarono quarant' anni , dal 
íempo in cui ígombrarono dall' Egitto fin al 
Joro ingreíío neila í erra pro me (Ta. 

I I Deferto di Beersheba era quella parte 
del Defeno tefté mentovato, la quale confi-
nava con la Terra Santa , e che fcorreva 
m í o U Mediterráneo. 11 De/erto deli' Idu-
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mea, é 1' Idumea Üeíía, fterilc e montuofo 
paefe. I Dcferti di Bethaven, di Betfaida, 
di Cadesh, di Damafco, di Dibon , di En-
gaddi, di Edom, di Gibeon , di Horeb, d] 
Jazer, di Juda , di Moab, di Pharan , di Siin, 
d iSinai , di Z u r , d i Z i n &c. fono tanti luo
ghi aridi, incol t i , e per lo piü montuofi , co-
me le noftre Dune &c. dove v i fono poche o 
niune abitazioni, o abitatori; si che gli Ebrei 
l i chiamano per antifraíi , che propria-
mente fignifica voce, o parola umana , a cagio. 
ne che ivi niuna voce íí ode . 

DESERTORE, nella Guerra, un foídato 
che énel ruólo della raííegna , ed il quale la-
feia i l fervizio fenza licenza ; o fi arruola fot-
to un altro ufiziale, in un reggimento diffe-
ren íe . 

I I gartigo ¿t\\z Deferzione é la morte. — 
T u t t i i foldati trovati mezza lega lontani dal
la guarnigione , odali 'armata, che van ver-
fo i l paefe o quartiere del nemico, fenza un 
paífaporto, fon confulcrati e trattati da di/per-
ditori. 

L'antica Chiefa feoraunicava i Defertori, 
come violatori del lor giuraraento . 

DESHABILLE' * , un termine Francefe, 
naturalizzato últimamente in Inghilterra , 
Propriamente fignifica una vefta da noí te , ed 
altre poche cofe necefíarie, adoperate nel ve-
fiirfi , o fpogliarfi . — Non fi pub ancor par
lare al Signore egli é tuttavia nel fuo 
Deihabillé, cioé appena raezzo veftito, o nel
la fuá vefta da notte . 

* L a parola £ un compojio della privativa, 
de, er / hábiller, veflirft. 

D E S I G N A T O R * , un Uffiiiale Romano, 
il quale aífegnava e additava a ciafeuna perfo-
na i l fuo luogo, e rango nellecerimonie , nel-
le fefte , nelle pubbhche pompe , proceíiio-
n i , &c . 

* La parola ¿formata dal verbo defignare , 
mo/irare. 

U Defignator era una fpcziedi raaftrodelle 
Cerimonie, che regolava e ordinava le fedie > 
lamarcia, l 'ordine&c. 

V i erano áe Defignatores nelle folennita fu-
nebri, ne 'Giuochi , ne'Teatri , nelle Pom
pe, e ne'Spettacoli i i quai non foiamente af-
fegnavano ad ognuno i l fuo luogo , ma ancora, 
ve lo conducevano ; fíceorne appare dal prolo* 
go del Panuluí di Plauto . 

Quafi dell' ifteífa natura era V agonotheta de 
Greci o 
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D E S I G N A Z I O N E , Taí to di additare , 

o indicare una cofa, o di renderla pal efe e 
nota. La 'Defignaúom del tal fondo o bene 
é fatta per mexzo de' poíTelTori, de' l i m i t i , 
&c . AppreíTo i Romani v'erano ItDefigna-
x/ow/de'Confoli, ed'altri Magi í l ra t i , qual-
che tempo avanti ¡a loro elezione. 

DESPOTA, titolo o qualitadataa'Prin-
cipi della Valachia, dellaServia, ed'alcune 
delle vicine regioni . 

La parola nelia íua prima origine fignifi-
cb 1' iíleíib che I ' herur latino, edil majier, 
Inglefe. Ma col tempo foggiacque alio (lef
io íato su le medaglie, a cui tra 'Latini fog
giacque la parola Cafar in riguardo ad Au-
gufto , B A C I A E T 2 corrifpondendo ad Au-
gufto, e A E C r i O T H C , De/potes, a Cefa-
re. Vedi CESARE. 

COSÍ, Niceforo, avendo ordinato che íl 
fuo figliuolo Stauracio foííe corónalo; i l fi-
gliuola, per rifpetto , volle fol prendere i l 
nome A E C F I O T H C ; lafeiando al padre quel-
10 di B A C I A E T C . Imperocché é da nota
re , che cib fu appunto circa íl tempo, che 
gl ' Imperatori cetíarono di ferviríi cl'Infcriiio-
ni Lat ine. 

Quefta dilicatezza íu t tavol ta , non duro 
lungo tratto ; imperocché gl'Irnperadori fuf-
feguenti preferirono la qualita di AECOO 
T H C a quella di B A C I A E T C , particolar-
mente Coílantino , Míchcle Ducas , Nice
foro Botoniate, Romano Diogene , i Co-
mneni, ed alcuni altri , 

Ad imitazione de' Principi , le Princi
pe ffe paricnenti aíTunfero i l titolo di AEC-
F I O I N A . 

Fu 1' Imperador AleíTio , fopranominato 
1' Angelo , che creb la dignita di Defpota ; 
e la fece eífere la prima dopo quella d' Im-
peradore, al di fopra di quella d' ylu^uflus, 
o di Sebaftocrator , e Ccefar . Vedi AU
GUSTO. 

I Defpoti forono comunemente i figliuo-
11 , od i generi degl' Irnperadori , ed i lor 
Colleghi , o conforti nell' impero, egual-
mente che eredi prefuntivi. — I Defpoti ch' 
eran figliuoli dcgl'Irnperadori , avean piíi 
prsvílcgj, e piü d'autorita, che i femplici 
generi 4 Codin, p. 38, deícrive 1'abito, e 
gli oraamenti del Defpota . Vedi le Note 
dti P.Goar su quedo Autore . 

Sotto i Succeííbri di Coítantino i l Grande , 
íl t i to lo , Defpota di Sparta , fu dato al fi-
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gliuolo dell' Imperatore, od alfrateiio, che 
a vea laCitta di Sparta, o Lacedemone, per 
appannaggio. 

DESPOTISMO, o Govemo DESPÓTICO , 
é una forma di governo, in cui i l Principe é 
aífoluto ed arbitrario, facendo tutto quello 
che a lui piace , fenza eífere rattenuto o fre-
nato da alcuna altra potenza . Ta l i fono 
quafi tu t t i i Governi nell'Oriente , come 
queiii del Mogol , del Gran Signore , del 
Soíi di Per fia, &c . 

D E S P U M A Z I O N E , é la chiarificazione 
di un liquore , con gittar su le impurita-
di in ifchiuma , e con lévamela v ia . Vedi 
SCHÍUMA , CHIARIFICAZIONE , &c. 

D E S Q U A M A Z I O N E , figmfica lo fpe-
larfi , o fquammarfi degli oíli cariofi o tarla-
t i . Vedi ESPOLI AZIONE . 

DESSER , T ultimo fervizio ditavolaneí-
le meníe de'grandi; quando tutte le vivan-
de , o le carni fono tolte via . I I Dejfer 
confute in f ru t t i , lavori di pafte, confezio-
ni &c. 

D E S T I N I , nella Mitología. Vedi l 'Ar -
tico!o PARSJE, O PARCHO. 

D E S T I N O , é l 'ordine, la difpoíizione,. 
o la catena delle cauíe feconde , determina-
ta dalla Providenza ; faifamente fu credu-
to che inchiuda, o porta con sé la necef-
íita delT evento . Vedi FATO , e NECES-
SITA'. 

Secondo molti de'Filofofi Pagani , 'úDe-
flino era un potere, od una virtü occulta ed 
invifibile, che con incoraprenfibil fapienza 
conduce quello che a noi pare irregolare e for
tuito . QueíV idea potrebbe coincidere con 
quello che da noi íi chiama Dio . Vedi D i o . 

Gl i Stoici per Dejiim intendevano una cer
ta concatenazione di cofe , che da tutta ete*-
nita fi feguono 1'une 1' altre di neceífita af-
foluta; non v'effendo potere capace d'inter-
rompere la loro conneffione . Vedi PROVI
DENZA . 

Ma gli Stoici facevano anche gli fteífi Di i , 
alta neceffita di quedo Dejlino foggetti . I I 
vero fi é , che gli Stoici piíi tofto definifco-
no cib che la parola Dejiino doverebbe fí-
gmficare , che quello ch'ella fígnificava nel 
comune ¡inguaggio : imperocché non aveva-
no idea diftinta di quefto potere, a cui at-
tribuivano quegli eventi. Aveano íolamen-
te una vaga, e confufa idea di non so^uale 
chiraera, o cagion ignota, a cui r¡fentfano 
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coteíta invariabile difpofizione , e la conca-
tenazione eterna di tutte le cofe . Non v i 
é un ente reale , a cui poíía convenire i l 
nome Dejlino. I Fiiofofi Pagani , che fe n ' 
avean formata una nozione, íupponevano ch' 
egli efiÜefle, fenza fapere preciíamente quel 
che per Defttno inrendevano . Ma gil uomini 
che da una parte non ofavano ridurre allaPro-
videnza i raali e le disavventure che lor acca-
devano, ficcome fi davan a credere, imme-
í i t amen té ; edali'altro non volendo ammet-
tere , che ció fcífe per loro propria colpa ; 
formarono quefto fantasma del De/lino » 
per portare i l pefo di tutto i l male. Vedi 
FORTUNA , 

DESTRO . Vedi DEXTER . 
D E S U D A T I O , eíprime un fudar profufo 

e disordinato; a cui fuíTegue Teruzione de' fu-
damina, o bollicine da calore. Vedi SUDO-
R E , e SUDAMINA . 

DESULTOR , nell' antichita , un falta-
tore, che sbaiza, o falta d' un cavallo su T 
altro. 

Apprefíb gli Sciti , g l ' I nd ian i , e i Numi -
d ] , iCavalieri , o gli uomini a cavallo che 
fervivano nelle guerre, erano Defultores efper-
íiffimi; cioé menavan íempre con loro due 
cavalli , cquando quelio, su cui eran mon
t a n , era divenuío í íanco, o abbifognava di 
refpiro, con grande agilita e deftrezza falta-
vano su 1* altro , che conducean per mano . 

I Greci ed i Romani prefero un tal ufo 
da coteíle Nazioni barbare i ma folamente 
10 facean ne' giuochi, ne' corfí, e nelle fo-
Jennita funerali ; e non raai, che fi fappia 
dalla ñor ia , nelle guerre. <— I Defultores 
eran dunque tra i l popólo de l l 'A í i a , e dell* 
Africa foldati; ma appreífo i Romani , &c» 
non eran piu che faltatori, omaenri di pofitu-
re . Euñazio fopra Omero , Iliad. Lib. I V . ci 
afficura che in vece di due,aveano qualche vol-
taquattroofeicavalli tutti allato e in fila; e 
íaltavano dal primo al quarto o fefto , ch' era 
11 capo d* opera della lor arte. 

D E T T A M E , ODETTATO , nelle fcuole, 
é una fuggeflione , un impulfo , od un fen-
timento della cofeienza d' un uomo. Vedi 
COSCIENZA . 

XJnahuona azione diventa mala, feéfatta 
centro i dettami della propria cofeienza. Ve
di AZIONE , BENE , & c . 

D E T E N Z I O N E , é pofifedere, o ritenerc 
k ; terre 5 o co fa fimili j ad onta di quulche 
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altro che riclama, ed é pretenfore. Vedi Pos-
SESSO, CSEISIN. 

La parola é per lo piu ufata in cattivo fenfo $ 
per un ritenere ingiuílo , &c. 

ICanoni condannano una perfona che fi é 
intrufa in unBenefizio, a fare la reftituzio-
ne di tu t t i i frutti percetti nel tempo del
la fuá ingiufta Detenzione . Vedi B E N E -
F I z I o . 

D E T E R G E N T E , nella Medicina , fi di-
ce di que* rimedj che nettano , mondificano , 
e portan via i vifeidi e glutinofi umor i . 

La planta, cornu-cervi, deterge y e confo-
lidaleferite. l i Rhaponticum é aperitivo , e 
buono contro la renella , e la pietra \ deterge 
parirnente, ed efpelle i l vcleno. 

I Detergentt non folamente fono mollifi-
canti , ed han dell' adhefivo , ma ancora y 
per un' attivita peculiare , e difpofizione al 
moto , unita ad una conveniente configura' 
zione di par t i , valgo no gran fatto per abra-
dere , e portar via feco quelie particelle , 
alie quali s' attaccano nel lor paffaggio. — 
Tutte le medicine intefe a quefto feopo, fi 
crede , che mondino e fanino , cioé incar-
nino, od empiano con nuova carne tutte le 
u'.cerazioni , e tutte le impuritadi cagiona-
te daeífe , fía interne od efterne. Vedi SAR-
COTICO . 

D E T E R I O R A Z T O N E , unatto , con cui 
una cofa vien intaccata , o refa peggiore. Ve
di DANNO . 

Quando la Deteriorazione dr una qualche ro
ba o mercanzia fermata od ocaupata da un ufi-
ziale , proviene da colpa del cuftode r eg l ié r i -
fponfabile del danno, 

J. Federico Mayer, profeífore in Lipfia * 
ftampb un Trattato della Deteriorazione , nell' 
anno 1 0 9 5 , fotto i l t i tolo d i , Tra&atns de 
Deterioratione. 

D E T E R M I N A T O Problema, é quello che 
ha fol una , od almeno un certo numero di fo-
luzioni 'y in contradiflinzione dal problema in-
determinato , che ammette foluzioni infinite * 
Vedi INDETERMINATO . 

Tale e. gr. é i l problema , Defcrivere un 
triangolo Ifofcele fopra una data linea, gU 
angoli del quaie nella bafe fien doppj di 
quello del vértice : i l quale non ha che una 
foluzione y ficeome i l feguente ne ha due j 
c ioé , Trovare un triangolo Ifofcele , la cui 
área o periraetro fono dati . Vedi P R 0 " 
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U n problema determtnato pub eííere o fem-

plice, o lineare, piano, folido, o furfolido. 
Vedi PIANO, SOLIDO, &C. 

D E T E R M I N A Z I O N E , nella Fifica, é 
l a difpofizione o tendenza d'un corpo verfo 
una parte, piü tofto che ua'alira. 

I corpi gravi hanno una Determinazione 
verfo i l centro della ierra. Vedi CENTRO, 
€ DíSCES A . 

DETERMINAZIONE, quaiche volta fiado-
pera per dinotare Tazione, con cui unaca-
gicne od un agente é i imitato, o r iñ re t to , 
c sforzato a operare, o non operare, quello 
oquello, ed in queña o in quella maniera. 
Vedi AGENTE, e d A z i O N E , 

Le Dtterminazioni, dicono gli Scolafrici, 
procedono o da una caufa efficiente; nel 
qual cafo la Tkterm'mazione é chiamata effet-
tiva i come quando un artifta determina un 
iftrumento ad una certa azione ; o dalla for
ma, come quelia che 'determina V indifferen-
•za della materia ; e si i noílri fenfi fon det-
t i eííere Determinazioni ad avere idee alia 
prcfenza di oggetci eüerni . 

Ovvero !a Determinazione é dalla materia , 
o foggetto che riceve T azione ; e cosí , lo 
fcaldare che fa i l fuoco la creta, \z determi
na a indurire; i a cera, aci ammollirfi , &c. 
ovver' ell1 é dalT oggetto ; come quando di-
ciamo , i l colore determina ia potenza vifi-
va : o per ultimo dal fine, come, i l fine de
termina i l defiderío . 

Le Dcterminazioni fono in oltre o morali, 
o fifiche: una. Determinazione morale é quella 
che procede da una cagione che opera rao-
ralmente, cioé comandando, perfuadendo, 
o proponendo quaiche effeíto. 

La Determinazione Fifica , é un atto col 
quale Dio eccíta ed appiica una caufa fecon-
da ad agiré , antecedentemente ad ogni ope-
razione della crcatura. — Tale Determina
zione , foftengono i Tomiñ i e i Domenica-
n i , eflere neceífaria a tutte e cadauna azio
ne di ogni creatura. I Gcfuiti , al contra
rio*, negano, che Dio cosí determini neppur 
le caufe feconde ; e fofiengono , che Dio non 
eferciti i l fuo influífo fopra le caufe fecon
de , ma folamente colla caufa feconda in-
fiuifca su 1'azione, E cosí tfciudono laP?-
terminazione ñbea , tanto dalle caufe natura-
l i 5 fupponendole gia determínate dalla natu
ra ad agiré , cosí che non v 'é d' uopod' al-
íra elierna determinazione da Dio alie diver-
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fe azioni, quanto dalle caufe libere; fuppo-
nendo una tale Predeterminazione contraria 
alia noftra natural liberta. Vedi PREDETER
MINAZIONE , CAUSA , &c . 

La Determinazione a compiaceríi di certe 
forme o idee c chiamata da un ingegnofo 
Autora recente , Senfo interno \ e la Daer-
minazime a compiaceríi delle azioni virtuofe , 
de 'cara í ter i , de 'coí lumi , &c. Senfo morale. 
Vedi SENSO. 

D E T E R S I V O , in Medicina, é 1'ifle^To 
che Detergente. Vedi DETERGENTE. 

U n Cnfieo é una Medicina deterftva che 
monda o lava i i ventre baffo . Gli unguenti 
Deterfivi fono anche detti Mondificativi. Le 
foglie e le fommitk delle fraghe fono detet-
f i v s e aí t r ingenti . 

D E T I N U E , é un mandato contro uno, 
che avendo de'beni , o de'beftiami datigls 
a cuflodire, non vuole riconfegnarli. 

Detinue corrifponde gran fatto ali ' Atli» 
Depofiti de1 Giurisconfuhi. — Egli prende 
la fuá azione di Detinue, per ricuperare la 
cofa detenuta, non gia i danni patiti perla 
detenzione. 

D E T O N A T I O » , nella Chimica, é lo 
ferofeio o romore che i Minerali fanno quan
do principiano a rifcaldarfi ne' crogiuoli , 
per le parti volatili che sbucan fuori con i m 
peto , e per l 'umiditk che a'efala . 

* L a parola e formata da de , e tono, 
tuonare, 

Ella coincide colla Decrepitazione \ fe non 
che la fuá azione é piu violenta , e lo flre
pito piü grande . — L ' aurum fulminanr r i -
fcaldato &c. sfugge con ifcrofcio gagliardo ; 
cioé fa una grande Detonazione . Vedi Aü-

. RUM fulminans. 
La Detonazione fcaccia i l folfo volatlic 

impuro da' corpi . 
La De tonazione principalmente dinota P at

to o 1'operazione di efpellere le parti impa
re , volatili , e fuifuree dall 'antimonio, c 
lafeiare addietro le partí fiííe ed interne. 

Cib íi fa principalmente per mezzo del 
falnitro &c. Vedi ANTIMONIO. 

D E V A S T A V E R U N T ,,o DEVASTAVIT, 
Bona Tefiatoris , c un mandato che milita 
contro gli efecutori , ed amminiílratori , 
per aver pagati legati e debiti fopra un fem-
píice contratro ftnza le formalita, avanti i 
debiti fondati fopra obblighi e formalita.—1 
Nel qual cafo, gli efecutori fono cosíefpo-
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fíi alie azioni , come fe aveííem notoria
mente devaíkti i beni del Teftatore , o l i 
aveíítro convertid in lor proprio ufo ; e fi pof-
fono coftrignere a pagare tai debiti contratti 
colle foiraalita, de'beni lor proprj. 

D E V E N E R U N T , é un mandato che an-
ticamente s'indirizza'v'a e/cheator, in ca
fo della morte dell'erede d'un PoííeíTore , 
che tien fondi del Re in capite &c. concui 
s'ordinava a l l ' f / í ^ í o r che inquiriffe , pren-
dendo giuramend da bucni e legaii uomi-
n i , quai terre e pofleífioni fien venute al 
Re, con la morte del poffefíbre. 

D E V I A Z I O N E , neii' Aüronomia anti-
ca, é un moto del deferente; o deil'eccen-
t r ico , percui egli avanza, o recede dali'ec-
cl i t t ica. Vedi DEFERENTE. 

La maffima deviazione di Mercurio é di 
fedici minuti : quella di Venere é folo di 
dieci . Vedi ELONGAZIONE , ed ECCENTRI-
CITA' . 

D E V I S E , o DIVISE , nella Legge che fi 
potrebbbe interpretare Lafcito , é un termine 
légale Inglefe : e fignifica P atto , col quale un 
Teftatoreda, lega, olafcia, le fue terre, o 
i fuoi beni, colla fuá ultima volontk in iferit-
to . Vedi LEGATO . 

Colui che fa la Devife , é chiamato i l 
Devifor, e quegü a cui ella é fatta, ilDí?-
vifee. 

Le parole d'un Teftaraenío, la legge le 
interpreta in un fenfo piíi largo e piii fa-
vorevole , che qaelle d'un atto {Deed) : 
imperocché fe venga lafeíata (D£vifed)una. 
térra ad uno acciocché l'abbia egli per fem-
pre , o l'abbia egli , ed i fuoi foftituiri ; 
i n cotefli cafi i l Devifee o i l Legatario ave-
ra un feudo femplice ed aflfoluto. Puré fe 
ella venga data nella ñeífa maniera per do-
nazidne a lui e fuoi eredi, ei non ha che 
un bene o fondo in vi ta . 

Cosí , fe uno lafeia ( devife ) una térra 
ad un bambino ch 'é ancor nel ventre del-
Ja madre; queft'é un lafcito ( o d f ^ / f ) buo-
no e valido y benché fia altramente , perdo-
nazione &c. imperocché in cotefti cafi vi 
debb'effere uno abile a ricevere ildono im-
mantinenti, altrimente é caffo. Vedi V o -
IONTA'. TESTAMENTO, e DEED . 

D E U N X , una divifione della libra Ro
mana, che contenea n oncie, o undici duo-
decime parti d'una cofa . Vedi A s , LIBRA , 
ONCIA, &C. 

D E V 
D E V O L U T O , o fcaduto y é una cofa 

acquidata per diritto di Devoluzione. Vedi 
DEVOLUZIONE . 

I ! tal diritto e. gr. é devoluto alia Coro
na. — 1¡ tal bene é devoluto a M•—perla 
Morte di N — 

La parola ufa ancora per fignificare ua 
dintto acquiftato da u n Superiore , di con
feriré un bfcnefizio, quando 1' interiore, ed 
il collatore ordinario ha trafeurato di con
ferirlo , o 1' ha conferito ad una perfona 
che non vi avea la dovuta qualificazione, 
o mér i to . 

Se uno che ha i l jus patronato trafeura 
di prefentare a un benefizio dentro fei me-
fi , Ja preíentazione fcade , o fi devolve al 
Vefcovo, e dal Vefcovo al Primate. Vedi 
LAPSO • 

D E V O L U Z I O N E , ^ nella Legge Fran-
cefe, é un diritto acquiftato per difcenden-
za , o fuccefífione , da grado in grado. 

La Devoluzione i in genérale, é un impe
dimento che la confuetudine di alcune Pro-
vincie ha provviílo, in forza del quale i l 
marito che fopravive a fuá moglie , o la 
mogüe che fopravive al marito, vien proi-
bita d'alienare gli effetti reali ed immobi-
li del morto; ed é coftretta a confervarli per 
l i fígliuoli provenuti da coteüo maritaggio. 
Cosí che eglino vi fuccedono ad efcluíione 
de'nati da un fecondo matrimonio. 

D E V O Z I O N E , ODIVOZIONE, un culto 
fincero e fervente di D io . Vedi ORAZIONE , 
CULTO , &c. 

M . Jurieu defioifee la Devozione per una 
certa tenerezza, e facilita di cuore che ce
de, con una confolazione interna, cui fen-
tono le anime de' fedeli negli efercizj di 
pieta. 

Sotto i l nome á\ Devozioni fono comune-
mente intefe certe pratiche religiofe , che 
una perfona impone a fe íieífa di compie-
re regolarmente : é con ragione ; fe queda 
eíattezza e pontualita é fondata fopra una 
pieta vera e folida ; aítrimenti é vanita, o 
fuperñizione. 

DEVOZIONE , Devotio , appreflb i Ro-
mani , era una fpezie di Sacnfizio, o ce-
rimonia , con cui íi confacravano al fervi
gió di qualche perfona . Vedi SACRIFI-
ZIO, &c. 

Gli antichi penfavano , che la vita d' uno 
fi pote fíe redimere coila morte d' un al-
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tm i e quindí faro no cotcfte Devoziom co
sí frcquenti , per le vite degl' Imperadori . 
Vedi VOTA . 

La Devozione di Decio , H quale , dopo 
d'efferfi facnficato al fuo paefe , fi gittb nel-
lemani de'fuoi nemici, e fu uccifo, fí dice 
aver guadagnata a'Romani ia vittoria. 

Pvla la Devozione a qualche períoca par-
ticolare non íí praticb, né fi conobbe prima 
d'Augufto. I I giornodopo, che ad Oítavio 
fu dato 11 litólo d 'Augufto, Pacuvio, T r i 
buno del popólo-, comincib a dire, ch'egli 
ü volea (clevovere) confacrare a lui , come 
praticavaíi gia tra le Nazioni barbare , e vo
lea ubbidirgli anche a coíio della vita , fegli 
veniíTe comandito. I I fuo efempio fu imnae-
diate feguitato da tuíti gli altri ; e venne al
ia fine a ftabilirfi in coíturae, ¿i non andar 
mai a falutare 1' Imperatore , fenza prote-
flare d'eífergli dedicati •> o confacrati (devo-
ti Augufto^ quantunque moftraífe di op-
poríi aquef tavüe ed infame adulazio-ne, pu.r 
ne premib 1'autore . 

D E U T E R O C A N O N I C I * , neila Tec/ío-
gia delle fcuole , é un' appeliazione data a 
certi l ibr i della Sacra Scrittura, i quali fu-
íono aggiunti al Canone dopo g!i a l t r i , o a 
cagione che non furono fcritíi , fe non do
po la compilazione d' eíTo Canone , o a mo
tivo di qualche dubitazione e contefa circa 
Ja loro Canonidfa. Vedi CANONE. 

* L a parola e Greca , e compojla da <5V 
v<rtpo; j fecondo , e KOÍVOVIKOÍ , canóni
co . 

E' certo che gli Ebrei riconofcono diverfi 
l ibri fiel loro Canone , che v i furono pofli 
pib tardi degli a l t r i . Dicono che foíto Esdra , 
tina grande aflemblea de' lor Dot tor i , la qual 
ch íamano per eminenza la Gran Sinagoga^ 
fece la collezione de'Libri facri , che in og-
gi abbiamo nel Teftamento vecchio Ebraíco . 
Ed accordano , che vi han pofti de' L i b r i , 
che tali non erano ftati avanti la fchiavitu-
dine Babilonefe ; come quelli di Daniele , di 
Ezechiele , di Aggeo, &c. e quelli d' Efdra 
€ di Ncemia. 

La Chiefa Romana v'ha pofcia aggiunti 
degli altri al Canone^ che in quel degli Ebrei 
non v'erano , né v i potean effere perché 
alcuni d'effi non furono compoíH fe non di 
pol._Tal é i l librodell'Ecclefiaftico, i Mac-
cabei &c. A l t r i ve ne furono aggiunti an
cor piíi tardi , perché ia loro canonicita non 
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era flaía per anche efaminata ; e prima dí 
queft'efame egiudizio, fi potean preteriré a 
piacimentó . . . Vedi M . Simón Crit. du Vieux, 
&duNouv. Tefl. 

IL'ibú Deuterocanonict ncl Canone moder
no , fono i l libro d'Efter, o t u t t o , oalmeno 
i fette ul t imi Capitoli di eíTo . L ' Epiílola 
agli Ebrei; quella di San Giacomo; e quella 
di San Giuda : la feconda di San Pietro, e 
la terza di San Giovanni ; c l'Apocaliflc . 
Le partí Deuterocanoniche di alcuni l ibri fo
no , in Daniele , Pinno dei tre fanciulli ; 
l'orazione d' Azaria ; le ftoric di Sufanna , 
di Bel , e del Dragone ; i 'u l t imo capkolo di 
San Marco; i l fudore fanguigno, e l'appari-
zione dell'Angelo, riferiíi in S.Luca cap.xxrr. 
e la ftoria dell' adultera in San Giovanni 
cap. vnr . 

D E U T E R O N O M I O « , uno del facri l i 
bri del Vecchio Teflamento, e l 'u l t imo di 
quelli che Mosé ha feritti . Vedi PENTA
TEUCO . 

» L a parola } Greca , compofia da S'íunpoí, 
fecondo, c yopos, legge. 

Non appar che Mosé faccíTe alcuna div i -
fione di quello ch'cgli fcriífe in l i b r i ; o ch ' 
egli abbia dati nomi e titoíi difFerenti alie 
diverfe parti «della fuá opera: né gli Ebrei, 
anche in oggt , l i diñinguono negíi efem-
plari da loro ufati nelle Sinagoghe; raa l i 
ferivono d'un corfo e tenore feguente cfome 
una opera fola, fenz'altra diftinzione fuor-
ché quella di piccole e grandi parafche * E" 
vero, che nell' altrc copie, úfate da'partico-
l a r i , eglino fono divifi in cinque part i , co
me appreífo noi ; raa non dan no loro akro 
nome , fe non fe la prima parola, dalla quale 
ciafeuna divifione principia ; quafi neile ftef-
fo modo, che fi fa da noi nel citare un de
creto , od un capitolo della Leggc Canónica . 

Cosi^ la prima Parte dell'opera di Mosé 
é chiamata da loro Í V W O : ! Berefchit, per
ché principia da quefta parola. La feconda 
la chiamano fVtD^ H^-Xl Veelleh Schemot: la 
terza K^p^l Vajikra; la quarta ^ T V I Vajiedab-
ber ; e la quinta D ' i m n H^X Elleh haddeba-
rim , che n ' é una delle prime parole. Que-
ño coftume é molto antico tra i Rabbini, 
come é manifefto dagli antichi commentarj 
su queñi L i b r i , chiamati na*1 H ^ K I S Bere' 
fchit Rabba , n a i T \ ^ V n^N*! , Veelleh Sce-̂  
moth Rabba , ¿kc. c dal prologo galeato di 
San Girolamo, 
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Furono í G r e c i , quando traduffero la leg-

ge nella lor lingua, chediedero alie cinque 
partí , nelle quali ella era divifa , i nomi 
di Genefis, Exodus, Leviticus , N u m e r i , c 
Deuterommion . I n fatti queñi nomi fono 
Greci , eccettuato quello di Leviticus, che 
é Ebreo; ed efprimono cib ch'e contenuto 
in quei l ibri , o almeno le cofe pib riraar-
chevoli contenutevi; ch 'é la maniera Gre
ca di dar t i t o l i . 

I I libro del Deuteronomio fu cosí chiaraa-
« o , perché queft'ultima parte dell'opera di 
Moisé comprende una ripetizione o ricapi-
tolazione, chequel Legislatore ha fatta agí' 
Ifraeliti avanti la fuá morte , della Legge 
gia prima data loro piu diffufamente. E di 
qua é , che i l Deuteronomio é tuttavia chia-
inato dai Rabbini n j ^ D Mifchneh , ripeti
zione , r n i n n j ^ D Ripetizione della Legge, 
feconda legge. Lo chiamano parimenti i l li
bro delle Riprenfioni n i n D i n *iDD i a cagio-
ne del XXVIII. Capitolo , che é pieno di be-
nedizioni promeíTe a quelii che oífervano la 
legge, e di maledizioni a quelli che la trasgre
dí fcono . 

I I Deuteronomio fu fcritto i l 40.mo anno 
dopo la liberazione dall' Egitío , nel paefe 
de'Moabiti di la dal Giordano : Mosé ef-
fendo allora nel 120. della fuá et^i . Eglí 
contiene, in Ebreo, undici parafche, benché 
íieno folamente dieci nell'edizione de'Rab
bini in Venezia ; xx, Capitoli , e 955. ver-
fetti . Nel Greco e nel Lat ino, e in altre 
verfíoni contiene xxxrv. Capitoli . L ' u l t i 
mo non é di Mosé ; Alcuni dicono che fu 
aggiunto da Giofué immediate dopo la morte 
di Mosé ; ch'é l'opinione la piu probabile ; al-
t r i , che fia ílato aggiunto daEsdra. 

D E X T A N S , nell 'antichitk. Vedi A s . 
D E X T E R , Defiro, neirAraldica, s'applí-

ca al lato d r i t t o , come finifler al lato man
co. Vedi SCUDO. 

La parola dexter, é puro lat ino, e figni-
fica, chs ha laman dritta; donde la parola 
deflrezza, o defleritk, per agilita e prontez-
2a nell' efeguire qualche cofa . 

N o i abbiamo da'Francefi i termini Aral-
d i c i , di dexter-bafe, cioé i l lato dritto della 
bafe ; di dexter chief, cioé 1' angolo su la 
man driíta della teña ; di dexter-point &c. 

D E X T R O C H E R O * , nell'Araldica, s'ap-
plica al braccio dritto , dipinto in uno feu
do , qualche volta nudo, ed altre veftito , 
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o adornato d'un braccialetto, e talor arma-
t o , o che tiene qualche cofa movibile ; o un 
membro ufato nell' a r m i . 

* La parola £ formata dal Latino dextro-
cherium , che fignifica un braccialetto , 
ed una fmaniglia portata ful polfo de' 
Jiro, di cui fi fa menzione negli atti del 
martirio di Sant'Agnefe, e nella vita del? 
Imperador MaJJimo. 

I I Dextrocherio é qualche volta poño ful 
cimiere. 

D E Y , titolo del Principe fovrano delRe-
gno d'AIgieri. 

I Governatori delle diverfe provincie a lui 
foggette , fono chiamati Bey . 

D I A , AÍ«, é i l principio di diverfi ter
mini nella Medicina, nella Ci rugía , nella 
Farmacia &c. Quando queñe tre lettere in-
cominciano i l nome di un rimedio, di un un
güen to , di un empiaftro , di un cataplasma, 
&c. fignificano compoíizione e miftura ; co
me in Diapasma , Diachylon &c . Vedi DIA-
PASMA, DIACHYLON, &C. 

DÍA é parimenti i l principio di molti ter
mini nelle altre a r t i ; come Diámetro , Dia-
logo &c. in tutte le quali occafioni , D w , 
che é una particella inleparabile , od una 
prepofizione, é prefa dal Greco <5\«, ex., o 
cum , che incomincia le parole medefíme nel 
Greco. 

D I A B E T E * , A I A B H T H 2 , nella Me
dicina , un' evacuazione frettolofa e abbon-
dante de'potulenti, per le vic urinarie; ac-
compagnata da una fete ardente, e da magrez-
za di tutto i lcorpo. Vedi ORINA. 

? L a parola £ derivata dal Greco ̂ la^mm y 
pervadere, paífar preílo. 

La bevanda cosí fcaricata, é per lo piu 
un poco alterata da quello ch'ella era quan
do fu ingeña , & é divenuta chilofa, e lat-
tea; ma qualche volta non ha alcuna altera-
zione . Vedi BEVANDA . 

Pare che i l Diabete provenga da foverchio 
rilaífamento delle fibre dell'arterie de'reni, 
o da foverchia quantita di fali acidi o mor-
daci nel fangue, che ue diííolvono la rnaf-
fa, o ne disunifeono le part i ; cosí che la fe* 
rofua fácilmente fi fepara da eífo . 

Secondo i l Dottor Quincy, la manifefta e 
piu comune cagione del Diabete é i l troppO' 
grand' ufo de' liquori fpiritofi , de'quali di-
viene cosí imprégnalo i l fero, che non e p i ^ 
atío ad attraere ed unirfi col crúor, o fia co'glo-* 
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bul! del fangue; ma fcorre e fcappa per mezzo 
ai reni, dolce o infípido . 

V i é un'altra fpezie Diabete ^ in cui la 
perfona affetta manda aííai piu per orina , 
di quello ch*e'beve , anzi alie volte piü di 
quanto beve e mangia » Alcuni Medid attri-
buifcono queft' ecceffiva quantita di Jiquore 
air aria che ei refpira , che, fecondoch'egli-
no credono s fi converte in acqua ; o alme
no l'acqua nell'aria refpirata é iv i afíbrbi-
t a , e raccoka , M a altri con piu di proba-
bili tk , 1' attribuifcono ad una colliquazio-
fle del fangue, del graflfo , e delie parti fo-
lide del corpo. 

D I A B E T E , neli'idraulica , fi applica a un 
íifone, le due gambe o rami del quale fono 
inchiufe Tuna nell'altra ; come nel bicchie-
re defcritto daHerone, che fcorre e fi vuo-
ta aífatto da fe í k í í o , fenza rivoltarfi , íu-
bito che l'acqua é arrivata all'altezza del ramo 
fuperiore del Sifone . Vedi SIFONE . 

D I A B O T A N U M , nella Farmacia e C i 
rugía , dinota un empiaüro col quale fi r i -
folvono e fi difcutono i gozzi , &c. Diabo-
tanum é fovrano per le hydatidi. 

DIABROSIS * , nella Medicina, é una 
foluzione della continuita d'una parte, ca-
glonata da acri e corrofivi umori , che la 
mangiano e la divorano. 

* L a patota e Greca, compofla da S'ia, per, 
e ¡Sp&aKiHV, raangiare . 

D I A C A R T H A M I , nella Farmacia, é un 
elettuario, comporto di turbi th , di manna , 
di fcammonea, di hermodattili , e d 'a l t r i 
purgativi , con l'aggiunta della polpa , o 
femé del Carthamo^ che gli da la denomi-
nazione. 

I I Diacanhami purga principalmente la 
pituita. Egli é prefcritto nelle malattie del 
cervello; ed é fpefíb raefcolato nelle medi
cine infierne con altri purgativi. 

D I A C A R Y O N * , o DIANUCUM, nella 
Farmacia. Vedi DIANUCUM. 

* L a parola ¿ formata da fría, e xapua , 
noce. 

Dicefi che Galeno abbia prepáralo quefto 
Diacaryon , col fugo delie noci, raefcolato 
con tanto miele quanto baftava per render-
la una compofizione gradevole. 

D I A C A U S T I C A Curva, o Caufiica per 
vejraztone, é una fpezie di Curve cauñiche, 
la cui genefi fi pub cosí concepire. 

D I A 37P 
S' ímmagin i , che un numero infinito di 

raggi, come B A , B M , B D , & c . ( T a v . 
Geom. fig. 2 3 . ) procedenti dallo fieíío pun
to luminofo B , fien rifratti dalla , o alia 
perpendicolare M C , nella curva A M D ; 
e si , che C É feni degli angoli d'inciden-
za C M E fieno ferapre a C G , feni degli 
angoli refratti C M G , in una data ragio-
ne : allor la linea curva , che tocca tut t í 
i raggi refratti , é chiamata h Diacauflica. 
Vedi CAUSTICA . 

D I A C H A L C I T I S , nella Cirugía e nella 
Farmacia, é un empiaflro appiicato dopo I ' 
amputazione d' un cancro . 

L ' emplaflrum Diachalcitidis é comporto d* 
olio di axungia , e di calciti ; dall' ultimo 
de'quali ingredienti e'deriva i l fuo norae. 

D I A C H Y L O N , nella Farmacia, un no-
me dato a diverfi empiaftri per cagion del
ie mucilagini che v i fon mefchiatc , e che 
fono fughi vifcidi , chiamati da' Greci x0' 
K01 , cavati da certe piante. Vedi M u c r -
LAGINE. 

DIACHYLON bianco o femplice , é com
porto d'olio coraune, di litargiro d'oro, edi 
mucilagini cávate dalle radici di malva palu-
dofa , dal fenugreco , e da' femi di anicí . 
E'buono per mollificare, digeriré, matura-
re , e rifolvere. 

I I DIACHYLON , chiamato Ireatum , ha 
per fuá bafe 1'ordinario diachylon bianco , 
con una lira del quale fi mefchia un' oncia 
di polvere d' iris . Queft' empiaftro digeri-
fce, incide, e matura con piíi di forza che i l 
Diachylon femplice. 

V é puré i l DIACHYLON ¿ r a « ^ , Diachy
lon magnum , comporto di litargirio d' oro , 
d 'olj d'orris, di camomilla , e di aneto, di 
trementina, di refina del pino, di ceragial-
la , e di mucilagini di l i n o , e di fenugre
co , con fichi nuovi , con uve Damafce-
ne , ichthyocolla , fughi d' orris, di cipol-
l e , e d' iífopo. 

Quefto diachylon mollifica gli fcirri , e ri^-
folve e diííipa i tumori . E* chiamato gran-
de, non folamente per le fue ftraordinarie 
virtü , ma ancora perché é comporto di 
raaggior numero d'ingredienti che gli a l t r i . 

I I DIACHYLON gummatum , o Diachylon 
cum gummi , é i l Diachylon graride con la 
giunta della gomma ammoniaca, galbano, 
e fagapenura, difciolti con vino, e bolhti 
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fino alia confianza di melé . Queft'empia-
ííro é i l piu potente di tu t t i i digeftivi, ma-
turanti , e rifolventi. 

D I A C O D I U M * , neíla farmacia, é una 
confezione prepárala con 1c tefte de'papave-
r i ; popolarmentc detta fyruput de meconio . 
Vedi OPIUM . 

* L a parola eformata dal Greco, SIA , per, 
e xeoteiu , tefla di papavero . 

Ve n' ha di due fpezie : femplice c com-
po/io. 

I I DiACOmuM femplice, é una fpezie di 
opiato, fatto del fugo efpreífo dalle tefte di 
papaveri bianchi, e bollito con zucchero . 
Vedi OPIATO. 

Sí prefcEive per addolcire gli umori acri , 
e feroíi , per fedare le tof f i , ed eccitare i l 
fon no ^ *— Qucflaprcparazionc era di grand' 
ufo appteíTo gli antichi j ma é in oggi aífai 
dismcíía^ poiché fi é t r o v a t o c E e i i firop-
po di papaveri bianchi , che é quello che 
noi chiamiamo Diacodium T produce i l mede-
íimo cffetto. 

DIAGODIO compoflo fi fa femplice r con 
la giunta de' trochifci d'hamec, d' hypocifto , 
di mirra , di zaíferano, ebalauftia. buo-
no per fermare, ed amraoüire i catarri, le 
e m o r r o i d i e d i fluffidel ventre -

D I A C O N A T O , 1' ordine ^ o miniftero 
di un Diácono, o d' una Diaconeífa. Vedi 
DIÁCONO. 

DIACONESSA 9 DIACONISSA y ufizío 
ch' era in ufo nella Chtefa primitiva , ben-
che in oggi dismeífo. San Paulo ne fa men-
zione nella fuá Piftola a' Romani : e Plinio 
i l giovane,, in una letrera a Traiano, dice 
a quefto Principe, d'aver ordinato che due 
Viaconeffe , ch'egli chiaraa Minijire, fieno 
torméntate1. 

Diaconijfa era un litólo dato a certe pie 
donne , le quali fi confacravano al fervizio 
ézlh Chiefa, c preñavano quegli ufizj alie 
donne, che gli uominl non potean decente
mente preñare; come nel battefimo, efempigr. 
che fi conferiva per immerfione , a uomini 
non men che a donne. Vedi BATTESIMO . 

Elleno avean parimenti da guardare le por
te , dal lato doveftavan lefemraine, ch'era-
no feparaíe dagli uomini , fecondo 11 coílu-
me di que'tempi pr imit ivi . Avean la cura 
e 1' infpezione de5 poveri , degli ammalati 
&c . E ne' tempi di perfecuzione , quando un 
JDiacono non üpotca alie donne mandare? per 
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efortarle e confortarle, mandavafi loro uiia 
Diaconeffa . Vedi Balfamone ful Canotié un-
décimo del Concilio Laodicea , e \tCofii~ 
tuzioni Apoftoliche y Lib» n . cap. 57. Per noa 
dir nulla deli' Epirtola di Sant' Ignazio al po. 
polo d'Antiochia i dove , quel che fi dice 
delle Diaconejfe, crcdefi che fia un'interpo-
iazione. 

Ne'Commentarj di Lupo fopra i Concilj, 
fi dice ch'elleno erano ordinate colTimpoE-
zione delle maoi ; ed i l Concilio in Trulla 
adopera i l termine x ^ w a ^ , impor le ma-
n i , per efprimere la confecrazione delle Dia-
conejfe. Baronio tuttavolta nega T che le ma
ní s'imponeífero su le Diaconeffe, o che vi 
foífe cerimonia alcuna di confecrazione Í 
fondando la lúa opinione fopra i l 19, canone 
del Concilio Niceno, che le mette nel ran
go de' laici e dice efpreífamente, che non 
avean V impofizion delle mani . E non oñaa-
te i l Concilio Calcedonefe decreta, che non 
venga no ordinate fe non hanno quarant'an-
n í ; laddove prima d'allora non fi ordtnava--
no fe non ne avean ftífanta j ficcome é pre* 
feritto nella prima Epiñola a Timoteo , 
cap. v. 9. E come fi vede nel Nomocanone di 
Giovaom d'Antioehia , in Balfamone, nei 
Nomocanone di Fozio, nel Códice Teodofiano, 
in Tertulliano deVeland. Virgin. &c^ 

TertulHano, ad uxorem , L ib . 1. cap 7. 
parla di donne, le quali avean ricevuta l'or-
dinazione nella Chiefa , e che per tal cagio-
ne erano private della hberta di raaritaríi * 
Imperocché le Diaconeffe erano vedove , e 
non poteano rimaritarfi . Ned eran capad di 
eífere ammeífe a queft' ordine , fe erano ftate 
maritate piu d 'unavolta. Benché ne' tempí 
appreífo furon fatte Diaconeffe anche le Ver-
gim , almeno fe crediamo a Sant' Epifanio > 
aZonara, a Balfamone , ed Ignazio. 

11 Concilio di Nicea mette le Diaconeffs 
fra i l clero: avvegnachc alcuni tengano che 
la loro ordinazione non foífe facramentale, 
ma una mera cerimonia eccíefiaíiica. Que-
fta nulladimeno dava loro una preminenza al 
di íopra del loro feífo ; per la qual cagione 
i l Concilio Laodiceno proibl , che piu fe ne 
ordinaílero in futuro . I I primo Concilio di 
Oranges , tenuto nel 4 4 1 . parimenti proibiva 
Voxámzx Diaconeffe, ed ingiunge a quelle chs 
gia erano ñate ordinate, che ricevano iabe-
nedizione coi meri l a i c i . 

difficile d i ré , quando i'ordine delle Di*-
<:o-
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twkjfe abbia terminato ; perché non hanno 
ceífato tutte infierne. I I Canone undécimo 
del Concilio di Laodicea, fembra, é vero, 
che le abroghi j ma é certo che fuffiftevano 
in diverfi Juoghi molto tempo dopo. Impe-
rocché i i eanone zó. del primo Concilio di 
Oranges, ed il 2 1 . di quel di Epaona tenuto 
nel 515. proibífcono l'ordinazione delle Dia-
conefte ; pur ve n'erano alcune nel tempo del 
Concilio in T r u l l o . 

At ío di Vercelli nella fuá V I I I . letrera 
da la ragione, per cui fono íiate aboliré ? 
cflerva che ne'prirai feeoli i l minifterio del
le donne era neceífario, per piu fácilmente 
inflruire le altre fcmminc , e riaverle dal 
paganesmo ; e che pariraenti fervivatto per 
maggior decenza neli' amminiftrazione del 
battefimo alie donne íkííe : ma che poi cib 
non funeceflario, a cagione che non fi bat-
tezzarono piu fe non bambini \ e poíremmo 
forfe qul aggiugnere , perché i ! battefimo fo
jamente fi conferifse coll1 afperfione. I I nu
mero delle Diaconeffe non pare che foffe fia-
%o íiífato : 1'Iroperadore Eraciio, nella fuá 
Letrera a Sergio Patriarca di Coflantinopo-
l i , ordina , che nella gran Chicfa di Coihn-
tinopoli vi fieno quaranfa Diaconeffe y lad-
dove ve ne erano íolamente fei jn quel la 
della Madre di Dio , nel quartiere delle Bia* 
cherne. 

D I A C O N I A , é un norae, che ancor fi 
ritiene , per le Cappelle e gli Oratorj- di Ro
ma , ehe fono fotto la direzione di diverfi 
Diaconi, nelle loro rifpettive regioni, o quar-
í ie r i . Vedi REGIONE . 

Alie Diaconié erano anneffi certí ofpita-
lí 5. o luoghi deílinati per la diüribuzione 
delle limofinc, governati da i diaconi regio-
narj chiamati diaconi cardinali, de'quai ve 
n' erano fetíe , corrifpondenti alie fette re
gioni , i l loro capo eífendo chiamato l'ar-
cidiacono . Vedi C ARDINALE . 

L ' Ofpitale vicino alia Chiefa della Dia-
conia avea un amminiílratorc per gP iníereffi 
íemporali , chiamato i l Padre della Diaconia, 
ch' era talora un Prete, e talora un Laico. 
A l prefente vi fono quattordici di quefle Dia
conié , od Ofpitali in Roma, che fon riíer-
vate ai Cardinali . Du Cange ci reca i no-
mi di eífe ; come UDiaeoma di S. María in 
via lata ; la Diacoma di Sant' Euftachio v i -
cino al Panthton , &c. 

D I A C O N I C O N % Sacri/iia, íooga á t 
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era attacco alie antíche Chiefe , dove fi 
cufiodivano i facri veftimenti , co' vafi , e 
gli al tr i ornamenti deiraltare. 

* L a parola e Greca, formata da friaxc 
vm , fervire , miniftrare, a cagione che 
iv 't fi teneva ogni cofa pertenente al fer~ 
vigió divino . Tira queflo luogo anco chia* 
mato hancc/swoved in Latino Salutato-
rium ; perchl quivi il Vefcovo falatava 
e riceveva gli ejiranei . Talvolta ancora 
fu chiamato {¿vm.'ZtoQf.ov , o iM<m<¡wQ/.ov, 
menfa , a cagione delle tavole che ivi era* 
no , per difporvi fopra gli ornamenti fa
cri j o piuttofio da iiwm'wv , fpezJe di 
aula o cafa per l'alíoggio di foldati. 

11 primo Concilio di Laodicea , nel 2 ° , 
Canone proibifee a'Preti T abitare nel Dia
coni con , h TU friaKovi/.a y o i l foccare i . fa
cri utenfili . Una verfione Latina antica di 
que'Canoni, volta la parola, in fecretario £ 
ma reíemplare di Roma, egualmente che 
Dionifio Exiguo , ritengono la parola Dia-
conicon nel Latino. E' vero, che Zonara 
e Balíamone inttndono queft' efpreffione nel 
2 1 . Canone, dell'ordine de'Diaconi, e no» 
di fabbnca o cafa; alia qua! opinione puré 
aderifee Leone Allatio nel fuo Trattato de 
Templis Gracorum } ma tut t i gli altri inter-
petri fi accordano nel voler che foííe una Sa-
enfiia. Oltre gli ornamenti del Presbitera
to c deir altare , ivi pur erano depofitate 
le reliquie della Chieía . 
. D I A C O N O * , una perfona deeorata con 
uno degli Ordini facri fotto i l Presbiterato; 
T ufizio di eui é battezsare , leggere nella 
Chiefa , ed aífiftere alia celebrazione delF 
Eucariília. Vedi ORDINI. 

* La parola e Greca ^ e fignifica minifirof 
fervente 

I Diaconi furo no infiituiti , fette in nu
mero, dagli A'ppoftoii , A B / c V i . i l qual 
numero fu ntenuto per lungo tempo in di--
verfe Chiefe . I l loro ufizio era íervire nel
le Agape ,• e dniribuire i l pane ed il vino 
a' comumcanti, e diípenfar le límofine. Ve
di LIMOSINE , &c. 

Per gli anticht Canoni , i l matrimonia 
non era incomiiatibile eolio (Uto e mi ni
ñero di un D i icono . Ma é gia lungo tem
po , che k Chieía ha lor proibito i l mari-
taríi ; ed il Ponttficc Romano íolamente 
pub accordar loro una diípenfa per im^or-
íantiffime eagioni ; e dopo la difpenfa ^ 

cali-
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cglino perdono i l rango e le fun'zioni del 
lor ordine, e ritornano nello flato laico. 

A' Diaconi era anticamente vietato i l fe-
'dere co'Preti: iCanoni proibifcono ÍL Dia-
toni i l confacrare , ch' é un ufizio facer-
dotale . I n oltre proibifcono 1' ordinare un 
D i á c o n o , fe non ha un titolo , e fe alme
no non ^ ia eta di 25. anni . L ' Impera
dor Giurtiniano , in Novell. 123. aflfegna l ' 
eta medeíima di 25. anni a un Diácono . 
Ma quefto ¿ u f a v a , quando non fi ordi-
navano Sacerdoti fe non almeno nell'eta di 
anni tren ta . I n oggi 23 anni d'eta bafla-
no per ordinare un Diácono. 

I n Roma, fotto i l PapaSilveílro, vi era 
un folo Diácono \ poi ne furono deflinati 
fette ; appreffo quattordici , e finalmente 
dieciotto , ch' erano chiamati Diaconi Car-
dinali, per diftinguerli da quelli delle aítre 
Chiefe. Vedi CARDINALE. 

I I loro ufizio era aver cura delle cofe 
tempórali della Chiefa , attendere all' én
trate ed alie carita, provedere alie neceííi-
tadi degli Ecclefiaftici , ed anche del Pa
pa. I I raccogliere le rendite , le limofine, 
&c . apparteneva a' Suddiacom ; i Diaconi n 
erano i depofitarj e i diftributori . Avend' 
cglino cosí i l raaneggio delle éntrate della 
Chiefa nelle loro raani, la loro autorit^, ando 
crefcendo , fecondo che crefcevano le ric-
chezze della Chiefa . Quei di Roma , co
me miniflri della prima Chiefa , precede-
vano a íut t i gli altri , ed anche a lungo 
andaré prefero il luogo de' Preti fleffi . Fu 
probabilmente 1' avarizia de' Preti che l i fe-
ce cederé e dar i l luogo a' Diaconi, i quali 
avevano in loro diípoíizione i l dinaro . 
S. Girolamo efclama contro queft' attenta-
to , e prova che un Diácono é inferiore ad 
un Prete. 

I I Concilio ¡n Trul lo , che é i l I I I . di 
Cortantinopoli , Arifleno nella fuá Sinopfi 
de' Canoni di quel Concilio , Zonara ful 
luedefimo Concilio , Simeone Logotheta, 
ed Ecuraenio , diflinguono i Diaconi deñi-
nati per i l fervigio all 'altare, da quelli che 
avean la cura della diflribuzione delle l i 
mofine de' fedeli . C o s í , i l cofiurae di co-
ftituir Diaconi fenza alcun altro ufizio , fe 
non di fervire i l Prete all ' altare , eífendo 
una volta introdotto , cotefii fempüci Dia
coni non ofarono piu di pretendere fuperio-
j i t a fopra de' Preti . I n quanto agli altri 
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Diaconi f che avean 1'amminiflrazione deli' 
éntrate , eglino ritennero tuttavia la fupe-
r ior i ta ; e per difiinzione, dove ve n'erano 
diverfí, i l primo ebbe 1'appellazione di ^ír-
chidiacono. Vedi ARCHIDIÁCONO. 

I Diaconi recitavano certe preghiere ne1 
facri ufizj , che perb erano chiamate Dia-
coniche . 

Avean la cura, che i l popólo nella Chie
fa fi diportafTe colla dovuta modeñia , e r i -
fpetto : Non fi permetteva loro di leggere 
pubblicamente; almeno, non alia prefenza 
di un Vefcovo, o di un Sacerdote . Eglino 
inftruivano folamente i Catecumeni , e l i 
preparavano per i l battefímo. Le porte del
la Chiefa erano parimeriti nella loro cuüo-
dia : benché, ne' tempi pofleriori , quefla 
carica fu commefia ai Suddiacom. 

Tra i Maronit i del Monte Libano , v i 
fono due Diaconi , che fono meri ammi-
niftratori delíe cofe tempórali . Dandin; , 
che l i chiama // Signar i Diaconi , ci affi-
cura, che fono Signori fecolari, i quai go-
vernano i l popólo , fedono in giudizio fo
pra tutte le lor diíierenze e i i t i , e tratta-
no co'Turchi intorno a quel che concerne le 
taífe, ed altri affari. In queflo, pare che i l 
Patriarca de' Maronit i abbia avuto per mi
ra d'imitare gli AppoftolT, che deponeva-
no tutte le cure, e tuíti i negozj tempó
rali della Chiefa fopra i Diaconi y non é 
ben fatto, dicono, lafciar la parola di D i o , 
e fervire alie menfe . Ed in vero, queíF é 
che diede occafione al primo flabilimento 
del D i a conato. 

D I A C O U S T I C A • , o DIAPHONICA , é 
la confiderazione delle propriet^ del fuono ri-
fraíto nel paífare per difFerenti mezzi; cioé 
fuori da un piu denfo in un piíi tenue , o da 
un piu tenue in un piu denfo. Vedi SUONO, 
e RIFRAZIONE. Vedi anche ACOUSTICA , e 
PHONICA . 

* L a parola efortn ata dal Greco ti*) per j 
che addita un paffaggio ; e axm, fento, 
q. d. la confiderazione del paffaggio de 
fuoni che fentiamo. 

D I A C R I I , ncll 'antichita, fu il nome di 
un partito, o di una fazione d'Atene. 

Leggefi che queíla Citta era'divifa in due 
par t i t i . Tuno difautori dell'oligarchia, che 
volea folamente poche perfone irnpiegate nel 
governo . L'al tro di quelii che favorivano la 
democrazia , od i l governo popolare , i " cul 

tutto 
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tutto 11 popólo dovea aver parte. — I primí 
furono ch i a roa t i Diacrii, e gli ul t imi P e ^ -
« . Quefíi uitimi abitavano lapiubaíTa, ed 
i primi la piíi alta parte della C i t t a . 

Le leggi di Solone portavano , che Pifiílra* 
to fofle i ! capo ázDiacm ; quantunque lo Sco-
liafte, fopra le Ve/pe •> Commedia di Arifíofa-
ne, aífermi, che Pandione diftnbui i l quar-
tiere át Diacrii fra i fuoi figliuoli , e mife 
Lico alia teña di loro. 

D I A C Y D O N I T E S * , nellaFarmacia, é 
un termine che s' applica alie cofe, ed ai r i -
medj , dove i cotogni fono un ingrediente 
principale. 

* L a parola e compojla da dia j e x.uS'o}' 
viov , Cotogno. 

ConfeÁio Diacydomtes , o Diacydonium , 
é una eonfezione di cotogni, o nella quale 
i cotogni hanno la principal parte . 

D I A D E M A AiuS-utj.ci, nell' antichita , 
una fafcia , o benda , e filetto , che i Re 
portavano in fegno della loro regia dignita ; 
mentre la Corona fi lafciava agli D e i . Ve
di CORONA. 

* L a parola viene dal Greco , e fignifica 
una picciola fafcia che cerchia i l capo , 
dal verbo hafrea , cingo . 

I I Diadema era una fpezie di naftro , o di 
filetto teíTuto di feta , di filo, o di lana , piü 
o meno largo . Si legava attorno dclle tcm-
pie , e della fronte ; le due eftremita eífen-
do annodate di dietro, e lafciandofi cadere 
ful eolio. 

Per ¡o piíi era bianco, e aífatto fchietto, 
o piano, benché alie volte ricamato d'oro, 
c ornato di perle , o pictre preziofe. 

Ne ' tempi pofteriori fi venne ancora a íhi-
gnerlo od annodarlo attorno delle corone, 
degli a l lor i , &c. ed appar eziandío che fia 
flato porta to fopra diverfe parti del corpo: 
cosí Favorino oíferva , che Pompeo fu fofpet-
tato di afpirare al regno, perché portava un 
legaccio bianco, che non era altro che una 
Jegatura o fafeiatura per una piaga ch'egli 
avea In una gamba, raa che i l popólo pren-
deva per un Diadema . 

Plinio lib. 7. c. 5. oiTerva , che Bacco fu 
i l primo inventore del Diadema. Ateneo ci 
afficura che furono i bevitori , ed i buoni ed 
sllegri camerata , che prima lo adoprarono , 
per difenderfi dai fumi del vino col legar
lo firetto attorno delle lor teñe ; e che poi 
WÉW ad effere un reale ornamento. 
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I I Diadema reftb per lungo tempo i l pe

culiar contraffegno de' Re ; finalmente fu 
aíTunto dagl' Imperadori Romani , come la 
marca della dignita Iraperiale. 

G l i Autor i non fon d'accordo circa i l 
tempo, in cui gl'Imperador! Romani pr i 
ma aífunfero i l Diadema. Alcuni lo riferi-
feono a Caligola , altri ad Aureiiano, ed al-
t r i a Coñant ino i l Grande. Vittore i l gio-
vane dice pofitivamente , che Aureiiano pre-
fe i l Diadema) cui niun Imperatore aveva 
ofato portare prima di l u i . 

Imperocché , quantunque dal medefimo 
Scrittore fi raccolga, che 1' ifieífo a vea fat-
to Caligola , puré Svetonio afFerma , che 
n'ebbe folo i l di fegno; ma che non l'efcgul 
giammai . Eliogabalo per verita prefe un 
Diadema, ma lo portava folamente nel pa-
lazzo, e non appariva raai in pubblico con 
eíTo. Jornande viene ancora piü in giíi fi
no a Diocleziano , che, fecondo l u i , intro-
duíTe i l Diadema / ma é certo , che v i é 
una medaglia d'Aureiiano, con una coro
na fimigliante a una delle noflre corone du-
cali , che é foflenuta da un filetto, o cer-
chio di perle, che ha molta affinita con un 
Diadema. E gli A u t o r i , che hanno fpiega-
ta quefta medaglia , convengono t u t t i , che 
é tale. M . Spanheim parimente afferma e 
crede, che Aureiiano fe ne fia fervito : che 
i fuoi fucceífori lo abbiano in cib imita-
to ; ma che tuítavoita i'ornamento non 
diventb comune fin al tempo di Cofianti-
n o . Dopo lui alie Imperatrici fu per-
meífo di portarlo : pero le troviamo rap-
prefentate con effo su le raedaglie ; quan
tunque fin allora non abbiamo efempio né 
di corona, né di Diadema fulla teña di una 
donna, in tutto i'Imperio Romano. 

U n Autore del quinto fecolo , citato da 
Bollando, pretende, che Coñantino portafle 
primo i l Diadema y e che folamente fe ne 
ferviííe per legarfi i capelli, e tenerli in or-
dine. Ma cib non é probabile ; e certa cofa 
é , che almeno alcuni Imperatori 1'aveva-
no portato avanti di l u i , come Aureiiano, 
e Carino. 

Eufebio lo dk a Coñanzo Cloro , quand' 
era Cefare folamente \ lo che é conferma-
to da una delle fue medaglie , nelle qoali 
egli é rapprefentato con un Diadema , or
nato di raggi *, benché anche dopo Coñan
tino , quando i l Diadema diventb i l folito 

orna-
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ornamento degli Augufti , non fu íerapre 
dato ai Cefari. In fatti lo vediarao fopra al-
cune medaglie di Giuiiano mentre era fola-
mente Cefare i benché fia certo , che non lo 
porto, finché non divenne Auguílo . — D u 
Cange non vuol credere , che Coflantino 
fiefi primo fervito del Diadema; ma fola-
inente ch1 ei lo formo i l primo in una fp€-
zie di elmo , o di corona chiufa , come fi 
vede in alcune delle fue medaglie , ed in 
quclle de1 fuoi fucceífori. 

DIADEMA , nell'Araldica, s'applica a cer* 
t i circoli , o anelli , che fervono a legare, 
o chiudere le corone de'Principi Sovrani, e 
per portare ii globo , e la croce, od i l fiorda-
lifo per lor cimiero . 

Le Corone de' Sovrani dlíFerifcono in que-
fío , che alcune fono légate con un maggior 
numero di Diademi, ed altre con minore . 

Pare ch1 eziandio i Prclati abbiano anti-
cameníe portato una ípezie di Diadema : 
cosí Baronio ferive, che S. Giacomo TAp-
portólo portb una iaftra , o lamina d'oro su 
la fronte, per fegno della fuá Epifcopal di-
gnita . 

Nel blafonare, lafafeiatura attorno le te-
fíe de' mori , fopra degli Scudi , é qualche 
volta pur chiamata Diadema. 

DliERESIS * , nellaChirurgia, é Tope-
raiione di dividerc e feparare parti , la cui 
unione e continuita era un oftacolo alia cu
ra ; o le quaü erano unite e conglutínate, 
contro l'ordine naturale. 

* La parola e Greca nella fuá origine , 
biaiptm fígnifica divifione. 

V i fono cinque modi di efeguire queflf 
operazione : cioé con tagliare, pugnere ̂  la
cerare, tirare, e ¿ruciare. Vedi TAGLIARE, 
BRUCFARE &.C. 

D t ^ i R E s i s , é termine parimentl della Me
dicina, e fignifica i l mangiare o confumare 
de'vafi o canaii di un corpo anímale : quan-
do, da qualche caufa che incide o che cor-
rode vengon fatti certi paífaggi, che natu
ralmente non ci dovrebbono eífere ; od al-
cuni paífaggi naturali dilatanfi oltre i l con-
fueto : cosi che i fughi che vi fi dovrebbero 
conteneré , eflravarano, o feorrono fuora. 
Vedi CORROSIONE. 

DIURESIS , in Grammatica, é una figu
r a , per cui un dittongo é divifo in due 01-
Jabe : come ¿íula in Aulai ̂  Pifití in FsQtfi, 
• / ^ « ^ in Aquai. 
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D i J E R E S r s , fi ufa anco ín genere pej. 

ogni divifione di una filiaba in due ; come 
in quel verfo di T i b u l l o , Stamina non ulU 
dijfalüenda Dea , per dtffolvenda . 

Queíla d'ordinario íi addita per mezzo di 
due punti collocati fopra una lettera , per 
moftrare, che debbe pronunziarfi da s é , e 
congiungerfi con altra, cosí che faccia un 
diftongo: coú Affra, per l i punti fopra T í , 
é diftinto da JEra . Vedi DIALYSÍS. 

EU'e anco una fpezie di metapíasmo, o 
di addizione a una parola , dividendo una 
filiaba in due; come Aulae, per dierefî  é 
di tre fillabe, in luogo Ü A U I Í C . 

D I A F A N E I T A ' * , nelle Scuole , é la 
qualita di un corpo trafparente , o che lo 
denomina tale. Vedi TRASPARENZA. 

I Cartefiani vogliono, che la Diafaneith 
di un corpo confiíia nella dirittura de'fuoi 
pori ; cioé neü' eífer eglino fituati in l i 
nea retta ; cosí che non vi ha foftanza 
intermedia , che impedifea i l paífaggio de' 
raggi : e di qui argomentano, che rendere 
il vetro malleabile é una imposibilita : irn-
perocché fubito ch'egli diventa malleabile , 
i fuoi pori deon ceífare di eífere fituati di-
rettamente gli uni rimpetto a gli a l t r i ; ed 
in confeguenza egli dee perderé la fuá dia-
faneita, principal caraítere del vetro . Ve
di VETRO. 

II Cav. Ifacco Neuton fpiega la Diafa-
neith con un altro principio , cioé col!' omo-
geneita e fimilarita tra i l mezzo , del qua-
le fono pieni i pori , e la materia del cor
po ñeífo. —* Imperocché le rifrazioni, che 
i raggi patifeono nel paífar cosí dalla ma
teria nei pori , cioé da un mezzo in un 
altro, eífendo picciole, i l progreífo del rag-
gio non é tanto interrotto, che non fi fac
cia Arada per mezzo al poro . Vedi OPA-
CITA'', RIFRAZIONE , &c . 

D I A F A N O * , nella Filofofia, é una co
fa trafparente, o che lafeia paífare i raggi 
di luce ; come l'acqua, l ' a r i a , i l vetro , 
i l talco, la porcellana fina &c. Vedi TRAS
PARENTE . 

* La voce e formata da fría, per; e QM-
va , moftrare. 

DIAFORESI , A I A < K ) P H 2 I 2 , nella 
Medicina, inchiude tutt i gli fcarichi, che 
íi fanno per la peile ; si feníibili , come in-
fcnfibili: ¿onde Diaforético &c. Vedi TRAS-
PIRAZIONE . 
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D I A F O R E T I C O , nella Medicina , s'ap-

plica a i rimedj che promovono l'cfpulfione 
d' umori per trafpirazione infenfibile . Vedi 
TRASPIRAZIONE. 

Diaforético ha quafi affatto riñeffo valore 
c^e i l termine Sudorífico: eccetto che 1'ulti
mo é un rimedio, che proraove la trafpirazio
ne feníibile , ed i l primo V iníeníibile. 

Ladifferenza ña fol nel grado di a t t ivi ta . 
Vedi SUDORÍFICO ¿kc. 

Antimonio DIAFORÉTICO, o Diaforético 
minerale „ é una preparazione d'antimonio , 
i l cui proceífo vedafi foíto Faríicolo ANTI
MONIO. 

D I A F R A M M A , DIAPHRAGMA * , neli' 
Anatomía , popolarmente chiamato i l pan-
nicolo, e dagli Anatomici feptum transver-
fum, i un mufeolo nervofo , che fepara i l 
p^tto o i l torace daH'abdorae , o d i l bailo 
ventre ; e che ferve come di partizione tra 
le par-ti naturali, t le vitali ^ Vedi V E N 
T R E . 

* F u Piatone, per avvifo di Galeno, che 
primo lo chiamo diaphragma , dal verbo 
SiottppoirTeiv, feparare , od eífere infra 
4ue . Sin al fm tempo era Jlato chiama' 
to <pptvií, intendimenío j perche creds-
vaft, che f infiammazione di quefla par
te eagtonajfe frenejia : lo che non e con-
validato daW efperienza ficcome ne an
eo quelí1 altra tradizione , che un taglio 
trasverfale del Diafragma con una Jpa-
da , faccia che i l paziente muda n-
dendo. 

La fuá figura é rotonda fomigliante al 
pefee razza , Confia di due cerchi , Tuno 
¡membranofo., i 'altro carnofo ; benché altri 
l i credaoo ambedue mufcolari: di due arte-
rie., e di due vene chiamate phreniche $ c 
diveríi rami di nervi, 

11 primo , o fuperior cerchio C origina dal
lo í t e rno , e dagli eftremi delle ultime coñe : 
il fecondo, o inferiore viene dalle vertebre 
de' lombi . I I fuperiore é coperto in cima 
da una membrana derivata dalla pleura ; e 
T inferiore é foderato nel fondo di un1 altra 
dal peritoneo. 

La fuá fituazione é obliqua, fendo eflefo 
dalla cartilágine xiphoides , pegli eflremi 
delle cofle,, fin alia regione de' lombi . E' 
traforato. nel mezzo, per lo paffaggio della 
vena cava,; e nella fuá parte piü baífa , per 
iVofago .; e tra le produzioni del eerehio 
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inferiore paíTano 1'aorta, i l dutto torácico , 
e la vena azygos. 

Nella fuá difpofizione naturale é conveflfo 
su la parte fuperiore verfo i l petto , e con
cavo nell' inferiore verfo i l ventre . Quindt 
egli ha due moti Tuno di contrazione, T 
altro di rilaífazione, 

Per la contrazione , o gonfiamenío delle 
fibre, i l Diaframma diventa piatto da cia-
feuna banda; dal che ne fegue, che la ca-
vita del petto fi dilata e ingrandiíce , per 
dar liberta a'polmoni di ricevere Taria nell' 
infpirazione ; e la cavita deli1 abdome fi m i 
nora, e confeguentemente lo ñomaco e gl* 
inteñini fon premuti , per ia diÜribuzione 
del chilo. Nella fuá rilaffazione, onde egli 
riaíTume la fuá íituazion naturale, ia cavita 
del petto fi diminuifee, ed i polmoni vengon 
premuti per i'efpulfione deli'aria nell'cfpira-
zione . Vedi RESPIRAZIONE . 

Dal Diaframma puré dipendono aíTai le 
azioni ¿c\ toffire , dello ílarnutare , deilo 
sbadjgliare, del ridere, del fínghiozzo &c . 
tra i quai movimenti v i é quaiche connef-
fione cagionata dalla comunicazione de'ner
vi delle dijferenti pa r í i , che fi adunano e s* 
incontrano nel Diaframma . Vedi TOSSE , 
SBADIGLIARE &c. 

DIAFRAMMA , é ancor un nome genéra
le^ che fi da a tu t i i gli fpartimenti , o a 
tutte le feparazioni tra due partí di una co
fa; come le partizioni un pochetto perfora-
te ne' tubi de' lunghi telefcopj.. Vedi T U 
BO , ¿kc. 

D I A F R A M M A T I C O , s'applica aíle ar-
terie, alie vene, ed ai nervi diftribuiti pef 
i l Diaframma . *— Elleno fon anche chiama
te freniche , o frenitiche . Vedi FRÉNICO , 
&c. 

D I A G L Y P H I C E , larte d5intagüare, d i 
fcolpire, o di lavorare in altraguiía fimile, 
figure cave , ne' metall i ; come i figilli, g l ' 
intagli , le matrici , o con; delle xnedaglle, 
&c. Vedi INTAGLIARE , -e SCOLTURA . 

D I A G N O S T I C O * , in Medicina , tm 
termine applicato a que1 fegni, o fintomi., che 
indicano o difeuoprono lo ña to prefeníe d i 
una malattia, la fuá natura, e la fuá cagio-
ne. Vedi SEGNO , e INDICAZIONE . 

* L a parola é compofla dal Greco h a , per; 
e yivayayícú) conofeere. 

I Medici hanno de' fegni Diagnoflici, non 
men che á ¿ kgm Frognoflici ; l i primi in r i -
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guardo alio flato prefente della malaííla , e 
del pariente \ t á i fccondi quanto al futuro. 
Vedi PROGNOSTICO . 

D Í A G O N A L E , inGeometria, una linea 
yetta tirata per mezzo ad un parallelogram-
Uio, o á altra figura quadrilatera , dai verti
ré di un angolo aquello di unaltro. 

Ta l é la linea P M ( Tav. Geometr. fig. 
24. ) tirata dall'angolo P , a N . Vedi F I 
GURA. 

Alcuni Autorí la chiamano JDiametro^ ed 
jdtri Diametrale della Figura . Vedi D Í A -
M E T R O . 

Egli é dlmoftrato , 1, che ogni Diagona-
íe divide un parallelograniiiio in due parti 
eguali: 2. due Diagonali tirate in un paralle-
logramtno, fi biflecano Tuna 1'altra : 3. la 
Diagonale di un quadrato é incommcníura-
jsile con uno de'fuoi l a t i , Vedi PARALLE-
X O G R A M M O , Q U A I ? R A T O & C . 

Aggiungafi 4, un aííai nobile teorema nel-
la Geometria elementare, prima dimcñraío 
da M . Lagny , nelle Mem, de FAcad. Royale, 
des Scieñe. Ann. 1706. che la fomraa de' qua~ 
drati delle due Diagonali d' ogni parallelo-
grararao , é eguale alia íbmma de' quadrati 
dei quattro l a t i , 

Egli é evidente ^ a prima vifla , che la 
famofa propoílzione 47 d'Euclide, cosí ab-
bondantemente degna dell' ecatomba che val-
fe al fuo Autore , é folamente un cafo par-
ticolare di queüa proppfizione : imperocché 
fe i l parallelogrammo fia rettangolaío , ne 
fegue per confeguenza , che le due Diago
nali fono eguali; e pero , che i l quadrato di 
una [Diagonale , o , ch' é la íleíla cofa , i l 
quadrato dell'ipotenufa di un angolo retto, 
I eguale ai quadrad de'due l a t i . Se un pa-
íallelogrammo íia obliquo angolato $ e per 
confeguenza , le due Diagonali ineguali, co
me n 'é piu ufuale i l cafo ; la propoíizione 
diventa di ufo pi?i ampio. 

La dimoftrazione ne' parallelogrammi obli-
qui-angolati, va cpsl; fupponete i l parallelo-
gramrno obliquo angolato A B C D ( Tav, 
Geotn, jíg. 25. ) di cui B D é la Diagonale 
maggiore» ed A C la minore: dal punto A , 
dell' angolo oítufo D A B cada una perpen-
dicolare A E , al lato C D . Allor fono i 
triangoli A D E , B C F eguali, e fimili, co
me A D é eguale a B C , egl i angoli A D E , 
B C F , egualmente che A E D , B C F , fo
no parimenti eguali ¿ in confeguenza D E é 
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eguale a C F . Ora, per Euclíde , pmp. 11, 
¡ib. 2. nel triangolo ottufangolo B D C , i i 
quadrato del lato B D é eguale alia fomma 
de' quadrati di B C , e C D ; e di piu , al 
doppio del rettangolo di C P per C D i e 
per la 13. lib.z. nel triangolo D A C , i l 
quadrato del lato A C é eguale alia fomma 
de'quadrati di A D , e C D , togliendone i¡ 
doppio ásX rettangolo del medefímo C D , 
per D E , eguale a C F . Confeguentcmentc 
i l primo ecceífo preci(amenté compenfando 
quefto difetto ; la fomma de' quadrati delle 
due Diagonali é eguale alia fomma de' qua
drati de5 quattro l a t i . Q..E, D, 

Quindi , in ogni rombo, o figura isbieca, 
fapendo un lato, e una Diagonale j 1'altra 
Diagonale fapraííi parimentt : imperocché , 
come i quattro lati fono eguali, fottraendo 
i l quadrato della data Diagonale dal quadru-
plo del quadrato del dato lato j quel che re-
fía é i l quadrato della Diagonale che cer» 
cafí . 

La propoíizione é parimenti diungrand5 
ufo nella teoría de' moti compofii: imperoc
ché in un parallelogratnmo obliqu'angolato, 
la maggior Diagonale eífendo la futtenfa di 
un ottufo ; e la minore , di un angolo acu-
to , che é i l complemento del primo ; la 
maggiore fara maggiore, e la minore mino
re, quanto é maggiore Tangelo ottufo: co
sí che fe l'angolo ottufo concepifcaíi crefee-
re finché fia infinitamente grande, rífpetto 
all 'acuto, o , loche vien a diré la fíeífa co
fa , fe i due contigui lati del parailelogram-
mo fien efiefi direttaraente , ellremita ad 
eftremita in una linea retta ^ la Diagonale 
grande diventa la fomma de'due l a t i , e la 
minore, nulla . Ora , due lati contigui di 
un parallelogrammo eífendo noti , infierne 
coll' angolo che inchiudono , é facüe trova
re la futtenfa di quell'angolo, cioé , una 
le Diagonali del parallelogrammo, in nume? 
ri ; lo che fatto, la propofizjone di M . de 
Lagny da 1'altra. La qual feconda Diago
nale cosí trovata , é la linea che farebbe de-
feritta da un corpo impulfo nello íkífo tem-
po da due forze , che averebbono la ñeífa 
ragione Tuna 1'altra, che i lati contigui 
hanno; ed agirehbono in cotefle due dire-
zioni ; la qual Diagonale i l corpo deícrivereb-
be nello íleífo tempo, in cui ei avn.bbe ue-
feriíto o i ' un o Taltro de1 lati contigui? fe 
folamente foíTe impulfo dalla forza WM 
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corrifpondente . Quefío é uno dejgrand'ufi 
della propofizione : imperocché la ragione 
di dueforze, e l'angolo chefanno, eñendo 
dati é rpeífo neceíkrio , determinare , in 
numeri , la línea che un corpo impulíb da 
due forze defcriverebbe in un cy to ttmpo . 
Vedi COMPOSIZIONE e MOTO. 

T u t t i i latí di una figura retíilinea , come 
A B , B C , C D , D E , ( f i g . i ó i ) eccettua-
to uno E J Í Í e gl¡ angoli O , ed Y , effen-
do dati ; trovare h Diagonali. 

Nel Triangolo A B E , i íati A B , ed A E 
effendo daíi , l'angolo Q. fácilmente fi tro
va per la trigonometría ; e da queílo , la 
Diagonale B E ¿ E nella íleffa guiía il trian
golo B C D é riíoluto , e la Diagonale B D 
trovata< 

Poiché le ichnographie , o le piante fi 
prendono ottimamente quando fi han tut t i 
i iati e 1c D i agonal i : Tufo di quefto proble
ma neila planimetria é di qualche importan-
za; fpezialraente per chi defidera che i l la-
voro íia aecurato, benché a eofto di calcoii. 
Vedi Í C H N Ó G R A F I A , & C . 

D I A G R A M M A , nella Geometria, &c. 
é Uno fchema , per la fpiegazione o dimo-
ftrazione di qualche figura , o delle propric-
ía che le appartengono. Vedi FIGURA. 

DÍAGRAMMA, nella Mufica antica, era 
quello , che noi chiamiamo la Scala , o 
(jammut nella moderna . Vedi SCALA , e 
Gammut. 

L 'e ík fa del Diagramma , che chiamava-
no anche Syflema per fe Bu m , era un disdia-
paíbn , o due ottave nella ragione i : 4. In 
quefto fpazio avevano dieciotto corde , che 
pero non avevano tutte differenti fuoni * 
Vedi CORDA . 

Per dichiarar queflo , eglino ci rappre-
fetitano dieciotto corde di un iflmmento , 
come la lira , che fi crede foffe accordata 
íecondo le proporzioni in qualchedun de' 
Generi (Genera) cioé Diatónico , Enhar-
monico , o Cromatico . Vedi GENERA , 
DIATÓNICO , &c . 

Siccome la lira fu perfezionata, e vi 11 
sggiuníero piíi corde ; cosí pur fu accre-
fciuto i l Diagramma : per tal mezzo egli 
venne da 4 corde a 7 , poi a 8 , quindi a 
10, appreíTo a 145 e finalmente a 18. Ve
di L I R A . 

A ciafeuna di quefle corde , o fuoni , 
Qiedero un neme particolare , prefo dalla 
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fuá fiíuazicne nel Diagramma , o nella l i 
ra . I loro nomi , e i l loro ordine, comin-
ciando dalla piíi baífa , fono i feguentí : 
Proflambanomenos) Hypate-Hypaton, Parhy-
pate-Hypatcn , Lychanos-Hypaton , Hypate-
Me fon , Parhypate-Mcfon , Lychanoí-Mefon , 
Mefe , Trite Sinncmmenon , Paráñete Synem-
menon , Nete-Synemmenon , Para Mefe ^ Tri 
te Diazeugmenon , Paráñete Dia-zeugmenon , 
Nete Diazeugmenon, Hyperkoleon.j Paranste* 
Hyperboleon, Ñete-Hyperboleon < 

Guido Aretino accrebbe quefta fcala s o 
quello Diagramma , grandemente . Parea-
dogli di troppo piccola efiefa, v'aggiunfe al-
tre cinque corde, o note \ le d efe r i líe tutre 
fopra un bafione di cinque righe; ed in ve
ce ds'lunghi nomi Greci , íeíté menzionati, 
nomino tutte le fue note colle fette lettere 
di Gregorio . Vedi NOTA , e SCALA , 

La prima o piu baffa nota della fuá fcala , 
egli la fegnb , T , e chiamb Gammt; donde 
venne ad eflere denominata la fcala iníera» 
Vedi GAMMUT. 

D f A C R I D I O , Diagrydium , nella Far
macia , é feammonea preparara o corretta 
per Tufo medicínale. 

La preparazione fi compie ordinariamen
te eol cuocere nel forno la feammonea ira 
una mela cotogna. A l t r i le fan ricevere i 
fu mi o vapori del folfo accefo, onde é chis-
mata folferata, Diagrydium fulphuratum . A l -
cuni I ' incorporano con una quantita di fpi-
rito di vetriolo rofato fufficiente per fare una 
paila liquida , che poi fi mette a feccare al 
Solé , o ad un fuoco moderato . E queda 
preparazione fi chiama Diagrydium rofa-
tum . — I I fine di tutte quefte preparazioni 
é correggere la feammonea j ma molti fono 
d' opinione, ch' ella non ha niente che ab-
bifogni di correzione , e ch'ella fi pu5 ufa
re nel fuo flato naturale . Vedi SCAM-* 
MONEA . 

D I A H E X A P L A , appreíTo í Malifcalchi, 
é una bevanda faíta per l i cavalli, denomi
nata da' fei ingredienti, de' quali ella con
fia ; cioé ariftolochla , radici di genziana , 
bacche di ginepro, bacche di lauro, goccie 
di mirra , e rafure d'avorio. —E*un buora 
contraveleno , cura le morficature delle be-
üie velenofe, i raffreddori, le fíiíi, &c. 

D I A L E T T I C A * , Dialettica , J W ^ -
y.w, 1' arte di difeorrere , e difputare aecu* 
ratamente. Vedi LÓGICA. 
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* L a parola viene dal Greco friaXíyoiicu , 

diícorrere. 
Zenone Eleate fu H primo che fcoperfe la 

ferie naturale de' principj, e delle conclufio-
n i , che fi offerva nel raziocinio j e che ne 
formo un arte , in forma di dialogo , che 
per quefta ragione fu chiamata Dialettica . 
Vedi RAZIOCINIO . 

La Dialettica degli antichi é d'ordinario 
divifa in diverfe ípezie; la prima fu )! Elea-
tica) quella di Zenone Eleate , ch'era t r i -
plice , cioé Confecutionum, Colloquutionum 
€ Contentionum . — La prima confiftea in 
rególe per dcdurre, o cavar conclufioni: la 
feconda , era l'arte del dialogo, che diven-
tb di un ufo cosí univerfale neüa Filofofia, 
che ogni ragionamento, o difcorfo fu chia-
mato Interrogazione. Eflendoíi perianto la-
feiato da parte i ! íillogismo, iFiloíofi fece-
ro tutto per vía di dialogo; ñando nel r i -
fpondente , i l conchiudere, ed argomentare 
dalle diverfe conceffioni fatte . Vedi DIA
LOGO. 

L'u l t ima parte della Dialettica di Zeno
ne, Eez-rw > era contenziofa, ovver l'arte 
di difputare, e contradiré benché alcuni, 
particolarmente Laerzio , aferivano queda 
parte a Protagora difeepolo di Zenone. Ve
di DISPUTA . 

La feconda é la Dialettica Megarica , i l 
cui Autore fu Euclide, non i l matemát ico , 
ana un altro-, di Megara . Egli dié gran fat-
to nel método di Zenone, e di Protagora: 
ma vi fono duecofe, che fon diluí proprie ; 
ia prima , ch' egli impugnava le dimoflrazio-
ni degli a l t r i , non per mezzo di aífunzioni, 
raa di conclufioni ; facendo continuamente 
íllazioni , e prorompendo in ergo, ergo ^ ergo. 
La feconda , ch' ei lafeib da parte tutt i gl i 
argomenti tratti dalla comparazione , o íi-
snilitudine, come invaiidi . 

A luí fucceffe Eubulide , da cui la manie
ra fofillica di raziocinare o difeorrere dicefi 
cífere dirivata. Nel fuo tempo l'arte viene 
deferitta come moltiplice : Menticns, Fa l -
lens, Eletira , Obvelata, Acervalií, Cornu-
ta , e Calva. Vedi SOFISMA. 

La terza é la Dialettica di Platone, che 
egli propone come una fpezie d'analifi , per 
dirigere I ' intelietto umano , con dividere, 
definiré , e recare le cofe alia prima verita : 
dove eífendo arrivato, ed iv i fermandofi un 
poco, fi applica a dichiarare le cofe fenfibi-
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1¡ j ma con la mira di ritornare alia prima 
verita , dove folamente egli pub ripofar da 
vero. Ta l é l'idea dell'analifi di Platone . 
Vedi ANALISI , PLATONISMO , ACADÉMI
CO , &c. 

La quarta é la Dialettica di Ariñotele , 
che contiene la dottrina delle mere voci, 
cfpofta nel fuo libro de' Prcdicamcnti: la dot
trina delle propofizioni, nel fuo libro de ln-
terpretatione : e quella delle diverfe fpezie di 
fillogismo, ne'fuoi l i b r i , Analyticorum ^ to-
picorum , e dell'elencho . Vedi SILLOGISMO, 
TÓPICA , ELENCHO , PROPOBIZIONE &c. 

La quinta é la Dialettica degü Stoici, che 
chiamano una parte della Filofofia, e la di-
vidono in rettorica , z Dialettica, a cui fi ag-
giugne da alcuni , P orica, odefioitiva, con 
la quale fono aecuratamente definite le cofe; 
e comprende parimente i Canoni, o criterj 
della veritk. Vedi CRITERION &C. 

Gl i Stoici , avanti che vengano a tratta-
re de' Sillogismi , hanno due iuoghi princi-
pali ; 1'uno intorno alia parola íignificante; 
1'altro intorno alia cofa ílgnificata. Per oc-
cafione del primo , confiderano molte cofe 
appartenenti a'Graramatici, quali e quante 
fon lelettere, che cofa fia una parola, una 
dizione, una orazione, &c. Per occafione 
del fecondo luogo, confiderano Ig cofe flef-
fe, non come fuori della mente, ma come 
in eífa , ricevutevi per mezzo de' fenfi . Per-
cib infegnano primieramente , che nil fit 
in intelleBu , quod non prius fuerit in fenfu : 
e c ío , aut incurftone fui y come Platone che 
s'apprcfenta alia vif la ; aut fmilitudine ^ co
me Cefare , con la fuá eífigie j aut propor-
tione i ingrandendofi come un Gigante, o 
diminuindofi come un pigmeo; aut transía' 
tione, come un ciclope ; aut compofitione , 
come un centauro ; aut contrario , come la 
morte; aut prJvatione, come un cieco. Ve
di STOICO. 

La feña é la Dialettica d'Epicuro. Im-
perocché quantunque paja ch' egli abbia di-
fprezzata ia Dialettica, pur la colti vb con vi
gore ; folamente egli era contrario a quella 
de'Stoici, che, fecondo lui , troppo le at-
tribuivano, pronunziando colui folo per fa-
v i o , che ben foífe verfato nella Dialettica. 
Per quefta ragione Epicuro, lafeiando (pee 
quanto pare ) da un canto la Dialettica coma-
ne, ricorreva ad un'altra ílrada, cioé a cer-
t i canoni, ch* ei foñituiva in fuá vece, la 
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colleiionc de'quali ei chiamava Canónica . 
E pero che tutte lequiftioni in Filoíofia fono 
o veré , o de voce , ei dava rególe feparate per 
ciafcuna. Vedi EPICÚREO. 

jírgomenti DIALETTICI , in Loica , quelli 
che meramente fono probabili , e non con-
vincono, o determinano l'intelletto aflbluta-
meníe all'una o all' altra parte dclla quiftione . 
Vedi PROEABILITA'. 

D I A L E T T O , A 1 A A E K T 0 2 , i iinguag-
gj pecuiiari di qualche provincia, o parte d'una 
Nazione, formati per h corruzione della l in-
gua genérale o nazionale. 

Omero in un folo verfo ha parlato qual
che volta cinque difftrenti linguaggi , cioé 
c i n que Dialetti, V Attico, V Iónico, VEoIico, 
i l Dórico i e i i Dialctto comune de' Greci . 
Vedi GRECO, ATTICO, IÓNICO, &C. 

I I Bolognefe, i l Bergamafco, i l Tofcano, 
&c. fono D/tír/í«¿ della Lingua Italiana. Ve
di ITALIANO. '— I I Gunjcone, e i l Picardo 
fono dialetti della lingua Francefe . Vedi 
FRANCESE, &CV. 

D I A L I A , nell 'Antichita , facrifizj cele-
brati dal Flamen JDtalis. Vedi DIALIS . 

Non era pero di tanto aííbluta neceffita, 
che le Dialia foffero celébrate dal flamen Dia
lis, che anche altri non vi officiaffero. Tro-
viamo in T á c i t o , Annal. Lib. I I I . cap. 58. 
che fe i l flamen Dialis era aramalato, o im-
pedito da qualche altro impiego pubblico, i 
Pontefici facevano le fue veci. 

D I A L I S * , nell' antichita , un termine 
Latino , che íignifica cofa appartenente a 
Gio'vTe. 

* L a parola eformata da AÍOÍ , genitivo di 
TUÍVÍ , Giove. 

Flamen DIALIS . Vedi l 'Articolo F L A 
M E N . 

D I A L O G O * , ragionamento, o conver-
fazione di due o piu perfone , o con paro^ 
le a bocea , o in ifcritto . Vedi DIALET-
TICA . 

* L a parola % formata dal Latino Dia-
logus, dal Greco friaxoyoí-) che fignifica 

I I Dialogo , é la forma la piü antica di 
fcriVere e quella , in cui i primi autori 
feriífero la maggior parte delle lor Opere . 
L'Arcivefcovo di Cambrai ha un bello ed 
ingegnofo divifamento intorno a i vantaggj 
del Dialogo, alia teña della fuá Inftruzione 
Pafíorale. — Lo Spirito Santo ÜeíTo non ha 
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disdegnato d'infegnarci in Dialogo, la pa-
zienza nel libro di Job, e Tamor di Dio ne' 
Cantici . Giuflino Martire principio a cal
care quefta Arada , nella fuá Controverfia 
contro gli Ebrei; e Minuzio Felice la fegul 
nella fuá contro gl ' Idolatri . In quefta for
ma Origene giudicb di poter meglio confu
tare 1' error di Marcione. I I grande Atanaíio 
non i f t imb, che punto fi dirainuiífe la mae-
fta de' miñerj della fede , col foftenerli in 
via familiare di Dialogo . Quefto método di 
ferivere fu fcelío da San Bafiiio , come i l 
piíí acconcio a trasmettere quelle rególe , 
che hanno dipoi illuminato tutto l 'Orieníc : 
Gl i artifizj á ó Dialogo furono mirabilmente 
meffi in pratica da San Gregorio Nazianze-
no, e da fuo fratello Cefario, per infegna-
re le piüfublimi verita. Sulpizio Severo non 
poté-iar meglio, che pubblicare i miracoli 
della folitudine in una fpezie di converfa-
z ioni . Un Volume di San Cirillo d'Alefían-
dria , é quafi pieno di Dialoghi , ne' quali 
egli fpiega le piíi delle verita dogmatiche , 
concernenti 1'Incarnazione . I I miftero di 
Gesu Crifto é trattato nell' iftefía maniera 
dal dotto Teodoreto . S. Gio: Grifoftomo non 
trovb método pih felice, perefprimere rerai-
nenza ed i l pericolo del Sacerdozio. A chi 
non é cognito i l bel Dialogo di San Giroía-
m o , in cui confuta i Luciferiani? chi non 
ammira ¡Dialoghi di Sant'Agoftino , e fpe-
zialraente quelli ful libero arbitrio, dove r i -
monta fin all' origine del peccato , contro 
i Manichei ? La tradizione de' Solitarj nel 
Diferto, é elegantemente illuürata nelleCo/-
lazioni o conferenze di Caffiano, che han-
no fparfa la fteffa luce per }' Occidente, che 
ricevette 1'Oriente da San Bafiiio. San Gre
gorio i l Grande , riputb i l Dialogo, degno 
della gravita della Sede Apoftolica. I Dia
loghi di San Maí í imo, fopra la materia dcl
la T r i n i t a , fono famofi per tutta la Chiefa . 
Sant'Anfelmo moftrb la forza del fuo inge-
gno ne' fuoi Dialoghi fopra i fondamenti della 
Religione. — L'antichitk profana fece ufo 
aneh' ella dell' arte del Dialogo , e ció non 
folo fopra argomenti faceti e comici , co
me . Luciano , ma anco fopra i piíi ferj ed 
aflrat t i , come fono i Dialoghi di Platone, 
e quelli di Cicerone . Tra i moderni j í 
Dialogifti principali, fono M . de Fenelon, 
Arcivefcovo di Cambray ; M . Pafchal nellc 
fue Lettere Provinciali; i l P. Bouhours ne' fuoi 
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Trattenimeml ctArlflo e cCEugtn'io ; M . Fon-
íenelle x\€ ÍMo'xDlaloghi de moni > e in quel-
lo della plural/ta de Mondi &c . 

DIALOGO , io Mufica , o Duetto é una 
compofixione per due voci almeno y o per 
due iftrumenti, che fi corrifpondono l'un Tal
ero ; e che frequentemente s 'uniícono nella 
chiufa o eadcnza, e íanno un terzo col baf-
fo continuo. 

T a l i fono mol le delle fcene nell' Opere 
Italiane, e Francefi. 

D Í A L T H i E A , nella Farmacia , un ma
güento cosí chiamato dalla bafe, che é la 
jadice á̂ W altea ^ o della malva paludofa. 

Confia di mucilagini cávate da quetta ra-
dice , e dal femé di l i no , e di fenu greco. 
Gl i altri ingredienti fono l'olio coraune^ la 
cera, la refina y e la trementina . 

E' üiraato a propofito per a m mol 1 i re e r i -
folvere ; per mitigare i dolori del fianco , 
per mollificare i calíi , e fortificare i nervi. 
— ' Si applica , con flropicciarlo , su la par
te affetta . 

D I A L Y S I , nella gramraatica, é un ca-
rattere, che confia di due punti •• colloca-
t i fopra due vocal! d'una parola, che altri-
menti farebbono un Diftongo \ ma fono con 
cib fpartiíe in due fillabe. Come in Mo/aico. 
Vedi DÍÍERESIS . 

D I A M A N T E ; nella fioria Naturale , da-
gli antichi chiamato ^ ^ w ^ r , é ana pietra 
preziofa, la prima in rango, in valbre, du-
xezza, e lufiro, fra tutte le gemme. Vedi 
GEMMA , e PREZIOSA Pietra, 

La bonta át Diamanti confifie nella loro 
acqua, o colore, nel luf i ro, e nel pefo.: i l 
colore i l piíi perfetío é i l blanco: i fuoi di-
fetti fon le vene, le maglie , o macchie , 
le tacche , o impazzi di rena roífa o ñe
ra , ed una tinta un po' cilefira , o gial-
iiccia . 

Jn Europa , i lapidar] efaminano la bon
ta ÜS' loro Diamanti greggi, la loro acqua , 
k punte, &c . al lume del giorno : ne l l ' In -
die , fan ció di notte ; per lo che eglino fau
no un buco nel muro d'un piede in quadro, 
ed ivi pongono una lampana con un groíío 
lucignolo , al di cui lume giudicano della 
pietra, tenendola nelle lor dita . 

L'ácqua , chiamata caleflit ^ é la pcggiore 
di t r t t e , ed é cib non olíante difficile un 
poco ^ fcoprire in xxx\ Diamante %xtgg\o. La 
fola maniera infaliibile é di cfaminarlo all* 
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ombra di qualche albero crefiato , o capeí-
luto. Quanto al diííinguere i Diamanti dal
le alcre pietre, i l D o t t o r W a l l , nelle Tran-
fazioni Ftlofofichs par che abbia trovato tm 
método infalhbrle; un Diamante mezzo 
di una faeile , e leggiera confricazione nel 
bujo con qualche foitaoza moile, anímale,, 
come i l lino , la lana , la feía , o fimili ,tf 
appar luminoío in tutío i l fuo corpo : aa-
zi , fe voi continúate a fregarlo per qual
che pezzo , e pot V efporríte all' occhio , 
tale refiera per un buono fpazio di tempo. 
Se i l Solé é 18 gradi fono delTOrizonte , 
tenendo aízato un pezzo di bajetta o fanel-
la ben diíkfo e tirato tra ambedue le ma-, 
n i , in qualche difianza daí}'occhio ; e fre-
gandofi veiocifiimamentc da un aftro 1' al-
tra banda della fanella con, un Diamante , 
i l lume é moho piíi vivace e bello , che 
in quaiunque altro modo fi freghí . Ma 
quello che i l Dottor Wall giodica piu fof-
prendente, fi é , che un Diamante , fendo 
efpoño a i ra r í a aperta , a villa del Cielo, 
da quafi la ñeífa luce da sé , fenza firopic-
ciario , che íe foííe firopiceiato in una ca
mera ofeura : ma , fe nell'aria aperta, voi 
pónete la mano, o qualche aitra cofa un 
pochetto al di fopra di effo , per impediré 
la fuá immediata comunicazione col cielo, 
non da luce; lo che é un criterio difiintivo 
d' un Diamante . Vedi ATTRÍZIONE , FREGA-
MENTO, FOSFORO, L U C E , &C. 

DIAMANTE greggio^ o rozzo, é i l tíon an
cora tagliato , ma come appunto viene fuorí 
della miniera. 

DIAMANTE Brillante, é quello che é ta
gliato a facette, in cima e nel fondo , e la 
cui tavola, o faccia principalc fulla fommit^ 
é piatta . . 

DIAMANTE Roja ¿ quello che é affaíto 
piatto di fotto, ma la fuá parte fuperiore é 
tagüata in diverfe piccole facce , comüne-
mente triangoli, la piü alta delle quali ter
mina in punta. 

DIAMANTE Tavola, é quello che ha una 
faccia grande quadrata in cima , cerchiata 
attorno di quattro facce minori . 

I Diamanti fojamente fi trovano nell ín-
die Orientali , e cib ne'regni di Golconda, 
di Vifapour , di Bengala , e nell' libia di 
Borneo. V i ha quattro miniere, o piuíto-
flo due miniere, eduefiurai, donde fi trag-
gono i Diamanti, -— Le rainere fono i . quei-

la 
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la di R a o l c o n á a , nella provincia di Carna-
Sica , cinque giornate lontano da Golcon-
da ed otto da V i í a p e u r . E i l e ñ a t a f c o p e m 
circa zooann i fa . 2. Quella d i Gani , o Cou-
lour cinque giornate difeofla da Golconda , 
verfo L e v a n t e : fu feoperta 120 anni fa da 
un contadino, che fcavando nel terreno t ro
vo un fragmento naturale di 25 caratti c 3. 
Quella di Soumclpour, C i t t a grande ncl Re-
gno d i Bengala, vicina alia minina de dia~ 
manti. Quefia é la p iu an í i ca d i t u t í e : do-
vcrebbe piuttofto chiamarfi la miniera di 
Qoual, ch ' é i l nome del fiuxne, nella cui 
fabbia fi t rovano que í l e pietre . F i n a l m e n í e 
la quarta miniera , o p i u t í o í l o i l fecondo 
í iurae , e quello di Succudan 5 nel l ' l i b i a d i 
Borneo . 

Miniera di D i A MANTI di Raolconda o 
— f n vicinanza d i quefta min ie ra , la t é r r a 

i arenofa , e piena di rocce , e boícagi ie . 
I n qae í l e rocce fí trovano divprfe piccole ve
ne , mezzo , e qualche volta un i n i ero pol-
Jice larghe,, dalle quali g l i opera i , con cer-
t i fe r r i u n c i n a t i , cavano la r e n a , , o té r ra s 
i n cui fono i Diamanti j rom pendo le rocce 
quando la vena t e rmina , acc iocché fi t ro vi 
d i nuovo la t r áce la , e fí c o n t i n u i . Quando 
una baftevole quanti ta d i t é r r a , o di re na fi 
é e í l r a t t a , lavaíi due o tre v o l t e , per fe pa
ra me le p ie t re . G l i opera i lavorano aftatto 
n u d i , fe ne tog l i un f o t t i l panno l ino che 
han dinanzi ; cd oltre quefla precauzione, 
han degl' i n f p e t t o r i , per imped i ré che non 
oceul t ino qualche pictra : ío che tut tavia , 
ad onta di t i n t a quefta cura , fpeffo t rovan 
modo di fare , fpiando i l momento che non 
fono o f l e r v a t i , cd inghiot t indone . 

Miniera di DIAMANTI di Gani , o C c u -
lour . I n que í la miniera íi t rova un gran 
numero di pietre da 10 fin a 40 c a r a t t i , ed 
anche piu ; e quív i appunto fu trovato quel 
íamofo Diamante di Aurengzeb - gran M o 
gol 3 che p r ima che foOe *agliaío , pefava 
793 c a r a t t i . Le pietre di quefta miniera non 
fono m o h o ci l iares la loro acqua é per lo 
piu t in ta della qualitU del te r reno; eífendo 
ñera , dove eglj é p a n t a n o í o , roífa dove egli 
partecipa del r o ü o , qualche vo l ta verde, e 
gíal lo 5 fe accade che i l terreno fia di queí l i 
c o l o r i y U n al i ro difetto di qualche con-
feguenza é una fpezie di fuccidume che ap-
pare ful Diamante, quand' é tagliato , che 
:ÍP|Iie una parte del fuo l u f t r o . Coraune-
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mente non v i ha raeno A l á o o o o perfonc 
i r a u o m i n i , donne, e f anc iu i l i , che lavo* 
rano i n quefta m i n i e r a . 

Quando han no t r ó v a l o un iuogo dove han-
no i n animo di fea va r e , ne fpianano un al~ 
tro un poco pib grande , in vic inanza d i 
quello , e lo chiadono di tnuraglie circa due 
piedi a l t e , folamente lafciandovi dell 'aper-
•ture di í p a z i o in i f p a z i o , per dar paífaggio 
a l l ' acqua . Dopo alcune pache c e n m o n í c 
fuperftiziofe , ed una fpezie di fefta o con
v i to , che i l padrone della miniera fa ag!i 
opera i , per a n i m a r l i , ogni uno va ai fuo la-
v o r o , g l i uomin i /cavando ia té r ra nel fíto 
pr ima feoperto, e le donne cd i ragazzi por
t á n d o l a fuori ne l i ' al t ro rotondo murato . 
Scavano 1 2 , e 14 piedi a fondo , e fin che 
t rovano acqua . A lio ra ceífano d i fcavare t 
e 1'acqua cosí t r ó v a l a ferve a dilavare la 
t é r r a due o tre v o l t e ; dopo di che fi lafeia 
feorrere fuori a un ' apertura rifervata per 
queflo fine. Q u e ñ a ierra eífendo ben lava-
ta , c ben a í c i u t t a t a , la c r ive l í ano i n una 
fpecie di fiaccio aperto , quaí i come fac-
ciam noi in Europa nel crivcllare i l formen-
t o ; quindi la ca lpe í l ano e la t r í t a n o , e la 
crivel lan di nuovo e finalmente, la ricer-
cano ben bene colle man i per trovare i Dia
manti. Lavorano nudi come nella miniera 
di Raolconda , e v i fono par iment i deglJ i n 
fpettori che vegliano fopra di l o r o . 

Miniera di DIAMANTI ¿ / i S b u m e l p o u r , o 
del fiume G o u a l . -— Soumelpour é una pis
cóla C i t t a fabbricata tu t ta di i e r ra , e co
pe rta d i ra m i ds alberi d i cacao : i l fiume 
Goual le feorre appiedi , nel paífare dalle 
alte montagne verfo i l Sud nei Gange, do
ve egli perde i l fuo nome . Da queflo fiume 
fono p ó r t a t e t u t í e lé noftre belle pun te , o 
fe int i l ie di Diamanti, ch i ama te fcintille na-
turali. N o n fi principia ma l a cercar Dia.» 
manti in quefio fiume, fe non dopo che fon 
cadute le gran pioggie , ejoé dopo i l m é í s 
di De.cembre, ed anche per Jo piu s 'a fpeí ta 
ehe 1' acqua fia fatta ch ia ra , i l che non £ 
a van t i Gennaro, Ven uta la propria fiagio-
ne , o i t o o dieci mi la perfone di í u t t e le 
eta , e ftffi , tfeono da Soumelpour, e da' 
v i l laggi cirebnvicini . I p iu e fpe r imen ta í i 
di c i t i , ricercano ed efaminano la rena del 
fiume ; andaudo in su da Soumelpour fin al
ia montagna , da dove nafce. U n gran con-
trafegno che v i fono áe Diamanti, fi é , i i 
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trovarvi di quelle pietre , che gli Europeí 
chiamano fulminan . Quando tutta 1' arena 
del fiume, che in quel tempo é molto baf-
fo . é flata ben efaminata, procedono a riu-
nire ed ammucchiare quella, nella quale giu-
dicano, che probabilmeote s'abbiano a tro
var de'diamanti ; io che fi fa nella fcguente 
maniera : chiudono i l fito intorno intorno 
con pietre, con térra , e faícine, e facen-
done ufcir fuori Tacqua, fcavano circa due 
piedi a fondo : la rena cosí adunata e cavaía 
portafi in un luogo murato fulla riva del fiu-
me. —' I I refto fi compie nell'ifteífo modo 
che a Coulour, e gli operai fono oífervati 
con egual rigore. 

La miniera di DIAMANTI WÍ/Í' Ifola di 
Borneo , o nel fiume di Succudan . — N o i 
íiam poco informati di queña miniera ; la 
Regina, che regna in quella parte dell'Ifola 
non permettendo che alcun ñraniero bazzi-
c h i , od abbia alcun commercio di quefte pie
tre : benché ve ne fian da venderé di aííai 
belle a Batavia, le quali di nafcoílo vi fon 
pór ta te . Si credette un tempo ch1 elleno fof-
fero piü tenere che quelle delle altre miniere , 
ma l'efperienza moílra che non fono loro in 
alcun contó inferiori, 

Oltre queñe quattro miniere di Diamanti, 
fe ne fono fcoperte altre due ; una tra Cou
lour e Raoleonda, e l'altra nella Provincia 
diCarnatica; mafurono chiufe quafi fubito 
che fcoperte : quella di Carnatica , a cagion 
che l'acqua ¿¿Diamanti era fempre o ñera 
o gialla ; e l'altra , per la loro facilita a 
fcrepolare, e fchcggiarfi, o volare in pezzi 
quando fi tagliano e fi macinano. -

Abbiamo gia oífervato , che i l Diaman
te ^ h \\ piu duro di tutte le pietre prezio-
fc. Non fi pub egli tagliare, né macinare 
che per fe fteífo, e colla fuá propria foftan-
2 a . Per recarlo a quella perfezione che au
menta i l fuo prezzo cosí notabilmente , fi 
coniincia dal fregarne diverfi 1'un contro 1' 
altro, mentre fono greggí ed afpri ; dopo 
di averli prima incollati all 'eílremita di due 
7occhi di legno , groíTi abbaftanza da po-
terfi tenere colla mano . Quefta polvere fre-
gata via dalle pietre, e ricevuta in una fca-
tola, é appunto quella che ferve a macina
re e puliré le pietre. 

I Diamanti fi tagliano, e fí pulifcono col 
mezzo d' una macine , che gira una ruota 
di ferro tenero , fparfa di polvere di dia-
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mante mefcolata con ol io . La fleffa polvere, 
ben macinata, ediluta con acqua ed aceto, 
fi adopera nel fegare i Diamanti j lo che fi 
fa con un filo di ferro, o di ottone, fottiíe 
come un capello. Qualche volta in vece di 
fegare i Diamanti ^ l i fendono, maffime fe 
vi fia in eííi alcuni grandi fcrepoli. Ma gli 
Europei non fono per ordinario efperti , o 
arditi abbaílanza per voler correré i l rifchio 
di fenderlj, avendo timor di romperli. 

U n Diamante rozzo fi dee fcegliere uni
forme , di buona figura, trafparente , non 
bianco afíat to, e libero da macchie , e da 
fcrepoli. Le pietre ofcure, afpre , fporche, 
macchiate , venofe , e tutte quelle , che 
non fono a propofiío per tagliarfi , fi ufa 
di pifiarle in un mortaro d'acciaio fatto a 
tal uopo e quando fono ridotte in polve
re , fervono per fegare, tagliare e puliré le 
altre pietre . 

Gli ' fcrepoli , o fcheggiature nt: D i aman-
ti fono di qua cagionate; che coloro che la-
vorano nelle miniere , per pik fácilmente 
cavarlí fuor dalla vena , che fcorre tra due 
roccie , o fcogli, rompono le roccie con le
ve grandi di ferro, i l che fcuote , ed empie 
la pietra di crepature e fcheggie. Gl i anti-
chi avevano due falfe nozioni intorno al 
Diamante: la prima, ch'egli diventaífe te
nero, col macerarlo nel fangue caldo della 
capra . E la feconda, ch' egli foííe mallea-
bile , e reggeífe al martello . L'efperienza 
ci raoflra i l contrario ; non vi eífendo alcuna 
cofa capace di mollificar la durezza di que
da pietra \ benché la fuá durezza non fia ta
le, che foffra d'eííere percoífa a piacere col 
martello. 

I piü belli diamanti che fien oggidi nel 
Mondo, fono, quello del Gran Mogol , i l 
qual peía 279 caratti ; quello del Gran Duca 
di Tofcana, che pefa 139 caratti; e quello 
ch 'é noto in Francia fotto i l nome di grand 
fancy) c h ' é uno de'gioielli della Corona, 
i l qual pefa i c ó caratti, donde i l fuo nome 
jancy ^ ch' é eorrotto da cent fix > cento e 
fei , Tavernier, per una regola ch' eg'i 
avea fatta di ílimare i l valore át1 Diamanti y 
computa, che quello del Gran Mogol cofti 
11725278 lire Francefi , cioé 779244 líre 
fierline; e quello del Gran Duca di Tofca
na , ¿ (508335 , cioé lire ílerline 195374 • 
La feguente é una regola filfa, o maniera 
di filmare i l valore ÁQ Diamanti, difiefa da 
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•m& perfona bcn verfata ¡n tali raateric | e pre i íofe , giudichiamo non dover eíTere rcaí 
che , per la fuá curiofita, e per 1'ufo che riccvuta . 
poífono farne quei che trafficano in pietre 

DlAMANTI Tavola , o p m ü SH la fuperfizk* 

Taglio Ollandefe. 
Un Diamante) che pefa "1 Lir . 
i . Grano, vale da f i . 

2. 

3-
4. 
5-
6. 
7-
8. 
9-
10. 
12. 
15-
19. 
24. 
3o-
40. 
5o-
60, 

Taglio d' Anverfa . 
Un Diamante) che pefa " l Lir . Scell. 
I . Grano, vale da J f 
i 4 

fia a 
üa a 
fin a 

U 2 , 120. 
220. 

735 
1800. 

SterK 

2, 
3-
4-
5-
6. 
7-
,8. 
9-
10 
12 
15 
28 
24 
40 
5° 
60 

o 
t. 
2. 
3-
¿5. 
10. 
13-
18. 
24. 
33-
37-
55-
112. 
247. 

3 i 5 -
900. 
2220. 
3500. 

I3-
d. 
2. 
12. 
o 
10. 
10. 

o 
15-
o 

íin a 
fin a 
íin a 
fin a 
fin a 
fin a 
fin a 
fin a 
fin a 

fin a 
fin a 
íin a 

Lir . 
o 
1. 
2. 
3-
6. 
1 1 . 
15. 
22. 
2(5. 

40. 
58. 
130. 

íin a 
íin a 
íin a 

9 7 ° . 
2300. 
4500. 

Scell. 
18. 
10, 
5-
15-
7-
5-
o 
10. 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Debbefi oífervare tuttavolta, che i difet-
ti nell'acqua ^onclla forma i le macchie rof-
¡e o nere ; gli fcrepoli , ed altri vizj , che 

no H prezzo a meno di un terzo , e tal* 
ora p ih . 

Quanto a' DiAMANTI brillanti di piccolif-
%tflfo in quefte pietre fi trovan© , iiduCQ- fimo taglio o fondo3 iiprezzo é fermsre mi -

Temo U I , D d d n o r e 
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nore d'an terzo, che quel de' Dlamanü Mt 
taglio piu grande ; benché i peíi fieno gli 
fleffi: la ragione íi é , che quefli ul t imi fi 
moftrano molto piíi quando íono incaflona-
ú9 che i pricni . 

Si fon fatti dei tentativi , per produrre 
Diamanti artifiziali, ma con Heve, e poca 
riufcita . 

I Diamanti fattizj di Francia, chiamati 
'Diamanti del templo a eaufa del íempio aPa-

rigi , dove fi fanno i raigiiori , decadono 
fíerminatamente dai genuini; e pero fono po
co ñimati , benché fe ne faccia. un gran 
confumo su gli abiti degli At to r i di Tea
t ro , &c, 

II DIAMANTE é un ifirumenío di un ufo 
coníiderabile nella manifattura vetraria, per 
quadrare le ladre, od i pezzi grandi i e per 
tagliare i l vetro. 

QueíH Diamanti fono difFerentemenre ag-
giuÜati . Quello che íi adopera per fpecchi, 
ed altri pezzi grandi, é porto in una gor-
bia , o calza di ferro lunga due pol l ic i , e-
di un diámetro d'un quarto di pollice. I I 
lefio della cavita della gorbia é riempiuto 
con piorobo liquefatto , che tiene i l diaman
te ferrao al fuo fito . 

I vetrai hanno un manico di boí ío , o di 
ébano, accomodato nella calza, per poter 
mancggiarlo . Nel primo vi é un piccolo 
pezzo diboí fo , che s'incrocia colla gorbia, 
in forma di piccolo piano, coperto nel fondo 
d'una fottil lamina di' rame. 

DIAMANTE , nell' Araldica, é ufato per 
cfprimere i l color ñero neile imprefe de' No-
b i l i . Vedi SABLE , &c. 

Guil l im disapprova la maniera di blafona-
re le armi de' Pari con pietre preziofe , in vece 
di metalli , o colorí. Ma la pratica Inglefe 
lo ammette. Vedi COLORE. 

Vetro DIAMANTE. Vedi VETRO. 
D I A M A R G A R I T O N , nella Farmacia, 

un medicamento denominato dalle pe ríe , 
chiamate in latino M a r garitee j che ne fono 
un ingrediente pnneipale . Vedi PERLA. 

Ve ne ha di due fpezie j i l caldo , e i l 
freddo. 

D i A M ARGA R ITON caldo , é una polvere 
coropofla di perle , di p i l k t r o , di gengio-
v o , di noce mofea ta , di cinnamomo , e di 
diverfi altri ingredienti caldi. — Egii é ft i-
raato iíkrico , fortifica 1'útero, proraove í 
rncfi, ed ajuta la digeíHone. 

D I A 
Dr AMARGAR ITON freddo ^ k un elettuano 

folido, comporto di pcrlc macinate fino, e di 
zucchero bianco difciolto neli'acqua di rofe, 
o in quella di buglolfo , e bollito fino a con-
íiftenza. — Fortifica lo ílomaco , modera gli 
acidi troppo abbondanti, ferma lo fputo di 
langue, e la rilaffatezza del ventre. 

D i A M A RG A R ITON freddo compojio, é una 
polvere fatta di perle ,, rofe roífe , fiori di 
nenúfar , e viole , legno di aloe , fantalo 
roífo e c i t r ino , radice di tormentilla, fe mi 
di mellone, endivia &c . 

E' cardiaco, e corroborante , facilita la 
refpirazione , e corrcgge gli umori raali-
gni-. 

DIAMASTIGOSIS ,ne i r an t i ch i t a . - V i 
fu i l coíhime tra i Lacedcmoni, che i fi-
gliuoli delle piu diñinte famiglie, fi batteífe-
r o , e ü race i a fiero i corpi gli uní degli altri 
con alcune bacchette , dinanzi agli altari de
gli Dei j feudo prefenti alio fpettacolo i pa-
dri e le madri , .che l i animavano e l i ecci-
íavano in tutto i l tempo della zuífa , per non 
daré i l menomo fegno di doiore, o di anfie-
í a . Chiamavanoqueílo efercizio, Diamafii-
gofa, termine Greco, dirivato da frivpois-iyiu, 
sferzare, batiere, 

La^mira ,che aveano i t re ib , probabilmen-
te non era altra, fe non d' indurire la ior 
gioventh , ed accoílumarla per tempo ai col-
pi , alie fe rite , &c . ai fine he le difprezzaf-
íero quando mai andavano ad una vera bat-
.taglia 

una D I A M E T R O , nella Geometría ,? é 
linea retta , che paíía per i l centro d' un cir-
colo, ed é terminara da ciafeuna parte alia 
circonferenza di cíío . Vedi CIRCOLO . 

Ovvero, i l Diámetro íi pub definiré , una 
corda che pafla per lo centro di un circo-
l o . — Tale íi é Ja linea A E ( T a v . Geo-
met. fig.ij.) che paffa per lo centro C . Ve
di CORDA. 

Mezzo Diámetro, come C D , tirato dai 
centro C alia circonferenza , é chíamato i l 
femidiametro , o Raggio, Vedi SElviiDrAME' 
TRO, RAGGIO &.c. 

II Diámetro divide la circonferenza m 
parti cguaii. 1— E di qua noi abbiamo un 
método di deferí ve re un femicircolo fopra. 
quaiunque linea ; affumendo in efla un pun
to per centro. Vedi SEMICIRCOLO . — ^ 
Diámetro é la piu grande di tutte le corde. 
Vedi CORDA . 

Tro-



Trovar la ratone del DIÁMETRO alia c'n-
conferenza. — ^QuHlo é grandemente invs-
fíigatoda1 Matematic!; ned é ítupore ; peroc-
ché fe quefta foffe tfattamente data, íi giu-
gnerebbe alia quadratura del circoío. Vedi-
Q U A D R A T U R A . 

Archimede propofe i l primo un método di 
trovarla per via di poHgoni regolari infcrit-
t i in un círcolo , finché arrivando ad un Ja
to íuttcndcíite un arco cñremamente.piccio-
l o , e quindi cercando un lato di un jfimile 
polígono circonícriíío , ciaícuno di qüefti fen-
do moltipiicato per i ! numero de' lati del po
lígono , día i l perímetro del polígono e in-
ícritto , e c i r t í c n f c r i t t o N e l quai cafo, b 
ragione del Diámetro alia circonítrenza del 
C í rco lo , é maggiore che quella del medefi-
mo 0iametro al periraetro del polígono cir-
confcmto, ma minore di quella del Diáme
tro al perímetro del polígono infcri t to. -La 
difFercnza tra ambedue da la ragione del 
Diámetro alia Circonferenza ín numero, po
co men che verá 

Quelio1 eccelfente Autore,, come gia é fla
to oflrervdto , per mezro di poligoni di 96 la
tí , trovo la ragione del Diámetro alia circon
ferenza effere come 7 a 2 2 ; c ioé , fupponen-
do il Diámetro 1 , i l oenmetro del polígo
no infcritto trovaíi 37-f , e quello del cir
cón feritto 

Dietro al íuo efempío , autori piu recen-
tí hanno tróvate ragioni piu dapreíío veré ; 
ma niuno fpefe tanto tempo in cib, quan-
to Van Ceutcn , i l quaie , dopo immen-
fe fatiche trovo , che fupponendo i l Diá
metro 1 , la circonferenza v m; no che 3. 
14159265358979323846264338387950 , e 
cío non oftante , maggiore che il numero 
mcdefmo con íol ámente 1' ultima figura o 
cambiara in 1. Ma perb che 1 numeri cosí 
prciliíTi fono troppo Jenti e incomodí per la 
pratica, molti de'noftri Geomttri pratici dT 
oggidl aííumono , che il Diámetro fia alia 
Circonferenza come 100 a 524 ; ovvero in 
circoli p\u grandi , come icooo a 31415 ; 
nella qual proporzione Tolomeo, Vie ta , ed 
Huygens s'accordano con Van Ceulen . 

Ad. Metro ci da la ragione 4 13 3 5 5 5 , che 
é la piii aecurata di tutte le eíprefle in pic-
cioli numeri j come non fallando ella di 3. 
in 10000000, 

DIA 3 p S 
I I D i a .nc tra di un circoío cfTcndo dato, 

trovare la circonferenza e Parea ; e fendo 
data la circonferenza, trovare i l Diámetro. 
La ragione del Diámetro alia circonferenza 
eíTendofí avuta , come nel tefté divifato a i -
íicolo , quello deila Circonferenza al Diams' 
tro fi ha né piu né mena. Allora la circon
ferenza eííendo moltiplicata nella q 110ta par
te del Diámetro , da 1'área del circoío, 
Cosí , fe i l Diámetro é 100 , la circonferen
za fara 314 , e T area del circoío 7850 , 
M a i l quadrato del Diámetro é 10000 : 
quedo dunque é all' área del circoío, come 
10000 a 7850 , quello come 1000 a 785 a uti 
di preño 

L ' á r e a di un círcolo eífendo data , trova
re i l DIÁMETRO . A 785 , 1000 , cd all.a 
data área del círcolo 246176 , trovare un 
quarto proporzíonale , cioé; 3 1 1 3 6 0 0 , c h ' é 
i l quadrato del Diámetro. Da que4to eftrae
ré la radice quadra, e quetV c 1' iÜeíío Diá
metro é 

I I DIÁMETRO cTuna fezione cónica, é una 
linea retta come A D ( Tav. Con i che fig, 5 . ) 
che biffeca tutte le ordinate M M &c. in B 
ckc. Vedi CON 1 CHE . 

Q u e í í o , cuando taglia le dette linee aá 
angoli retti , é piu particolarmentc chía-
mato 1' fíjfc del la Curva , o Sezione . Vedi 
A S S E . 

DIÁMETRO Transverfo k una linea ret ta , 
come A B ( Tav. Coniche fig. 6. num. 2 . ) 
che eífendo continuato per ciaícun verlo tra 
due curve , bifTeca linee rette parallele tra le 
fteíle , come M M . Vedi TRASVERSO . 

DÍ A METRO Conjugato, é una linea retta, 
che biífcea linee tírate parallele al Diámetro 
transverfo. Vedi CONJUGATO. 

DIÁMETRO d'una Sfera , é i l Diámetro 
de! femitircolo , per la cui rotazione é genera
ra la Sfera ; chiamato anche l'ajje del la Sfera, 
Vedi ASSE , e SFERA . 

DIÁMETRO della Gravith , é una linea 
retta , che paíTa per lo centro dí gravith. 

DIÁMETRO in Aftronomia . — I Diamem 
de' corpi celeíli , fono o apparenti, cioé quel-
lí che appajono alf occhio ; o reali , c i o é , 
quali fono in fe üeífi . 

I DIAMETRI apparenti, mifurati con un 
micrometro , fi trovano differenti, in diffe-
renti cireoflanzc e partí delle lor orbíte. 

D d d 2 DlAAC 
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Maífimo 

D l A M . Appar, dd Solé fecendo Toior/ico 
Tichone 
Képlero 
Rice ¿olí 
Cajfini 

de la Htre 
delta Luna fecondo Tolomeo 

Tichone nella Congiunz. 
nella Oppof. 

Keplero 
de la Hire 

di Saturno fecondo Tichone 
He velio 

Huygens 
di Giove fecondo Tichone 

He velio 
Huygens 

di Marte fecondo Tichone 
Hevelio 

Huygens 
di Venere fecondo Tichone 

Hevelio 
Huygens 

di Mercurio fecondo Tichone 
Hevelio 

Quefta notabüe difterenza tra Tichone , e 
gli altri due Artronomi, proviene daquefto: 
che Tichone, imitando gli ani ichi , raifurb 
i Diametri i fecondo che appajono all'occhk» 
nudo; laddove Hevelio, cd Huygens fi fer-
vkono diTelefcopj, col qoal mezzo é tolta 
una buona parte di lume o fplendore fpurio, 
che akramente l i fa apparire piu groffi di quei 
che fono. 

Quanto a* veri DrAMETRI del Solé , e de' 
Pianeti, e la loro proporzione con cadaunó. 
Vedi SEMIDIÁMETRO. 

DIÁMETRO d'una Colonna ? é la fuá grof-
fezza fubito al di fopra deüa bafe. Da luc
ilo é prefo i l modulo, che mifura tutte le 
altre parti della Colonna. Vedi COLONNA , 
c MODULO . 

DIÁMETRO della Diminuzione, é quello, 
prefo dalla cima o fommita del fufo. Vedi 
DIMINUZIONE. 

DIÁMETRO del Rigonfio , é quello prefo 
all'altezza di un terzo della bafe, 

D I A M O R U M , A I A M O P Í Í N , una 
conjpoflzione di Farmacia , della quaíe ve 
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ne fono due fpezíe y femplice , e compo-
fio . 

II DiAMORÜM femplice , é i l ílrupo co-
mune di more , fatto del fugo di quefb 
frutto , bollito con zuccaro . E' baono 
contro i mali della gola , e per íermare le 
difeníerie. 

V i é parimeati una forta di Diamomm 
femplice fatto di fugo di more, e me lé , al-
tramente ehiamato Rob di more. 

DIAMORUM compojlo, é fatto di fugo di 
more, di agreño , di mirra, e di zafferano. 
Si adopera per detergeré laflemma dallo üo-
maco , e dal petto , e per facilitare la re-
fpirazione . 

D I A N A (Jibero d i ) AtborDiana, Vedi 
l'Articolo ARBOR . 

D I A N U C U M * , in Farmacia, una fpc-
zie di rob, fatto del fugo delle noci verdi, 
e di zucchero, bolliti aíiierae ad un fuoco mo-
derato, fin alia confíftenza di miele. 

* L a parola ¿ forra ata da día , ^ nux nü-
cis, noce. 

Ev buono per fortificare lo' flomaco , 
pro-
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promuovere 11 fudcre , e refiííere al ve^ 
l eño . 

D I A P A L M A , nella Farmacia , un em-
piaftro diíTeccativo , denominato dal legno 
della palma , di cui é fatta la ípatula , che 
Jo rimeícola mentre bolle. 

Egli é comporto d1 olio comune , di grafio 
porcirro , e di litargirio d'oro . buo-
no per difeccare , rifo! veré , detergeré , e ci-
catriz2are ; ed éTempiartro i i piíi adoperaro 
per leferite e perTuIcere,-

D I A P A S M A un neme comune per 
tutte ie polveri , che fi fpargono ful corpo , 
ÍJa come profumi, o d'altra guifa. Vedi CA
TAPLASMA . 

* L a vece viene dal Greco S'ic/.iraosc-iv ^ in-
fpergere i 

D I A P A S O N , nella Mufica, un interval-
lo mufícale, altramente chiamato Ottava. 
Vedi OTTAVA J 

I I Diapafon e la prima e la piu perfetta 
sklle concordanze : fe ella fia eonfiderata fem-
plicemcnte y non é altro , che un intervallo 
armónico ; quantunque, fe fi confidera dia
tónicamente , per tuoni e femituoni, contie
ne fette gradi, cioé tre tuoni maggiori, tre 
tuoni minori , e due femituoni maggiori . 
Vedi GRADO . 

L ' intervallo di un Diapafon , cioé la pro-
porzione del fuo fu o no grave al fuo acuto, 
e come 2 a i . Vedi INTERVALLO . 

DIAPASÓN , tra gli artefici di flrumenti 
muficali , é una fpezie di regola, o fcala , 
con cui aggiuñano i tubi o le canne de'lor 
organi, e tagliano le aperture , o buchi d^' 
Joro flauti, oboé &c. con la debita propor-
zione , per efeguire i tuoni , i femituoni , e 
ie concordante efattamente . 

Eflendo un quadrato divifo in otto paral-
lelogrammi eguali , i punti ne'quai una dia-
gonale interfeca tut t i quefii parallelogram-
m i , efprimono tutti i confueti intcrvalü del
la Mufica í e su quefío principio é fondato 
i ! Diapafon i 

V i é una fpezie particoiare di Diapafon 
per le trombette , che ferve come di re
gola fifia, o mifura per le raagnitudini dif-
ferenti , che debbono avere per efeguire le 
quattro parti della mufica. Vedi T R O M -
B E T T A . 

Ve n' é un altro per le fambuche , e per 
le ferpentine, che moflra quanto fi debbono 
allungare, o accorciare , per aizarfi , c ca-
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dere da un tuono , o da un intervallo ad 
un altro. 

I fondiíori di Campane hanno parimentí 
un Diapafon o fcala, che ferve per regolare 
la mole, la groííezza , i l pefo &c. delle loro 
campane. Vedi FONDERIA . 

D I A P A S O N D I A E X , nella Mufica, una 
fpezie di concordanza comporta, di cui ve 
ne fon düe falí t : la maggiore, che é nella 
ragione di 10 a 5 ; e la minore , in quella 
di i<5 a 5. Vedi CONCORDANZA. 

D I A P A S O N D I A P E N T E , nella Mufica, 
una confonanza compofia, nella ragione di 
tripla di 9 a 5. Vedi CONSONANZA . 

I ! Diapafon diapente é una fin fon i a fatta, 
allorché la voce procede dal i0 , al 12o. tuo
no. La parola é propr i amenté un termine 
nella Mufica Greca : noi la chiamcremmo iti 
oggi una duodécima. 

D1APASONDIATESSARON, nella M u 
fica , una concordanza corapoíta , nella ra
gione di 8 a 3. 

I I Diapafon diateffaron é una finfonia , i ti 
cui la voce procede dal primo tuono all ' un
décimo . Quefta i moderni la chiamano piut-
tofio un' undécima. 

D I A P A S O N D I T O N E , nella Mufica , 
una concordanza comporta nella proporzio-
ne di 10 a 4 , o di 5 a 2. 

D I A P A S O N S E M I D 1 T O N E , una con
cordanza compoíla, i cui termini fono nella 
proporzione di 12 a 5. 

DIAPEDESIS * , A I A n H A H 2 I 2 , nel
la Medicina , uno fpruzzare o rtillarc del 
fangue per le tuniehe delle vene a dell'ar-
terie, caufato, o perché i l fangue divenía 
troppo difciolto o attenuato, o perché i po-
ri de'vafi divengono troppo patuli ed aperti. 
Vedi SANGUE . 

* L a parda e compofla da S'iu, per , e 
irnS'uco, faltare. 

V i fono alcuni valenti Medic i , che nega-
no , che fi día una cosí fatta tenuita di fan
gue , che poíía rrafudare per l i vafi , fenza 
akuna apertura fatta in eíTi. 

D I A P E N T E * , nella Mufica antica , é 
un intervallo, che fa la feconda delle con-
cordanze perfette ; e corrifponde alia nofira 
quinta perfetta ^ come chiamafi nella Mufica 
moderna. Vedi QUINTA . 

* L a parola e formata da «T/CÍ, e invTsf 
cinque . 

La Diapente h una concordanza fcrapli-
ce i 
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ce ; pur fe ella confideraíl diatónicamente y 
contiene quattro termini , cioé due tuoni 
raaggiori , un tuono minore , ed un femi-
tuono maggiore . La Diapente é la parte 
piu grande del diapafon , o dell' ottava, ar
mónicamente divifa . E l i ' é prodotta quan-
do la vece paila dal fuo primo al fuo quin
to tuono. 

DIAPENTE , fí ufa ancora nella Farmacia j 
per una compofuione di cinque diverfe dro-
ghe , o ingredienti. 

D I A P H O E N I C U M , nella Farmacia , un 
elettuano molto purgativo \ cosí chiamato 
da i Datten , che fan la fuá bafe \ la pal
ma , di cui eglino fono i l frutto , effendo-
chiamata da i Greci qoivi\ . Vedi D A T-
T E R O . 

Gh altri ingredienti fono , i penidia T le 
mandorle, i l turbith , i l gengiovo, i l pepe 
blanco, i l macis, la cannella , i l finocchio, 
i l r i f o , la carota, e il melé . 

L ' Eleñttarium Diaphoenicum purga prin
cipalmente le feroütadi , ed eccita puré i 
menílrui . Si ufa anco nelle idropifie , ne' 
letarghi , nelle apopieffie , e nelle parali-
f¡e. 

D I A P R U N U M , nella Farmacia , un elet-
tuario lene purgativo, cosí chiamato dalla 
polpa delle prune o fufitte damaícency che 
fanno la fuá bafe. 

11 Diaprunum é o fempitee ^ o compoflo . 
11 Dr APRUNUM femplice, o lenitivo ^ con-

fiñe nella polpa fopramentovata , con caífia , 
taraar'ndi , rabárbaro, rofe roí íe , femenze 
di viola, fantali roííi ec i t r in i , rafpature di 
avorio , fugo di l igorizía, ed i quattro femi 
freddi. E ' buono per preparare, e attenua-
re gl i umori , 

I I DIAPRUNUM compoflo , o folutivo , é 
foltanto i l femplice, con la giunta di mezz1 
oncia di fcammonea ad ogni lira dell'elet-
tuario per renderlo piü purgante. 

D I A R I A Febbre, é febbre di un glorno . 
Vedi FEBBRE , ed EFÉMERA . 

D I A R R E A , Dianhoea * , friappoict, nel
la medicina , una ufeita , od un fluflo di 
ventre ; o fia un1 evacuazione profufa di 
eferementi l iqu id i , per feceffo. Vedi EVA
CUAZIONE . 

* L a parola eformata dal Greco fría , per, 
e pt&v) feorrere . 

Si prende in genérale per ogni fpezie di 
'fluíso del ventre, ma propriamente perquel-
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l o , in cui Tumore, o T eferemento feorre 
ed efee o puro , o m i l l o , con, o fenza dole
ré,- in iüato fluido. Vedi FLUSSO . 

Le Diarree fono dr diverfe fpezie, fecon-
do la diveríita degli eferementi : alcuni ef-
fendo biliofi , alcuni ferofi , altri pituitofi , 
ed altri purulenti. 

I purulenti provengono fempre da quaí-
che aíceíío aparto nel corpo ; gli altri o á% 
umori morbo t i , che irritano gi ' i n t c l t i n i , e 
che fpremono i fughi dalle partr aggiacen-
t i ; o da allentamento delle fibre inteftina-
li i o da una ftraordinaria fermentazione nel 
fangue , per cui fcarica i fuoi eferementi 
negl' inteíhni» 

V i fono puré delle D i arree, che proven
gono da cibi infalubri , e da oftruzionc delle 
altre efcrezioni, particolarmente deiia traf-
pirazione. £' un'oíTcrvazione coílante , che 
quelli che trafpirano poco , fono fempre fog-
gctti alie Diarree ¿ ed al contrario , queüi 
che molto trafpirano, han comunemente il 
ventre riíiretto . 

Bagiivi fa menzionc di Diarree come 
grande ordinario eífetto della triftezza,- fle
cóme anco di una fmoderata collera ; fen
za la qual Diarrea farebbefi prodotta una 
febbre ^ 

Nella cura delle Diarree , da qualunque 
cagione che naícano, fi dee corroborare lo 
í lomaco, e fi deon mifchiare fudonfici con 
aíforbenti . I I paziente dee bere con fom-
ma moderatezza. I I cotogno ed il vino cot-
ti con aromati fon giovevoli. Wainwright 
oflerva , che una camicia di fa nella molto 
ajuta a guariré da una. Dianea abituaie . 

Stolterfoht Medico di Lubecca , nferifee, 
che^un uom di meüiere di quella citta ebbe 
una D / ^ r ^ continua dagh anni trenta, fi« 
ai 6$ ; da cui fempre traeva cinque o fei 
dejezioni per giorno; puré in tutto quedo 
tempo fi trovb fano , con buon appetito , 
e competente forza e vigore . Ma nell an-
no 65 avendo prefe alcune medicine aílrin-
genti , fermb i l fuo ñuífo ; dopo di che fu 
immediate coito da un dolore violento- ne_ 
reni , da difficoltk di refpiro , e difetto di 
digeQionei rettituiva i l cibo fubito che Tavea 
prtfo ; avea gli eñremi del corpo freddi ; 
goníiezza nelle cofeie, una intollerabil fete i 
e fmoderata appetenza; ed orinare, con mol-
ta d i i f i co l t l , un umor tenue acquofo , deíti-
tuito di tutto i l folfo. r . r> 
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D T A R R H O D O N * , A I A P P O A O N , nel-

la Farmacia, un iiome dato a divcrfe com-
pofízioni , nelle quali le rofe fono un in
grediente principale. 

* La parola e formata da ó'ia, e ftfov 3 
ro ía . 

D I A R R H O D O N Abbnt'u, é una polvere 
cordiale , denominata dali'Abate che Ja in
vento. Confia di rofe ÍOÍÍC , e di fant-ali ci-
t r in i , legno di aloe, di .cannella , di rha-
pontico, di fpico nardo , di avorio, di cor
no di cervo, di zafrcrano, di maílice , d i 
perie, di ambragrigia, di mufchio, &c. Si 
adopera per fortificare i l cuore , l o ñ o m a c o , 
cd il fegato ., per ajutare la digeüione , e 
impediré i l vomito . 

V i fono anco i Trochifcl DIARRHODON, 
compoíl i di rofe rofíe, ra fu re di avorio, fan-
t a l i , ligorizia, maílice , zafferano , camfora , 
cd acquarofa . Sonó buoni per fortificare lo 
flomaco, ed i l fegato, e per fermare le di-
fenterie, cd altri flufíi del ventre . 

PilluU DIARRHODON fono compofle di 
âloes , de' Trochifci diarrhodon , delle foglie 

di affenzio, di mafiice, e di fale di rocca . 
Prima purgano , poi tortificano lo flomaco, 
promovono la digcftione, e rimovono i l fla
to puzzolerjte. 

D I A R T H R O S I S * , nell 'Anatomía , una 
forta di articolazione , o gi un tu ra dell'ofla , 
ch'eííendo la fea , da luogo ad un moto ma-
nifefío. Vedi ARTICOLAZIOKE . 

* La voce e compojia da S'ict, ed ap̂ fey 
giuntura, adunamento. 

Ella é oppoña alia Synartkrofi) in cui l'ar-
ticolazione é si firetta, che non vi ha alcun 
moto fenfibile. Vedi SYNARTHROSIS . 

i La Diarthroft é di íre fpezie : 1. Quando 
la teña deli' olfo é grofia , e lunga, e la ca-
vita che lo riceve, profonda, c l i 'é chiama-
ta enarthrcfit, qual é quella della cofeia con 
Tanca.. 

2. Quando la tefta dell'oflo é piatta , e la 
cavita^che lo riceve , fuperfiziale , ella é 
chiamata Arthrcdia ; tal é quella delle ma-
fcelle coüe oíía delle temple . 

3. Quando due offa ricevono l'un i 'altro 
reciprocamente, e fono movibili l 'un riéli' 
altro ^ c chiamata ginglymus : cosí Pofio del 
gombito riceve i l radio , nelT ifieíío tempo 
che i l radio riceve i l gombito. Vedi ENAR-
THROSIS , &c. 

DIARTHROSIS Sj/nanhcidalls) chiamata 

D I A 3 p 5? 
anco Amphiarthroftí , é una fpezie di arti-
coíazione neutra, o dubbiofa; non eífendo 
aífoluíamente diarthrcfi , perocché non ha 
moto manifefio ; né aífolutamente fynar-
throft, non eífendo del turto fenza moto. 

Cosí Je articolazioní delíe coftole , col le 
vertebre , e queJJe dell 'oífadel carpo, e del 
tarfo, l'un fra i 'aitro, fono Diarthrofi finar-, 
throidali. Vedi COSTE, &C. 

D I A S G O R D I O , nella Farmacia , é una 
fpezie d'elettuario, prima deferitto da Fra-
caflorio, e denominato da feordium, che é 
i l fuo principale ingrediente . Vedi SCOK.-
D í U M , 

Gli altri ingredienti fono rofe roífe, bo* 
j o , ílorax , cinnamomo, caífia 1 ígnea , dit-
tamo, radici di torraentilla, bií lorta, gen* 
ziana , galbanum , ambra , ierra íigillata , 
opio, pepelungo, gengiovo, mel rofatum, 
e malvagia. 

Si ufa centro le febbri maligne , contro la 
pette , i vermi , la cólica, per provocare i 
menftrui , e refiíiere alia putrefazione. 

D I A S E B E S T E N , nella Farmacia , un 
molíe e purgativo elettuario, di cui fono la 
bafe i febeíien. Vedi SEBESTÉN. 

Gli altri ingredienti fono Je fufine, i ta-
marindi, i fughi d'iris , d' anguria, e mer-
curialis, penidia, diaprunum fempllce , fe
mé di viola, i quattro femi freddi, e i l dia-
grydium. E buono nelle febbri intermitten-
t i , e nelle cont inué; placa lafete, promo-
ve i l fonno , ed efpelle gli umori morboíi 
per orina, 

D I A S E N N A , nella Farmacia, un molle 
purgativo elettuario, cosí chiamato dalla [en
ría, che n ' é la bafe. Vedi SENNA . 

Gli altri ingredienti fono zuccaro candí-
t o , i l cinnamomo , i l lapis lazuli, Ja feta , 
i gherofani, la galanga minor , i l pepe ñ e r o , 
la nardus indica, i l femé di bafilitum , le 
foglie di gherofani, cardamomo, zafferano, 
gengiovo, zedoaria, fiori di rosmarino, i l 
pepe lungo, lapis armenus , e miele. 

I I Diafenna folleva e conforta i melancoli-
c i , e gli fplenetici 5 ed é buono contro tutte 
ie malattie provegnenti da un'atra bile . 

D I A S P R O » , Jafpis , e ne i r ing le fe /^ -
fper, una forta di pietra preziofa , per lo piu 
opaca, ma ta lora in certe fue parti trafpa-
rente ; non molto diverfa dall' ágata , falvo-
ché in queí lo , ch'ella é pm teñera , e riceve 
cosí perfetto l i fcio. Vedi AGATA . 

* L a 



400 D I A 
L a parola e Ebrea, e mn e Jlata eam

bla ta w¿ da'Greci ^ ne da''Lat 'mi , ne da 
mi : alcune verftoni greche le danno il no-
me di berilio . Onkelos la chiama pan-
ther, per effere macchiata come quefí ani-
vnale. 

I n alcune di quefte pietre, la natura fi é 
quafi dilettata di rapprefentare fiumi , albe-
r i , animal!, paefaggi &c. come fe foflero 
dipinte . II Diafpro florido , che trovafi ne' 
Pirene! , é comunemente macchiato di varj 
color! , bench¿ alcuni ve ne fien di un co
lor Tolo , come roíTo , o verde ; ma quefti 
fono i men apprezzati. II piu bello é quei-
lo che piega al color della lacea, o porpo-
ra ; app^fifo, 1'incarnato ; ma quello che 
piu fi flima in oggi di tu tí i , é i l verde mac
chiato di rcíTo . Vedi GEMMA , e PREZÍO-
SA P l E T R A . 

D I A S T E M A , nella Mufica, é un nome 
dato dagli antichi ad un femplice interval-
lo , per contradiílinzione da un intervallo 
comporto , che chiamavano Siflema . Vedi 
INTERVALLO. 

I mufici dividono gl' intervalü in due fpe-
zíe : una di eíTe , chiamata fijiema che ha 
da conteneré almeno due intervalli in ogni 
fpezie di qualunque mufica ; ma molte ne 
eontengono di piíi. L ' altra chiamata Di . i f ie-
wa , é un mero o femplice intervallo ; la pro-
pria fignificazione del greco ^la^nyLút ^ effen* 
do intervallo. Vedi SISTEMA. 

D I A S T O L E * , in Anatomía , efprime 
quel moto del cuore , e delle arterie, con 
cui quede part! íi dilatano , o diílendoao : 
l 'altro movimento oppoflo eflendo chiama-
to la Siflole del cuore e delle arterie , per 
cui íi contraggono. Vedi CUORE , ed AR
T E R I A . 

* L a parola e Greca , formata dal verbo 
Síuziik'Hv, feparare, aprire , dilatare. 

La Diajiole del cuore é propriamente i l 
receflb de' parieti de i due ventricoli 1'un 
daU'altro; ovvero 1'aliargamento delle loro 
cavita, e la diminuzione delle loro altezze, 
e la loro approffimazione a forma sferica . 
Vedi SÍSTOLE . 

La Diajiole , o dilatazione del cuore na-
fce dal fangue, portato , per le vene, ne' 
fuoi ventricoli ; e quella delle arterie , dal 
fangue gittato nelle lor cavita per la coníra-
zione del cuore . Cosí che la Dia/lole del 
cuore e delle arterie, non é cffetiuata nel 
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medefimo tempo la Diaflole del cuore fue. 
cedendo quando le arterie fono contratte 
e quella delle arterie, quando é contratto 
i l cuore. 

Quello che noi chiamiamo batter del pol. 
f o , non é altro che la Diajiole delle arterie. 
Vedi POLSO. 

I poimoni ed i l petto hanno pur la lor 
fiñole , e Diajiole; cosí l'ha puré i l cervel-
10 . Vedi POLMONI , &e. 

La vera cagione della Diajiole del cuore é 
ílata imperfettamente fpiegata , avanti i l Dr. 
Drake : che i l cuore fia un mufeolo, é fatta 
cofa evidente 5 ed oltra ogni dubitazione dal 
Dr. Lower; e che ü moto di tut t i i mufeoli 
coníiíia nella conflrizione, non é da dubita-
re . Con tale mezzo fácilmente fi fpiega la 
Sijiole. Vedi SÍSTOLE , e MUSCOLO . 

Ma eííendo che i l cuore non ha mufeolo 
a^tagonií la, la Diaftole ha dato imbarazzo 
ai maggiori ingegni . II Dr. Lower mala
mente i ' attribuifce a un moto di reñituzio-
ne. Poiché i l moto del cuore, d ic 'egl i , fi 
ía per contrazione ; e le fibre del cuore fo
no únicamente fórmate per la conílrizione: 
egli é evidente, che f ' t t o il moto del cuo
re ña nella fuá fiíioie ; e che le fibre , nel
le diverfe contrazioni, eflendo fiirate di la 
dal loro tono , fubito che lo sforzo (nifus) 
é finito, i l cuore fi rilaíía di nuovo , per un 
moto di refiituzione; a nulloenim cordis mo* 
tu, nijl tenfionem ejus remitiente , & ab ir* 
rúente Janguiñe ^ D\añoh ejus libratis vicibut 
fuccedit. De Gordc, p. 75. 

M . Cowper fpiega la Diajiole coll' analo
gía , che i l cuore di un anímale ha coi pen-
duli de'noliri automati arrifiziali, degli oro-
logj &c. i l fuo moto s'efeguifce come quello 
degli altri mufeoli, facendo i l fangue I ' ufi-
zio di un pondas, o pefo. Ambedue queíle 
nozioni fon rifutate dal Dr. Drake; e con 
gran ragione e probabiiitk egli foftiene, che 
11 pefo deli'atmosfera fia i l pondus, od i l 
contrappefo alia forza contrattile del cuore. 
Vedi CUORE . 

£' lungo tempo, che fi conofee , che la 
dura mater ha una filióle , e una Diaflole i 
eíatramente corrifpondenti a quelle del cuo
re . Ma la íua caufa non fu cosí ben cogní-
ta : II Dr. Ridley , nelle PhiloJ. Tranf. aven-
do fatto un foro nella parte fuperiore del 
bregma di un cañe , primo s'accorfe delle vi -
brazioni alterne della dura mater j appreíío, 

aven-

í 
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avendo continúalo i l foro fin al cervello, 
trovb e coll'occhio fuo, e poi anche col tat-
to fenfibiliflimamente, che vi era una fi-
mile viviffitna fiflole, e Diajlole del cervel
l o . Vedi CERVELLO, e DüKA -Mater. 

DIASTOLE, in grammatica , é una figu
r a , con cui una filiaba naturalmente breve, 
vien fatta lunga. 

Cosí Virgilio comincia un ve río dalla pa
rola I t a lu í , ia cui prima filiaba é natural
mente breve. 

D I A S T Y L E , nell' Architettura antica , 
é un edifizio, in cui le colonne ñanno in 
eosi fatta dillanza Tuna dali'altra , cl*é tre 
diametri, o fei moduli fi permettono per la 
intercolumnazione . —- Vedi Tav. Archit. 
fig. 47. Vedi anco INTERCOLUMNAZIONE. 

D I A S Y R M U S , A I A 2 T P M 0 2 , in Ret-
íor ica, una figura per cui rifpondiamo, o 
piu tofto fcanfiamo una cofa alia quale fa-
rebbe raoleíto replicare in forma . — E . gr. 
3, Che importa egli rifpondere a un argo-
5, mentó i i qual é efiraneo al foggetto? 

D I A T E S S A R O N * , ^nella Farmacia é 
una forte di teriaca , cosí detta perché con-
fifie di quattro ingreditnti , che fono , radi-
ci di ariflolochia , e genziana , bacche di 
lauro, e mirra. Vedi TERIACA. 

* La parola e Greca, compofia da friu, e 
TEosapXy quattro, y. d. una compofizio-
ne di quattro droghe. 

EU' é anco chiamata Theriaca Pauperum , 
perché fatta con poca fpefa, ed in poco di 
tempo. EU'é buona contro le punture deile 
beftie velenofe; contro i ' epileíiie , le con-
vuifioni , le coliche , per fortificare lo fio-
maco , e promoveré i mefi . 

DIATESSARON, nella Mufica antica , una 
concordanza, od un intervallo armónico , 
comporto di un tuono raaggiore, di un m i 
nore, e di un maggior femituono; la fuá 
proporzione e fien do come 4 a^ • Vedi CON
CORDANZA . 

Nella Mufica moderna , ell 'é chiamata 
una quarta perfetta . Vedi QUARTA . 

D I A T H E S I S , un termine ufato da al-
cuni Scri t tori , nello fie lío fenfo che coflitu-
zione. Vedi CONSTITÜZIONE . 

D I A T O N I C O ; epiteto dato all' ordina
ria Mufica, in quanto procede per tuoni , 
o gradi, cosí afcendendo , come difcenden-
do. Vedi GRADO, e MÚSICA. 
•.. GÜ Autori dividono i generi o le fpezie 

Tomo JU, 

D I A 40 i 
della Mufica in Diatónico, Chromatico , eá 
Enarmonico. Vedi GENUS . 

La mufica Diatónica folamente amraette 
tre gradi; i l tuono raaggiore ed i l miaore; 
ed i l femituono maggiore . Vedi TUONO , e 
GRADO . 

D i qua la mufica Diatónica appar la piii 
naturale , e per confeguenza ell' é la piu 
antica . 

Nella Mufica Diatónica vi é un tuono 
tra ogni duenote, eccettuato tra mi , e/¿?, 
e / r , ed ut dove v i é folamente un femi
tuono maggiore . Vedi SCALA . 

D I A T R A G A C A N T H A , nella Farmacia, 
s'applica a certe polveri, delle quali la gora
ma tragacantha é la bafe . — Ve ne fono due 
fpezie , fredda e calda . 

La Polvere di diatragacamha fredda é 
comporta delle gomme adragantha, e arábica , 
della ligorizia, d'amido , del femé di papa-
vero bianco, e dei quattro ferai freddi. EV 
buona per incraífare, e addolcire i troppo 
acri e fottili ferofi umori , che cadono ful 
petto , per fedar toffi , e promoveré lo 
fputo. 

La polvere di Diatragacamha calda é com
porta di gomma adragantha , di cannella , 
d 'hiífopo, di mandorie, di femé di l i no , e 
fenu greco , di ligorizia , e gengiovo . 
buona contro le a lime, per promoveré l'ef-
pettorazione, per fortificare lo rtomaco, ed 
ajutare la digeftione, 

D I A V O L O * , Diabolut 1 un angelo cat-
t i v o , uno di quegli ípiriti celefii precipita-
t i dal cielo , perché pretendevano di egua-
gliarfi con D i o . Vedi ANGELO. 

* La ^ro/íz Diabolus viene dal Greco fría' 
fíoKos) accufaíore, o calunniatoré. 

Gl i Etiopi dipingono i l Diavolo blanco, 
per render la pariglia agli Europei, che lo di
pingono ñero . Ludolph. 

Non troviamo fatta raenzione del Diavo
lo nel Tefiamento Vecchio, ma folamente 
di Satanne. Ned incontriamo la parola Dia
volo in alcun Autorc Gerxile, colla fignifi-
cazione anneífavi da' Crirtiani , cioé di una 
creatura ribeüatafi da Dio ; la teología de' 
Pagani non ando piu in la , che a 'mali Ge-
n i i , o Demoni , i quali nuoccvano al gene
re umano , e lo perfeguitavano. C o s í , i Cal-
dei credevano un principio buono , ed un 
principio cattivo, ch' era nemico degli uo-

í a i a i . Vedi DEMQ NE . 
E ee Le 
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Le rdazioni che abbiamo della Religione 

degli Americani , ci aí íkurano che alcune 
nazioni idolatre adorano i l Diavolo: ma i l 
termine Diavolo non fi dee qui prendere 
nel fenfo, de'la S. Scri t turaque'popoli han-
no 1' idea di due eíferi collaterah indipen-
denti, uno de'quali é bueno, e Pal tro cat-
tivo . E' mettono la térra fotto la conduc
ta e direzione delF cffere cattivo ; cui i 
noüri Autori , con qualche improprieta , 
chiamano i l Diavolo. 

D I A Z E U T T I C O , Tuono, nell' antica M u -
fica Greca, era quello che disgiungeva due 
quarte , una per ciafcun lato di effo , e 
che e fíen do unito all' una o aíl' altra , fa-
ceva una quinta. Vedi TUONO. 

Quefto, nella lor mufíca , era da mefe , 
a par ame fe ; cioé nella noftra da A a B : 
lupponendo che mi ília in be-[a be-mi . Ac-
cordavano a queílo Tuono diazeuftico , che 
¿ i l noftro la i mi, la proporzione di 9 a 8 , 
come fendo V inalterabile diíferenza del dia
pente, e del diateííaron. 

D i C H I A R A Z I O N E , declaration , nella 
Legge , é l'atto di moftrare in ifcritto i l 
grávame , e la querela dell 'Attore o Que-
relante contro il reo o difendente , dove 
egü vien fuppoflo aver rice\ruto qualche 
danno o ingiuria. Quefta debb' eíTere chia-
ra e certa , e perché aecuía i l reo , e 
perché lo compelle a rifpondervi. 

DICHIARAZIONE é anche un termine che 
fi adopera per la confeffione, cui fono obli-
gati i Quacheri ( l i quali fi fanno ferupoío 
di daré i l giuramento di Supremacy o Sc-
vranita, e Primato ) di fare e fottoferive-
re in luogo d'eíío giuramento. Vedi QUA-
CHERO. 

I I fuo tenore é una promeíTa folenne da-
vanti a Dio e al mondo, di effere veraci 
e leali al Re Giorgio , con deteñazione ed 
orrore di quella te f i , che i Principi feomu-
nicati , poffono eíTere depoüi od uccifi ; ed 
una dichiarazione) chz niun principe , niu-
na potenza forafliera ha diritto alcuno, né 
alcuna giunsdizione od autorita in queflo 
Regno. 

D I C H O T O M I A % Biffezione , un ter
mine uíato dagi) Artronomi per quella fa-
f i , o apparenza della luna , in cui ella é 
biííecata , o raofíra in punto la meta del 
fuo difeo, o circolo . Vedi FASI . 

* La parola e Greca j formata da^MW* 

DIC 
, biííeco , o tagliare in due ; da bu 3 

due volte, e ^¡¿y® , tagliare. 
I I tempo della Dichotomia della Luna , 

é di un ufo confiderabile nel fiífare la di-
flanza del Solé dalla térra . Ma é diffici-
liíTimo determinare i l precifo momento , 
quando la Luna é biífecata , o nella fuá 
vera Dichotomia . V oíftrvazione c'infegna, 
che quando ella é 30 mlnuíi diñante dalle 
quadrature , ella appar b i líe cata ; ma tal ap-
pare ancora nelle quadrature ÜeíTe, e qual
che poco dopo , ficcome confeífa Riccioü 
nel fuo Almageflo . Di modo che ella ap-
pare dichotomizzata almeno per lo fpazio di 
un' ora intera: nel qual tempo , ogni qua-
iunque momento pub prenderfi , per lo ve
ro punto della Dichotomia . Ma 1' infinito 
numero di momenti da un infinito nume
ro di diíianze . I I momento in cui fucce-
de la vera Dichotomia, cífendo cosí incer-
ío ; ma eííendo iníicme accordato da tut-
t i , che egli fuccede avanti la quadratura , 
i l Riccioli prende i l punto, di mezzo tra 
la quadratura , ed i l tempo , quando pri
ma é dubbiofo , fe la Luna fía dichotomiz
zata , o no, per la vera dichotomia . Kei l . 

" D I G I f E R A R E , l ' a r t e , o l'atto di tro-
vare 1'alfabeto di una Cifera, o di fpiega-
re una lettera feritta in Cifera . Vedi Cl-
FERA . • 

Ogni linguaggío ha rególe peculiar! di 
diciferare. Jacopo Gesvñ ha pubblicaíi i pnn-
cipj del diciferare i l Francefe , dove fono 
efpofle le rególe peculiari a quefh lingua. 
La principale fs aggiugne qui da noi co
me un íaggio di q^elia fpezie. —Come; 
Prima , che quando un carattere fi trova 
folo, e' debbe eífere un A , un Y , od un 
O , queüe eííendo le fole lettere nell' A l 
fabeto Francefe che fanno parole da sé . 

I n fecondo luogo , i l carattere che piíi 
fpe fío occorre in uno ícritto da diciferarfi 
é ordinariamente un E ; quefía eííendo la 
lettera la piü comune in queílo linguag-
gio . 

I n terzo luogo per conofeere í U , do-
vete prendere i l carattere che é fempre 
preceduto da un ceno altro , che fara 

In quarto luogo , l ' I parimenti fi fa no
to per mezzo del Q i imperocché , poiché 
^«Í , e qui fono le fole fillabe nella lingua 
Francefe, che cominciano da Q., quandun-

que 
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que tróvate una parola di tre caratten 4 
de'quali ü primo é Q. 5 e 1' ultimo nou é 
un E , debb'effcre un I . 

I n quinto luogo , in tutte le parole di 
due iettere, una d'eíTe é una vocale. 

In fe (i o íuogo, de'tre pritni caratteri dí 
una parola, uno d'eííi é una vocale. 

I n fettimo luogo, le vocali e(Tendo una 
volta diciferatey le confonanti prontamente 
fi trovano per la conneííione che d' ordi
nario certe coníonanti han no con certe vo
cali . 

D I C T A T A ^ termine ufato nelle Scuo-
l e , per dinotare le lezioni o gli efercizj f 
onde i l maeí l ro , leggendo, o pronunziando 
qualche cofa, gli fcolari lomettonogiu fcri-
vendo fecondo ch' egii dctta . L ' atto del 
maeílro é qui parimente chiamato, dettare. 

D I D A T T I C O * , nelle Scuole , fignifica 
la maniera di parlare o fe ri ve re adattata a 
infegnai , o fpiegare la natura dellecofe. 

* La parola e formata dal Greco îd'c/.av.», 
doceo, infegno* 

V i fono molte voc i , e frafi che folamen-
te fi adoprano nel mé todo , o ftile Didacit-
co y o dogmático. 

D I D Y M I , A I A T M O I , ril leífo che ge 
mclli. Vedi GEMELT.I e GEMÍ NI . 

D I E M claufit extremum , un mandato , 
emanato dalla Cancellería , e propofto all* 
Efcheator deila Contea , o Provincia, in ca
fo di morte di qualcuno de'poffeíTori in ca-
pite (tenants) del Re, per fare inqui ímo-
ne col raezzo di alcuni Giudici {Jury) irr 
poííeffo di quai terre egli fia morto , e dí 
qual valore > e chi fia i l fu o immediato e-

D I ES . Vedi 1'Articolo GIORNO. 
D I E S , nella Legge comune. V i fonoduc 

fpezie di giorni : jurtdici &' non juridici. 
DIES juridici y o f a l l i , fono tut t i i gior

ni j ne' quali é amminiñrata la giuílizia ne* 
Tr ibuna l i , o in Corte» Vedi FASTI . 

DIES non juridici, onefafli ( in Inghilter* 
ra) fono tutte le Domeniche deli' anno: e 
nel tempo Pafcale , la Fe fia dell'Afcenfione 
del nofiro Signore: nel tempo verfo la Fe-
fia della SS. T r i n i t a , la Nativita di S. Gio-
vanni Battifia: dentro i l termine di S. M i -
chele la Fefia di tu t t i i Santi, e di tutte l* 
Anime : e nel giro de' giorni allegri car-
nevalefehi, laPurificazione della Vergine, 
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La medefíma difiinzione de' giorni fi of-

ferva non folamente in rigwar^o alie proce
da re legali in Corte, ma ancora in nguar-
do ai contratti . 

DIES , in alcuni Autori antichi , fí ufa 
ancora per dinotare una provifíone giorna-
liera. E t ne debeat dimidium diem mellit y 
q. d. tanto miele quanto ferviva per la fa-
miglia del Re mezza giornata. 

DIES datus , é un giorno , o tempo di 
dilazione , che fi da al pofíeífore (tenant ) 
o al reo dalla corte . 

DIESPITER * , nell 'antichita, é un nc« 
me dato a Giove. 

* Alcuni Autori vogliono che fia /' ijlejjG 
che Dios pater , Giove padre ; cffendo 
Giove chiamato nel Greco ZÍUÍ, O Aey? ? 
donde i l caf& obliquo frias&c. Altri ten-
gono , che Die fpiter fignifichi Diei pater, 
padre del giorno. S. Agoflim diriva i l 
nome da Dies, giorno , e partus , pro-
duztone , parto ; effendo Giove qitegli, 
che produce il giorno, Della qual opinio' 
ne fono Servio , e Macrobio ; il primo 
aggiungendo che nella lingua de gli Ojci, 
fi chi ama va Lucentius, e in Latino Dic-
fpiter. 

Struvio Antiq. Rom. Synt. c. i . par che 
accenni, che Die/piter fignifichi Plutone: ma 
fe quefto ¿ i l fuo fentimentó , ei va errato . 
Imperoeché , e a pp re fio Cicerone , e nell' 
Infcrizione ch' ei cita da Grutcro X X L 8. 
abbiamo folamente Dis pater, e non Die-
fpiter. 

D I E T A * , DIÍETA , in Medicina , &c . 
una regola parca , od un regolaco modo di 
vivere , per üar fani . Vedi RÉGIMEN, e 
SANITA' . 

* L a parola Dieta in quejlo fenfo, viene 
dal greco cficum , che fignifica un regi-

- men, od un método di vita, preferitto 
da medid . Ant i comente Diíeta fignifi* 
cava una Jiatua da conviti / ed tn ap-
prejfo un adunanza degli Statí , perche i 
Tedefchi tenevano molte delle loro adú
name a tavola. 

La Dieta é un lovrano rimedio contro tut
te le matattie, provegnenti dalla replezíon* • 
Vedi MALATTIA , REPLEZIONE, &C. 

Perché i Medici d'ordinario prefetivono 
un viver parco, e maggiore fcarfezza di ct-
bo , di quel che ufualmente fi piglierebbe, 

Eee z s ^ 
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s'é nominato Dieta queilo ritlringimento , 
e quefta diminuzione del ¡a quantita ordina
ria di cibo, o fía per configüo di un Medi
co , o per propria elezione ; purché fi fac-
cia per tener Ion ta na qualche nialattia. 

Quanto agli avantaggi di una Dieta par
ia femplice , Vedi ASTINENZA , e D í -
GIUNO . 

I I Dr. Cheyne fa vedere , come fi poffa 
fupplire in luego di medicine con la Dieta: 
egnun pub perderé , dic'egli ? una lira di 
í angue , purgarfi, o fudare, iafeiando íiare 
i l pranzo, o aítenendoíi da carni , o cibi 
animal!, e da liquori forti per quattro o cin-
que giorni , in cafi cronici , coll' ifteffo ef-
fetto , che farebbe aprendo la vena , inghiot-
tindo una do fe di pillóle, o prendendo un 
bolo fudorifico . Ei configlia perb tuíte le 
perfone che fan vita fedentaria , o applicata 
alie lettere , di offervare quanto piu d'alti-
nenza mai pofíbno, e per quanto fia com-
patibile con la prefervazione della loro íor
za , e liberta di fp i r i t i . A queña debbon r i -
correre , fubiío che fcuoprono o fentono in 
fe ñeffi qualche grave7za, delle inquietudi-
n i , o quando provano notti fenza ripofoj 
o avverfione all'applscazione : fia minorando 
una meta del loro cibo anímale , e de* l i 
quori fo r t i , fin a tanto che riaequifiano la 
loro úfala liberta, e indolenza ; o pur vi-
vendo per un certo fpazio di íempo di ve-
gctabili, come fago, r i fo , puddin , e fimi-
l i j e bevendo vino tempéra te . 

DIETA , fi prende pariraenti per un'af-
femblca degli Stati , o Circoli deli' Impero , 
o della Polonia , per deliberare, e concer
tare, eirca le mifure che fi terranno per i l 
ten pubblico &c. Vedi STATO y PARLA
MENTO, &c . 

^ Le Dicte dell' Impera fi tengono ordina-
fiamente a Ratisbona . Vedi COLLEGIO , 
IMPERO, ELETTORE , RECESSUS &c . 

La Dicta genérale di Polonia deve per le 
leggi tenerfi ogní due anni; ma bifogni pref-
íanti le fan tenere ogni anno. Le íeggi r i -
flringooo ¡e fue feffioni a 15 giorni 5. ms 
bene fpeflb fi protrae a fe i fettimane. I I fo-
j i to luogo é a Varfavia , Capitale del Re-
gno \ benché fie (i tenuta piu volte in altri 
luoghi: m f a t t i , come per le leggi ogniter-
za Dieta deve race oglieríi a Grodno, nella 
Lituania \ fempre che per ragioni partico-
!ari fi giadica a pr opofito di frodare la fuá 
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volta , e di tenerla al trove, laNobika de! 
Gran Ducato v i ha da confentire. I I Re é 
quegli che fifia i l í e m p o , e la intima con 
lettere circolari mándate a tut t i i Palatini. 
I n un interregno , l'Arcivefcovo di Gnesna 
convoca la Dieta. 

Le diverfe Dicte particolari , che fi ten
gono fe i fettimane avanti la genérale, cia-
ícuno manda diputati fcelti fuer da i raecn-
bri di eíía . 

In Polonia vi fono altresi le Dicte a ca-
vallo , tenute in campagna . Tal i fono quel-
le nelle quali eleggono i l loro Re : elleno 
fono chiamate Pojpolite. 

Si tengono ancora Dicte negli Svizzeri: 
Dicte de' Cantoni Proteíianti: Dicte de' Can-
toni Cattolici: e Dicte ge ñera! i . Le prime fi 
radunano in Araü , e fono convócate dal 
Cantón di Zurigo: le fe con de a Lucerna, 
convócate dai Cantone di queilo nome. La 
terza, compofla dei diputati di tutt i i Can
toni , si Proteflanti, come Cattoiici , fi tie
ne due volte Panno, alia fine di Giugno, 
e ful principio di Dicerabre , a Badén . 11 
Cantone di Zurigo ha i l diritto di convo
carla . 

DIETA . , ne' nofiri antichi l lbr i legali, fi-
gnifica una giornata di viaggio. —- Omnis 
rationabilis dieta conflat ex vi fin ti mill'm-
ribus. 

D I E T E T I C A , Dietética, é queíla parte 
¿i Medicina , che confidera i l método di v i -
veré , in rigaardo a' cibi , conveniente a 
caíi particolari. Vedi CIBO , e DIETA. 

D I E U , &mondrófti Dio, c il mió dirit
to , o la m i a ragione , é i l raotto, o V im-
prefa dell' arrai d' Inghiltérra , dato prima 
dal Re Riccardo I . per additare, c í / e i n o n 
teneva i ! fuo i m p e r o , in valfallaggio , da 
alcun mortale , ma da Dio folo » Vedi 
MOTTO e DIVISA . 

Fu prefo di poi da Edoardo TIL quando 
egli prima pretefe i l regno di Francia; e fu 
continuato fenza interruzione fin al temp» 
del Re Guglielmo I I I . che uso i l motto /V 
ma'mticnclrai, benché ordinaife che i l primo 
folfe ritenuto ful gran Sigillo . L ' ifteífo 
fi debbe inttndere della Regina Anna > 
l a quale uso i l motto , femper eadem , c h ' era 
flato prima ufato dalla Regina Elifabetta. 

D I F E N D E R E , nella Fortificazione , ^ 
ordinariamente finonimo di fianGheggíaI'e^• 
Vedi FíANCO j eFi ANCKEGGIARE 
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Cosí diclamo, i l flanco difende la corti

na, e la facciaoppoík delbaftione; qudla 
mezza iuna fiáncheggia o difende l'^opera a 
corno o a corona: le fortificazioni antiche 
íi prendono fácilmente , non v' eíTendo 
niente che le diferida , cioé che le fian-
cheggi• 

Quando diciarao, i l fianco difende la cor
t ina, intendiamo , non idamente , ch'eg!i 
é allato della cortina, ma ancora, che egli 
impediíce gli approcci; cioé , quelli che fo
no poftati ful fianco d' un baílione, poífono 
vedere chiunque viene ad attaccare la corti
na , e tirare con tro gli aífalitori, o impedi
ré i l loro avvicinamcnto. 

Angola interno, che DIFENDE, é 1'angolo 
C I E { T a v . Fortif.fig. r. ) fatto daüa linea 
minore di Difefa con la cortina. 

Angolo efieriore che DIFENDE , é 1' angolo 
C O F , formato dalle due linee minori di Di

fefa, C O , ed F O . 
Le iinee, o i latí del riparo o muro, fo

no di fe fe con mofehetti e carabine , come 
piu facil i , di minor diípendio , e piu cómodo, 
ehe i cannoni. 

D I F E N S Í V O , nella Medicina e chirur-
gia, dinota una fafeiatura , un cmpiaílro , 
o fimile, adqperati nella curad'una ferita, 
per moderare la violenza del dolore, i l fluf-
fo del fangue , e 1' acceffo o 1' impreffione 
delT aria eíierna. 

Efeguiía una cauterizzaxlone , la piaga 
íi copre con faldella —1 e 1' occhio o centro 
con un difenfivo , od una compreífa trian-
golare . Per prima medicatura e fafeiatura 
d'una diftorfione M . Dionis ufava un piccolo 
Difenfivo fatto de! blanco d' un ovo , d'oleura 
rofatum , e polvere d ' a l í ume . 

D I FES A , nella Guerra, e qualunque co
fa che ferve a prefervare , o coprire i fol-
dati o la piazza. Vedi FORTIFICAZIONE . 

I parapetti, i fianchi, le cafemate, i r i -
veíl ini , e le opere eíkriori che cuoprono la 
piazza , chiaraanfi le Dije fe, o le coperte del
la piazza . Vedi PARAPETTO , &c . 

E quando il cannone ha battute giu , o ro-
vinate queft'opere , cosí che non poííono 
gli uomini combattere al coperto, le Difefe 
della Citta diconfi eífere demolite. 

_ Linea di DÍFESA, é quella che fiáncheg
gia un baíHone, ed é tirata dal fianco oppo-
í lovi . Vedi LINFA. 

La linea di difefa non dovrebbe eccedere 

un tiro di mofehetto , cioé 240 braccia, o 
720 piedi, e 60 pertiche Rinlandiche. Per 
verita Meldcr íi contenta di 65 i Scheiter di 
7 0 ; i Conti de Pagan, zVaubanj^, 

Linea di DIFESA maggiore, é una linea ret
ía , come E C ( Tav. Fortif. Fig. 1.) tirata 
dal punto o vértice del baftione C al con-
corfo E del!'oppoflo fianco L E , colla cor
tina E A . 

Linea di DIFESA minore , chiamata an
che rafente , o fiancheggiante , é la faccia 
del baftione continuata fin alia cortina ; 
come C I . 

DIFENSORI * , fnrono anticamente per-
fone confiderabili in dignita, si nella Chie-
ía , come nello Stato , a'quaii apparteneva 
invigilare alia confervazione de'Beni pnb-
blici , e proteggere i poveri , e bifognoíi 
d ' a ju ío , e foftenere gl ' interefti , e le caufe 
delle Chiefe, e delle cafe religiofe . Vedi 
PROTETTO RE . 

* II Concilio di Calcedone, Can. 2. chia-
wa il Difenfore d1 una Chiefa Exymoí, 
Codin, de oíficiis aulas Conft. fa men-
zione de' Diíenfori del. palazzo . Cos¿ 
Bollando, Atl. Sancl. fan.T. I.p. 501 . 
V era puré un Difenfore del Regno . De -
feníor regni; verano Difeníori di Citta, 
Defenfores civitatis ; Difenfori del po
pólo , Dcfenfores pie bis ; de' poveri, de-
gli orfani, delle vedove , &c. 

Circa l'anno 420 ogni Chiefa patriarcale 
comincib ad avere i l fuo Difenfore; il qual 
coíl ume fu pofeia introdotto in altre Ghiefe , 
e continuato fino a' giorni noílri fott' altri no-
mi , á'Avvocato &c . 

Nell'aaoo 407. troviamo i l Concilio di 
Cartagine, che dimanda all' Imperatore de* 
Difenfori , del numero de Scolaftici , cioé 
Avvocati ch' erano in officio •, e che fofTe lo
ro permeífo 1' ingrcffo e la ricerca nt ' gabi-
netti e delle carte de' giudici, e d' altri ci-
vi l i Magií l raí i , femprc che fi giudicaíie ne-
ceífario per l'iníereíTe della Chiefa . Vedi 
SCOLASTICO . 

L'ímperadore ritíene tuttavia la qualit^ 
d' avvocato o prottetore della Chiefa i ed i 
Re della Gran Bretagna eonfervano i ! titolo 
di Difenfore della Fede, accordato al Re Ar-
rigo V I H . dal PapaLeoneX. nel 1521 , in 
eccafione che quefto Principe fcriffe contro 
Lutero ; e poi confermato da Clemente V I L 
Tho,Ghambsrlayne dice, che i l titolo ap-

paí-
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parteneva ai Re d'Inghilterra avantí i ! dct-
ta tempoj e' adduce per prova diverfe carte, 
o diplomi conceífi alT Univerfita d'Oxford . 
COSÍ che la Bolla di Papa Lcone fu foltanto 
una rinovazione del diritto antico. Pref. Stat* 
l ib . i . cap. 2. 

D I F F A M A T O R I O , é un termine ufata 
principalmente nella frafe ^ libello difamato
rio che íignifica uno fcritto diretto a fcan-
dalezzare , o fcreditare una perfona , &c» 
Vedi LIBELLO . 

Per la legge Romana y e per le ordinazio-
ni antiche di Francia , gli autori di libelli 
diffamatorj eran puniíi colla morte . Vedi 
B.alduin.. Comment*. ad. leges. de Libdlis fa-
mojts, 

L' I f lo r ica dice , che a! Cardinale Xime-
ncs non facevaim alcun fenfo i libelli dif-
fawatorj; parevagli ragionevoie ,,laíeiare agí5, 
inftriori la liberta di sfogare i i loro crúc
ela con iícritture,, che fol vi lano finché la 
perfona fe ne medra ofFcfa ,, e che perdono, 
íut to i l loro fpirito , e la loro maligm-
ta , quanda fono fprezzate,, o non coníi-
derate . 

D I F F A R R E A T I O , appreífo i Roraani 
una cerimonia , con la quale folennizzavaíi 
i l divorzio de' lora Sacerdoti Vedi D i -
MORZIO*. 

*• L a parola viene dalta prepojiz'ione d i S j . 
che fi ufa in compofizione per divifione ^ o 
feparazione e farreatio ¿ un rito compiuto. 
col farro far 

DIFFARREATIO era propriamente lo fciogli-
mento de' matnmonj contratti per confarrea-
2 Í o n e ; . cioé quelli de'Pontefici , o de'Sacer
doti Feño dice,, che fi compieva con una 
fliacciata a focaccia diformento., Vigenerio 
vuole che la confarreazione e \z dtffarreazio-
ne foíTero la fleífa. cofa Vedi CONFAR-
EEATIO. 

DIFFERENZA , in Lógica,, un attributa 
efsenziale pertenente a qualche fpezie, e che 
n o n fi trova nel genere ed é infatti 1'idea 
che definifee, la, fpezie .. Vedi GENERE % e 
SPEZIE. 

C o s í , corpa e fpirito fono le due fpezie d r 
foííanza , che nelle loro idee inchiudono 
qualche cofa di piu di que! ch*é inchiufo 
n e i r idea di foñanza.. Nel corpo, per efem-
pio v fi trova 1' impenetrabilita , e l'eften-
íione ; nello fpirito,. un potete di penfare, 
€ d i feorrere - Cosí che hDi j f e r enza del cor-
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po é I ' eñenfione impsnetrabile; e la Di?} , 
renza. dello fpirito é la cogitazione . Vecfi 
DEFINIZIONE. 

DIFFERENZA , nelle Matematiche, é l'cc» 
ceffo d' una quantita fopra di un'altra. 

Queft' angolo é 6o gradi , e quello 90* 
la lor Differenza é 30. Vedi ANGOLO. 

Quando una minor quantita é fottratta da 
una maggiore, quello che rcíia é chiama-
to la Dijftrenza . Vedi SOTTR AZIONE . 

DIFFERENZA di longitudim di due luoghi, 
é un arco dell' equatore intercetto tra i meri-
diani de5 luoghi. Vedi LONGITUDINE . 

DIFFERENZA Jlfcenftonale, in AQronomia „ 
Vedi ASCENSIONALE . 

DIFFERENZE * , nell5 Araldica , certi 
additamenti od aggiunte alia cotta d'arme, 
con cui vien alterata , od a gg i unta qualche 
cofa , per diftinguere le famiglie piíi giova-
m o nuove dalle piü vecchie, oper moftrare 
quanto fono lontane dalia Cafa principale • 
Vedi ABBASS AMENTO . 

*' Ellcno fon chiamate diminutiones , e dií^ 
fernicula armorum ; e daí Francefi Bri-
fures . Vedi D l M I N U Z I O N E . 

D\c{ut\\t differenze Sylv. Morgan cene da 
nove , che principalmente han luogo appref-
fo di no i : cioé 1! limbello ( Lambel) che dinota 
i l primo, o maggior figliuolo : una luna ere-
fcente, i l fecondo : la¡iella aperta ( mollette ) 
i l terzo r un ron done , il quarto: V annellet' 
to r i l quinto: \\ fiord alifa, ií fefto : la ro-
f a , i l íe t t imo: 1' octava foglia , 1' ottavo r. 
e la croce a mulino, i l nono . Vedi ciafeu-
na fotto i l fuo proprio Articolo , LAM» 
BEL , &c., 

In oltre, ficcome le prime Differenze 
no femplici e fole per l i figliuoli della prima 
cafa o difeendenza ; cosí i fighuoli del-
le cafe pius nuove ,. o piu giovani fi diffe-
renziano combinando, o metiendo le detíe 
Dijferenze V una fopra l'altra Come le pri
me Differenzs fono i l limbello , la mezzaluna, 
&c.. per la prima caía ; la differenza per la 
fecondacafa é i l limbello fopra una luna ere-
fcente y per lo primo figlio di quefta cafa', 
per i l terzo fratello della fe con da cafa una 
la aperta, fopra una mezza luna, &c. 

L5 origine delle Dijferenze é controverfa'» 
Cambdcno vuole , che abbiano principiato 
verfo i l tempo del Re Riccardo . Paraditi 
aíTegna Differenze pórtate full' arme: , ^ 
neir anuo 870. I I prefidente Fauchet oífer-
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va eñervi fíate delle Diffennze creditarie 
r e ü s famiglie Francefi avanti i i tempo á i Lo-
dovicoCraíTo, che v e n e alia Corona neü 
anno n i o . Moreau le nfenice al lempo di 
c;an Luigi ; e Lallonette, Belleforeít &c. a 
quello di Filippo Auguílo. — L ' occafione 
¿e\ ior principiare , é aflai bene dichiaraía da 
Colombiere, j . 

Tune le Naz ion i , dic 'egli , preferifeono 
i fratelli maggiori ai piü giovam ; ond 'é 
che quelli , in dntta linea , íuccedendo ai 
loro padri , e divenendo padroni delle ior 
terre, aífuníero le lor a r n ü , fenza cambia-
mento veruno j e trasmiltro le medcíi.-nc di 
nuovo ai loro maggion tigüuol! : ai íraieili 
giuniori , od ai battardi non efll-ndo permel-
fo di portare le Üeííe arrai , fenza quaiche 
fegno di aggiunia, per diftingucrle da quel-
le de' piu veccBj . Percio moiti A ra i di , 
han no ündiato di daré ad elic certi l imi t i 
t certe fiOe e determinare figure , per di-
Üinguerc i l íecondo dal primo; e si fioo al 
fefto : afTegnando al fecondo ÜÚ limbello y al 
terzo un orlatum , al quarto un o r / o , al quin
to un baflone , al feíto una fafeia . Ma i l 
medcíimo a u toro giudica un abufo i l fifi a re 
certe ¡nvariabili Dtfferenze ; perché avvcnir 
pao che non ficho concord; alio ÍKmma pa
terno, ma che lo deformino di multo, e lo 
deturpino . Aggiugne, che molte aicre fi
gure , olí re le fopratnentovaie , fi poíío-
no ufare per Dijfercnzc, come conchigiie , 
b izant i , cinque foglie, e milie altre . A l -
cune famiglie novelle han no fatta la Dtffe-
renza nelle lor armi col diminuiré folamen-
íe ¡e figure confuete e principaü , o col 
cambiare ¡a lor pofitura , ed altre col folo 
cambiar i l mctallo o il colore . —• Aggiun-
gafi che la Differenza pub eífere di un me-
tallo fopra metallo , o colore fopra colore , lo 
che in altri cafi é araldica faifa . 

D I F F E R E N Z I A L E , nella piíi fublime 
Geometría , é una infinitamente piccola 
quantita , od una particelia di quantita cosí 
piccola, che é minore di qualunque aííegna-
bile. Vedi QUANTITA1 . 

Eil 'é chiamata un differenztale , od una 
quantita differenztale , perché frequentemen-
te fi confidera come la diíferenza di due quan
tita : e come tale, ell' é i l fondamento del 
calcólo differenziale : i l Cav. Ifacco Neuton , 
€ gi 'Inglefi la chiaraano momentuwi, perché 
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é conficíerata come i l momentario accrefeí-
roento di quantita» Vedi FLU¿SIONE , MO
MENTO , &c . 

I I Signor Lubn i t z , ed a l t r i , la chiama-
no ancora un Infinitefimo . Vedi INFINI
TÉSIMO . 

DfFFERTNZIALE del primo Grado , del fe-
tonda, Scc. Vedi DÍFFERENTIO-DIFFEREN-
ZI ALE» 

DIFFERENZIALE calcólo, o método, é un 
método di differenziare le quantita ; cioé 
di trovare una differenziale , -od infinitamen
te pícciola quantita, che preía un numero 
infinito di volte , é eguale a una data 
quantita. 

Queílo método é uno de" piu belli e de1 
piíi fott i l i in tutte le Matemadche; il Sig. 
Leibnitz, che ne pretende l'invsenzione, lo 
chiama talculus differentialis , come qucgli 
che confidera Pinhnitamtntc piccmle quan-
titadi per efio tróvate come differtnze del
le quantita: e che percio reTprirae con la 
lettera d prefiíía : come la Differenziale di 
x , per dx ; quella di y , per dy , &c.< i l 
Cav. Ifacco Neuton , che ha mig'ior tttolo e 
ragione a queíla koperra, lo chiama i l mé
todo delle fluffioni, come quegli che confide
ra le infinitamente piccioie quantiíadi piu 
toño come fluffioni, o incrementi momen-
t a r i i , e. gr. di una linea gencrata dal fluííb 
d' un punto \ á" una fuperfizie, dal fluífo di 
una linea; o d' un fohdo, da! fluífo d'una 
fuperfizie ; ed in vece di d le nota con un 
punto ( . ) e. gr. la fiulbone di egli la feri-
ve ' x ; quella di y , '7 , &c. che é il folo di-
vario ira i l calcólo differenziale, ed il método 
•delle fluffioni. 

Quaoto alia ñotia , dottrina, ed ufo di 
eífe; vedi FLUSSIONI . 

DÍFFERENTIO-DIFFERENTIALIS Calculus, 
e un'metodo di differenziare quantita di dif~ 

ferenziali * . 
Come il íegno di una "Differenziale é la 

lettera d y quello d' una differenziale di dxy 
é ddx , e del la Differenziale di ddx ^ 
dddx , ovvero dzx , dix , &c . ovvero 
X ) x , (8cc. 

C o s í , abbiamo delle potenze, o gradi di 
Differenziali. 

I I Differenziale d' una quantita ordinaria 
é chiamato un Differenziale della prima p»m 
tenza, o grado, come d x. 
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DIFFERENZIALE della feconda potenza o 

grado , é un ififinitefimo d' una quantita 
Differenziale del primo grado; come d d x , 
ovvero d x d x , ovvero d x - , d x d y & c . 

DIFFEREMZI ALE del terzo grado) í un i n -
finitefimo d' una quantita differenziale del 
fecondo grado; dddx^ dxi ^ d x d y d z , 
e si vi v ía . 

Le potenze delle differenziali, come dx7-^ 
fono diffcrenziate nella medeíima maniera, 
come le potenze del!e quantita ordinarie . 
Ed in oltre, ficcome i Differetiziali compo-
ñi o íi moltiplicano o fi dividono 1' un 
l ' a l t r o , o fono potenze de' Differenziali 
del primo grado; i Differenziali íono diffe-
renziati nella fíeíía maniera che le quanti-
tadi ordinarie. E pero \\ calcólo Differentio-
Differenziale, é F iñeífo infa t t i , the il Dif
ferenziale . 

DIFFERENZIALE , nella dotírina de'Lo-
gari tmi. —^Keplero chiama i logaritmi del
le Tangent i , Differentialei ; che noi fogliam 
chiamare tangenti artifiziali . Vedi LOGA
RITMO, e TANGENTE. 

D I F F O R M E , é una parola ufata in op-
pofizione a Uniforme y e íignifica , che non 
v i é regolarita nella forma o nell' apparen-
za d'una cofa. Vedi UNIFORMITA'. 

I Botanici 1'ufano come una diílinzicne 
de' fiori delle piante. Vedi FIORE . 

D I F F U S I C N E , l ' a t t o , onde un corpo 
é fparfo, o diftefo cosí , che occupi mag-
giore fpazio, 

Gl i Scolaflici fanno tre fpezie di Diffufione : 
la prima, quella per cui una mera quaiita é 
diffufa; come i l freddo, la forza &.c. E la 
diílinguono in eguale, in cui , porzioni o 
gradi cguali, della quaiita fono diflribuiti 
fovra parti eguali del mezzo ; cosí , quan-
do un moto diretto ¿ impreífo fopra un 
mobile , tutte le parti del mobile ricevo-
no un impeto eguale: e in ineguale, allor-
Ché gradi ineguali della quaiita fono diüri-
buiti fopra differenti parti del íoggetto; co
sí appunto viene la forza imprefia fopra una 
leva , ed i l frtddo viene propágate fopra 
un mezzo. 

La feConda fpezie di Diffufione é quella 
che íi fa dal moto de'corpi; tal é h Dif
fufione della luce, del fuono, dell' odore , 
delle v ir tudi magnetiche, elettriche, &c. 

La terza é fatta parte dal moto de'cor-
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pufcoli , parte dalia diffufione d'una qua. 
lita ; e si tengono , che íi diffonda \\ 
íuoco. 

Ma i Filofofi moderni rigettano la no-
zione di qualitadi, e la loro Diffufione. Sc-
condo effi non vi é altra Diffufione ,*' che 
quella deila foñanza corpórea ; vibrata, o 
mandata in minuti effluvj o particelle , 
in una fpezie d'atmosfera tutt ' intorno del 
corpo: la qual Diffufione di corpufcoli chia-
mafi da alcuni atmosférica , ceme quella che 
fupponefi terminara da un citcojo, di cui 
i l corpo che fi diffonde é i l centro. EU'é 
cofa gia provata, che ogni corpo ha la fuá 
sfera d 'at t ivi ta , o diffufione, dentro cui le 
particelle cd i corpufcoli, da cíío ilrappati, 
e che ne volan v i a , hanno un effettofen-
fibile, íiccome vediamo ne'corpi odorofi , 
fonori , &c. Vedi QUALITA''; dove lalegge 
fiOca della Diffufione delle qualita, é poüa 
e dichiarata^ Vedi pur SFERA d"1 attivita, 
ATMOSFERA , EFFLUVJ &C. 

DIFFUSO , é termine ufato principal
mente per dinotare la maniera proliífa di 
fcrlvere &c . Vedi PROLISSSITA* . 

Un Dizionario non pub ben eífere trop-
po diffufo: imperocché un lettore non é maí 
troppo informato della parola, di cui ha 
bifogno; e non é dall'altra parte obbligato 
di leggere i l reño . 

Uno fíile diffufo é buono per l i difeoríi 
del genere dimoftrativo . Demoñene é ftret-
to e concifo. Cicerone al contrario, diffu
fo , &c. Vedi STILE . 

D I G A . Vedi D I K E . 
D I G A M M A . Vedi F . 
D I G A M I A , 1' iñeflo che Bigamia. Ve

di BIGAMIA . 
D I G A S T R I C O * , nell' Anatomía , im 

mufeolo della mafcella inferiore , cosí chia-. 
mato, perché ha un doppio ventre. — Ve
di Tav.Anat. ( M y o l . ) fíg. i . e vedi anco 
MUSCOLO . 

* L a voce e formata da Si; y duevolte^ & 
yamp, ventre. 

Nafce carncfo dalla parte fuperiore del 
proceífo raañoideo, e difeendendo, íi con
trae in un tendine rotondo, che paífa pee 
lo fíylohyoideo , e per un ligamento an-
nulare, che é attaccato all' os hyoides; al-
lor diventa di nuovo carnofo , ed afcende 
verfo i l mezzo del labbro o margine della 

ma-
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stiafcclla inferiore, dove s inferifce. Quan
do opera, abbaíTa, o fpigne in giü la det-
ta mafcelia , coll' ajuto d' una caruncola 
annulare , che altera la fuá direzione . 

D I G E S T I O N E , nclla Medicina , é que! 
cambíamento che íí fa nello ftoraaco, del 
cibo introdotto per la bocea ; a fine di 
fomminiílrare materia adatta , per compoT-
je , o diíknclere un animale , finché egh ar- • 
riea alia fuá mole deílinata ; e per riílo-
rare queila perdí ta di particelle, che il cor-
po , nel fuo llato naturale , loffre neceíTa-
riamente. Vedi CONCOZÍONE. 

L'operazione de!la Digejlione fuccede alia 
mafticazioiie , e alia deglutizione . Vedi 
MASTÍCAZIONE, e DEGLUTIZIONE. 

Ella inchiude la chilificazione , e le vie
ne appreño la fanguificazione , e la nutrizio-
ne. Vedi SANGUIFICAZIONE , NUTRIZIO-
NE , CHILIFICAZIONE, &C. 

La cagione , la maniera, ed i mezzi della 
J)ig€¡tione, fono flati argomento d'infinita 
controverfia: farebbe tediofo i ' entrar a ra-
gionare di tu t t i i fiftemi, e di tutte le ipo-
tefi , che hanno i Filoíofi cd i Medid fór
mate , per render ragione di quefta opera-
2Íone importante . 

Alcuni vogliono , ch' ella fi faccia per una 
fpezie di eliíTazione , o bollitura delle foli-
de, e piu groíle partí del cibo, nel liqui
do, col calore deüo üoraaco, e delle par
tí aggiacenti, del fegato, della miiza, &c. 
Vedi ELÍSSAZIONE, CALORE , &c. 

A ' t r i credono che ella fi faccia per attri-
zione, o Üritolamento; come fe lo ftorna-
co per mezzo di que'ripetuti moviment i , 
che fon eífetti della refpirazione, fregaífe, 
o via macinaffe le piü minute particelle dal
le piu groífe materie , ed agitando e fpi-
gnendo i l refto delle parti tra ¡or mutua
mente, le a t tenuaí íe , e le diíTolveífe. Ve
di TRITURAZIONE. 

A l t r i penfano che fía principalmente oceu-
pato in quefla bifogna i l fugo biiiofo \ altri 
gli f p i r i t i , & c . Vedi BiLE, &c, 

A l t r i vogliono, che i l cibo fía difciolto 
da un mení l ruo , o diflolvente : ma quefti 
fono grandemente divifi tra loro quanto al
ia natura ed all' origine di queíio men-
firuo j alcuni fupponendolo un acido, fora-
miniftrato dalle glandule dello fiomaco; al
t r i uno fpirito nitro-aereo , che penetran
do la maíía del cibo , rompe la conneffio-
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ne delle plíi folíde parti ; ed a l t r i , un fug® 
falino, che divide e volatilizza le parti del 
cibo. Vedi MENSTRUO. 

A l t r i di nuovo fuppongono che la Dige-
flione fi compia col mezzo di un fermento, 
o l ievi to; i l quale , mefchiandofí coü' ali
mento, eccita un moto inteftino nelle fue 
parti , dalle cui mutue collifioni , fono le 
parti attenuate e difcioíte. Vedi FERMEN
TO . Ma queüi puré difFcrifcono nelle lo
ro opinioni, quanto ad un tal fermento ; 
alcuni voiendo th ' ei fia gl i avanzi del c i 
bo últimamente digerito , che continuando 
a Ü a r e nello íiomaco , ha contratta una 
qualita acida, che lo rende fermento: altri. 
tengono che il fermento, od i principj del
la íermentazione fien contenuti neli' a l i 
mento fleífo ; che quando é chiufo nello 
í lomaco, ed ivi fcaldato , venendo meflb 
in moto , procede ai fuo ufizio della íer
mentazione . Ma quefti puré fono difeoríi 
tra loro ; alcuni credendo che fia la parte 
ípiritofa , ed altri Paria ch 'é ne 'cibi . Ve
di DIGESTORE. 

A l t r i fuppongono che quefto fermento fia 
fomminiítrato dalle glandule dello ílomaco : 
e finalmente altri tengono per la faliva , cui 
fanno i l fermento , che piü di tutto ferve 
per ¡a Digejiione del cibo. Vedi SALIVA . 

T u t t i quefti fiftemi fon di prefente rí-
dotti a tre principali ; che noi tuttavia 
troviamo fpiegati e difefi ne'diverfi Scrittí 
su queíl1 argomeoto : i l primo che tiene , 
che la Digejiione fi faccia per mezzo della 
Fermentazione ; i l fecondo , per mezzo del
la triturazione ; ed i l terzo, per mezzo dell' 
una e dell' altra infieme . 

La prima opinione fu per un lungo tempo 
Túnica e la fola . I fuoi fautor! e feguaci 
vogliono , che i l cibo , dopo ch' egli é r i -
cevuto nello ftoraaco , ivi fia imprégnalo 
di certi fughi menftrui , che, coll' ajuto 
del natural calore dello ftomaco, eccitano 
una fermentazione ne' cibi , la quale l i 
diífolve, fi attenua, e l i converte in chi-
10. Vedi FERMENTAZIONE. 

Quedo fu i l fiftema degli antichi, i qua-
11, tuttocché folamente fi eíprimono in termi-
nigenerali , di difiolvere, ammollire, fog-
giogare, di concrezione , di qualitadi, &c . 
nulladimeno pare che abbiano avuta la no-
zione di quello che noi chiamiamo Fermen' 
taziom, COSÍ Erapedocle edlppocrate infe-
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gnano, che la Digefiione fi compie per mez-
20 della putrefazione de'cibi , neüa fíefía 
guifa che i l medcíimo Empedocle tiene che 
I'acqua fia convertita per ia putrefazione 
in v ino . Ippocrate ed Áriíloíele fi fervono 
del termine concozione ^ che pur troviamo in 
Eroziano , in Piinsrco , e in Acuar io , per 
cfprimcre la maniera del niaturar de' f r u t t i , 
del cambiarfi del moflo in v ino , e del ío!-
levarfi della parta. Ippocrate efpreíTameníe 
nomina I ' Effcrvefcenza, e ia Fermentazione, 
de Veteri Medie, cap. 5. e Galeno né piu né 
meno Lib. de Conjuetudine cap. 2. Ed in un 
altro luogo egli aííerifce, che un certo fugo 
od umor ferofo dello ftómaco con corre con 
Ja bile e cogli feritti a far la Digeftionc . Per 
facer di Cicerone, che5 fecondo i 'opinión 
che prevalea al fuo tempo , atíribuifee la 
Dige/íione al calore dello í lomaco. Lib. I I . 
de Nat. Deor. 

I íughi o fermenti nello ñ o m a c o , dall' 
szione de'quali fi fuppone che \& Digefiione 
dipenda, fono la faüva , la bile, ed i l fugo 
pancreático. Queíio e si vero , che in cení 
animali voraci, i quali mangiano, e dige-
rifeono preflamente , in particolare i lup i , gli 
f t ruzzi , ed i porci ípini , la bile fi ícanca im-
mediatamente nella cavita dello ftomaco ; c 
noi abbiamo offervata una difpüfizione ana-
loga a queíla in un uomo, ch1 era flato un 
gran mangiaíore . 

V i fono tre íoiiti fegni, co" quali fí cono-
ice la ferraentazione della parta, e del mo
flo: i l primo é , che la pafía fi . folleva, e 
fi gonfia *, t d i l moflo gorgoglia e fi rare-
ía . I I fecondo é , che i l pane ed i l vino, 
fatti con tai fermentazioni, hanno diíferen-
t i guñi e qualitadi, da quelle che la fariña ed 
i l moflo in prima avevano . I I terzo , che 
i l pane ed i l vino , con la diftillazione , dan-
no principj che differifeono da quell i , che fi 
cavano dalla fariña, e dal moflo . Ora tut t i 
quefli caratteri fi trovano ncl cambiamen-
to elle faffi nel cibo con la Dige/iione, 

Contra queflo fiflema viene oppoflo dal 
Signor Hecquet, e da a l t r i , che in ogni 24 
ore fi prepara una libbra di faliva , mezza 
Jibbra di bile, e almeno due oncie di fugo 
pancreático; al che debbefi aggiungere i l f i -
quor dello flomaco, che raflbrniglia alia fa
üva ; afcendendo i l tutto a circa due lib-
bre, o I3824gran¡ di lievito . Ora , dicono, 
Ü confeffa da tutt i i Ch imic i , che un grano 
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di fermento é bailante per 800 grani di mate
ria da fcrmeutarfi j in coníeguenza 2 lire di 
fermento baflerebbono per 1200 libbre di c i ' 
bo: doveché un uomo ordinariamente non 
ne inghiotte piu di 4 lire in un giorno . 

Ora queflo, dicono, é un argomento , che 
la ferraentazione non é la fola o principáis 
intenzione di quefli fughi ; poich4 , fe io 
foííe, eglino farebbono ftati raeglio propor-
zionati al bifogno. Ed in oltic , cibforomi-
niflra un'obbiezione ; poiché tale quantita 
di umor raefiruo, falino , avendo si poco da 
fare, e da impiegaríi nel fermentar i í c ibo , 
agirebbesu lo flomaco, corroderebbe , edi-
firuggerebbe la fot t i l membrana ond' egli c fo-
derato, e farebbe altri pregiudizj. . ' 

Ma a queflo íi rifponde, 1. Che, fecon
do ¡l Sig. Hecquet iíkífo , la facolta di fer
mentare íolamente appartiene aifalr, eche, 
per lo fuo proprio computo , mezza libbra 
di bile contiene foltanto 30 grani di fale; 
cd una lira d¡ faliva, con due oncie di fugo 
pancreát ico, e del liquor delío flomaco , ne 
contengono altri 14 grani : cosí che i l fer
mento dello flomaco prodotto ogni giorno, 
a leen de íolamente a circa 44 grani, che ap-
ptna bailan o per due libbre di cibo. Ma i l 
Sig. Hecquet dfminuifce di troppo la quan
tita di quefli fai i , che Verheyen , ed al t r i , 
fanno molto di p iu . A ! che fi dee aggiu-
gnere i l fal voiatile , miílo col fíegma e cogli 
ípiri t i . 2. Non é vero, che fempre fi richieg-
ga un grano, e fulamente un grano di lievi
to per 800 grani di materia . L'efperienza 
contradice a quefla, regola . In alcune fer
mentazioni non v' é biíogno di alcun lievito 
afratto , ed in ahre piu, in altre meno, Quan-
to all ' aztont del fermento fopra le membra-
ne dello flomaco ; é certo ch1 egli adopra fo
pra eífe membrafte , e le vcllica , quando non 
vi é cibo , dove i l fermento s ' impicghi; e 
quefl1 é appunto qucllo , che cagiona la íco
la z ion e della fame. Ma non si toflo elleno 
vengon corrofe , che di nuovo rifanfi coi 
nutrimento adattato a a eííe , Lo flomaco 
é qualche volta urtato ed incomodato dal 
menflruo; roa d' ordinario vien prefervato 
per mezzo di una materia vi fe i da , ene fo-
dera 1' interna fuá túnica . Vedi FAME. 

Un'al t ra obbiezionc contro queíta dottri-
na, fié, che i l chilo non da fpirito inflamma-
bile ; e lo darebbe , fe egli foííe un tffetto 
della fermentazione : m a i l Signor Aflruc r i -

fpon-
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fponde , che tuttc le fermentazloní non 
producono un tale fpu-.ío: quella della pa-
fia eíempigraxia > non ne lomminiltra > né 
quella pur de' fruttí marcit i , ne degli aci-
d i , o de' puri álcali . Lo fpirito inflamma-
bile , infat t i , richiede un fottil attenuato 
folfo*, che non ñ trova in tutte le fermen.-
ta^ioni -

I I fccondo ííílema fu inventato f o alme
no rinovato nel fecolo prefente j ed é flato 
forte ñuto con molto 2eio , e ardore, come 
fí fuol fare in quaíunque cofa che ha Tappa-
renza di novita. Quelli che fpoíano queíía; 
opinione , contendono, che la digefHone fia 
un mero continuo attrito , o macinamento > 
che rompe ? attenua , e riduce il cibo» e con 
Ja giunta d' un appropriata fluido, lo forma 
in quella bianchiccia foftanza t chiamata 
ehilo ; appunto come i l grano é macínato tra 
le pietre d'un mulino . La qual opinione 
fembra eííere confermata da non so qual co
fa che s'offerva negii uccelli; i l lor ventri-
glio é comporto di due f o r t i , folidi e com-
patti mufcolr, che confricandoll 1' un con-
tro Pal t ro , ed eífendo ajutati dalle piccole 
pietre o grant di arena angolari, inghiotti-
t i dagli uccelli, rompono e macinano il fec-
co alimento dt cui vivono queíli animali ; 
e quando 1' arena é divenuta eguale o lifcia 
ne fpingpno fuora i grani con gli altri ef-
crementí y e ne inghiotton di nuovi . Que-
fío parere viene cosí fpiegato da un val en
te fuo aífertore r i l Sig. Hecquet, nel fuo 
tra t tato del la Digejiione . Ne l corpoogni co
fa é vafculare ; confeguentemente tutto i t i 
eflb é cavo ; tut to vive alia fuá maniera | 
cioé tutto é in moto: la vita anímale non 
cífend'altro che moto; e confígueníemen-
te , tut t i i vafv fono in moto. Ora le partí 
d'un corpo, che han da moverfi f lo faran-
m verfo que' latr , dove trovano la minor 
refiftenza . Ma i l luego de!la mínima refi-
ftenza ne' tubi é la cavita 'r coníeguenteraen« 
te, i l moto delle partí desvaí! é verfo i lo
ro aíTi, Le partí de' vart, che hanno da mo
verfi r fono le pareti, o t latr, perché flef-
íibili ed elaftict ; e querto moto pub foja
mente effettuarfi per un' approíHmazione di 
cotefte parti \ m coníeguenza r i l moto de5" 
vaíi confifte ncll'approffimazione delle loro 
pareti : egli é percib una fpezíe di contra-
2ione9 dipreffione^odicoartazione. Quin-
w j , flecóme tutte le partí del corpo fono 
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folamente valí , tutte/oggtacciono a Hitóle , 
a preíiione , o contrazione . 

I n o l í r e , tutíí quefti* vafi contengono de" 
fughí nelle loro cavita; e perb, tut t i i fu-
ghi o liquldi nel corpo fono continuamen
te compreñl . Querta preíiione é l'azione d' 
una forza elaílica : in confeguenza , la pref-
íione fara tale quai é la forza ; e percib al
ternativa r confeguentemente ^ ell 'é u n bat-
t i mentó , o una palpitazione ; e quindi é 
che i fughi fono di continuo agitati e sbat-
t u t i , —• Ora querti fughi fono eftremamen-
te divifibili i ed in confeguenza vengonodt 
continuo attenuati e divifí r ed una diviíio-
ne fatta per mezzo d'una pullazione r od'u-
no sbattimento, é appunto una tnturazio-
ne 'y ed in confeguenza, i fughi ne! corpo 
fono di continuo tr i turat i , u macinati. —> 
La ragione perché la forza compreíliva debb' 
eífere alternativa, é , che le membrane che 
compongono i vafi , conílano di due piant 
o ferie di fibre i le une loagitudinali , í'al-
tre circolaii r che tagüan le lougitudinali 
ad angoli re t t i : le longitudinal! fono tea-
dinoíe ed elafiichc j le circolart fono mu-
feulari , o motive, come sfinteri , che íí 
comprimono r le circolart fono fopra delle 
longitudini , e le abbracciano , o cingono 
in torno : le prime, abbiam gia oífervato , 
che fono elartiche e la loro elaílicita 11 
oppone alia compreííione dell' u l t ime. Da 
querta oppofizione, o re ful en za r nal ce un* 
azíone reciproca, ed una reazione, che é 
la forza alternativa macinante , che fi r i -
cerca. Vedi TRITURAZIONE. 

A coloro che fpiegano la Digejiione col 
fermento ^ obbiettano querti FiIof. fi, chela 
Digejiione é una didoluzione , che per pre
parare le materie a| querta diífoluzione, el-
ieno debbono ammolürfi ; che i l proprio ef-
fetto de'fermenti acidt , é rodere y o lace« 
ra re le piu dure materie , e indurire le piíi 
rr.olii , addenfare le fluide ,. fiífare le pingui,, 
e coagulare le lattee ; coníeguenreminte 
che un fermento acido dcbbe piti tollo fra-
ílornare t che ajotare la Digeftione. Aggiu-
gni , che oltre la forza per macinare í fughí , 
e comprimere i vafi» vi fono parimen^ dé* 
l i q u o r i p e r d i l u i r l i etemperarli; cioé ia fa-
livay ed i l liquor dello ftomaco.. E s'é tro-
vato che le materie minerali, che \\ liquor 
dello ftomaco non pub diííbívere, fonfíat-
(^uanto minórate , ed eguaghate o nt-gue 

1 F f f z da-



4 1 2 D l G 
dopo d' eífere fhte per qualche tempo nel-
Jo ílomaco . Ora i ' eguagliamento o la l i -
fciaíura é un efFetto della tritura , o del ma-
cinare , c non della eorrofione . Quindi é 
che troviamo de' gomiíoli , o delle pallot-
tole di peli, o di fila neilo flomaco delle peco-
re &c . affai iifcie e rifplendenti , e raolto 
loníane dali'aver fegni di eorrofione. 

Gi l autori che fo¡lengóno la triturazinne , 
dimandano tre cofe perché proceda la Di -
geflione: un liquore, che umetti e diluifea 
i l cibo , i l qual liquore lo trovano nella 
faliva, e nel liquor dello í lomaco: un va
fe , che é lo flomaco: ed una potenza rao-
írice per macinare , cui s' immaginano d' 
aver trevata ne'mafeoü dclio ílomaco , del 
diaframma, e deiTabdome. La forza mo-
trice ne' raufeoti dello ítomaco , tengono 
che fia equivalente al pefo di 248235 lib-
bre; e la forza dello flomaco folo, ad un 
pefo di 12951 ? Übbre : potenza piü che 
cguale a queiia d' una delle piü brave mi-
cine da mu lino . Vedi Traité de la Dige-
Jlion par M . Hccquet. 

Borelli , coi fondamento dell' equilibrio 
de' fluidi, ha dimoflrato , che la forza del 
fletiore delP ultima articolazione del dito 
poli ice é eguale a 3720 lire : donde Pitcaim 
deduce, che la forza delle fibredello floma
co é eguale a 12951 . e quella del diafrag
ma , c de' mufeoli de! baffo ven tre , a 248235 
i i r e . La fuá maniera di calculare é quefla ; 
I I fleífore folamente pefa 122 gran i , e pub 
ron oftante foftenere 3720 iire : confeguen-
temente, le fibre dello flomaco pefando 8 
oncie, e i l diafragma co' mufeoli del baf
fo ventre , pefando inCeme 8223 gran i , 
hanno la forza fopramentovata . •— Ma 
queíl ' argomentazione pare fondata íopra 
un errore; imperocché non é in virtu del 
fuo pefo di 122 grani, che i i mufeolo flef-
fore equivale a 3720 libbre : oltre che ne 
fegoirebbe di qua, che piü pefanti che fono 
i mufeoli dello flomaco, de! diafragma , e 
dell' abdome, tanto piü abbiana di forza ; ed 
i n confeguenza la digeflione farebbe allora 
piü facile e piü fpedita : i l che é falfo. 

I fautori di queflo fiflema paragonano i l 
cerveílo al l ' arbore, od alia vite d' un tor-
chío , i l cuore ad un'animella , o flantuffo , 
i polmoni a mantici , la bocea ad una maci-
ne, o ad un pefleüo , lo flomaco ad un 
torchb , c g l ' inteflini ad un recipiente o 
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t ino . Eglino credono, che Caflello , tne-
dico di Meííina , fia flato i l primo de'nio. 
derni, che efprcífamento adottb il fiflema 
de' fermenti, e ch' ei fu feguitato da Van 
Helmont, e da Wil l i s . 

Ma anche i partigiani della trítuiazione 
non fono perfettamente d'accordo tra efll . 
Pitcaim i o vuole ch' ella fi faccia mediante 
una toíaie contrazione dello flomaco: e ¡| 
Signor Hecquct, per una contrazione fuo 
ceffiva periltaltica , o vermicuiarc . Anruc , 
nel fuo Trattato della cagione della Dtge/lio-
ne, rifiuta impíamente queflo fiflema della 
Tnturazione. Una forte oppofíziane fa egü 
al calcólo che innalza cosí fattarnente la 
forza motrice dello flomaco . La contra
zione delle fibre dello flomaco , ei fa ve
de re , che non pub eccedere tre oncie; ed 
anche queflo tanto ei lo concede gratis : 
quella dd diafragma , e dell'abdome , ei 
la computa circa 4 Iire, Oíferva in ol t re , 
che Pitcairnio , probabilmente forprefo di 
quanto aveva aíferito di quefla forza , non 
oso tener falda la proporzione, su cui era 
fu 11 ciato i l fuo calcólo , e fecondo cui , una 
delle forze íi farebbe trorata equivalente 3 
117088 libbre, e I ' altra a 250734 ; che in» 
fieme fanno 367822 libbre . I I Diafragma 
nel fuo moto ha due potenze; 1' una diret-
ta, che é quella con la qualei fuoi mufeoli 
ti ni no dal centro verío la circonferenza ; 
T altra laterale, per cui egli fi ferma o pro 
me fullo flomaco ; 1' ultima aífai piccola in 
comparazion della prima . Ora , qusl che 
pare aver ingannato Pitcairnio ed Hecqueí , 
íi é , 1' aver eglino preía la forza diretta 
per la laterale j la contrazione delle fibre 
per la lor preffione su lo flomaco. Eneíí* 
ifteífa inawertenza fon caduti , in quan
to a' mufeoli dell'abdome, la preflionede' 
quali contro 1' addome é folamente laterale, 
S' aggiugne , che v i fono degli animali vo-
raci , fenza diafragma ; come i pe fe i , che 
refpirano per le loro branchie: e degli al-
t r i che hanno una fola e femplice membra
na ; come gli uccelli, nei quali i mufeoli 
del baffo ventre fono piccoliííími e debo-
liííimi , e in una firuazione che gH ren
de ineíti a qualunque azionc fopra lo fío» 
maco. 

Le membrane dello flomaco effendo affai 
m o l l i , ed avendo foltanto un moto debole> 
pajono moho difadatti Der fari 'wfiziod'uoi 
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macine. E vero, che in certi volatlli ? lo 
üoraaco é corapoíto di un mu feo lo unito , 
compacto, carnofo, eftremamente forte fi
no a frangere pietre e pezxi di vetro. Ma 
a ció riípondefi, che quefta non é Di ge¡l ¡o-
ne, e ch'ella fi fa in cotefti anirnali negl' 
inteftini. E ia üruttura del noílro ítomaco 
paragonata al ventriglio degli uccelli gra-
ni vo r i , fomminitira al contrario, un forzó-
fo argomento con tro la triturazione . I I 
ventriglio é guernito nelT efterno di quat-
£ro mufeoli carnofi , i tendini de'quali s' in-
contrano in due punti oppoíii ; V interno é 
foderato di una dura, grofla , e cartilagi-
nofa membrana, ípezialmente ne'luoghi do-
ve i tendini fi unifeono . Con tal mecca-
nismo la natura mauifeílamente addita, l'ufi-
zio del ventriglio eífere, di macinare i l gra
no col fregamento delle fue pared , o de' 
fu o i ¡ati : laddove la membrana nello fio-
maco d' un uomo é oltre modo fina c fot-
tile , guernita di poche fibre carnofe , co-
perta di una fpezie di viIIi tener!, e di fen-
fo dilicato , e lo ílomaco fieiTo é d'una gran
de capacita. Veggiam parimenti che negli 
uccelli rapaci che divorano pezzi aífai gran-
di di carne cruda fenza raafticarc , lo fio-
maco é una membrana ancor piü fina. Fi
nalmente , coi fifiema dcüa triturazione, pa
re che non vi fia modo di fpiegare lafarae, 
le nauíee , 1' mdigefiioni, la erudita, &c. 

Oltre di che , in que fio fifiema fembra 
impoffibile dichiarare , perché certe cofe fa-
ci i i a macinarfi , c.gr. i cavoíi fiori , non 
pofiono digerirfi in certi fiomachi, che pur 
non han no difficolta a digeriré piü duri e 
piu folidi c i b i , come la carne di bue e del 
cafirato : doveché la diverfita de' diffolvcn-
t i ne da una faciie e naturale fpiegazione . 
GT idropici continuano a digeriré , non 
ofiante che le fibre dello ñomaco , egual-
mente che del re fio del corpo , fieno in efire-
mo rilaíTate per la ridondanza dell' umido . 
Ed i i pronto, e total cambiamcnto di natu
ra a p por tato ne' c i b i , effer non pub d'altro 
T eftetto , fe non fe della íermentazione ; 
che anco palefafi , fecondo che procede e 
s' avanza , coil' eruttazioni, co'flati &c . I I 
ferro, gli aghi, le fpille, &c. qualche vol-
ta trovati indiffoluti nello fiomaco , non 
fann5 obbiezione al fifiema della fermentazio-
ne ' efiendo cofa notoria , che niun diífolvcn-
te diffolve tutti i corpi . 
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Negli uccelli, che fi pafeonodi grano , la 

fermentazione é man i fe lia , prima nel goz-
zo , dove i l grano é preparato per la Dige/iw-
ne , col macerarfi in un liquore fimile alia 
faliva; c poi nel ventriglio, dove la Dige-
Jllorie fi perfeziona raercé d' un diífolvente 
verfatovi da una glándula congloraerata . 
M a la cofa vieppiü appare negli animal! che 
ruminano , i quai fono proveduti di quattro 
fiomachi : i due primi de' quali , benché 
formati d' una membrana nervofa , íanno 
picciola alterazionc nell'alimento , per nian-
canza d' un fermento o di un mcnftruo ; cosí 
che ritorna su per e fie re mafiieato di nuo-
vo ; e fulamente divenía ben digerito nel 
qnarto fiomaco , dove é verfato un diífol
vente da una glándula conglomérala . Vedi 
R t J M I N A N T E . 

I feguaci della terza opinione ammetto-
no per incontrafiabile , che vi fon degli 
acidi nello fiomaco, i quai fi mefehiano co' 
c i b i , ed operano íopra di effi \ e tuttavia 
foftengono che la loro azione é ajutata e 
pro molla dal movimento di fi fióle e dia-
ñole ncile viícere: aggiungono che gli aci-' 
di producono una fermentazione; ed i l mo
to ofcillatorio delle vifeere , una triturazio
ne \ e che cosí la Digejitone é T effetto della 
fermentazione, e della triturazione nel rae-
de fimo tempo. 

Sia come fi voglia di ciafeuno di quefii 
tre fifiemi, quello che poíTiarao arrifehiaríi 
di ftabilire e dedurre da tutti e tre , per 11 reale 
e vero procedimento o paífo della digejlione, 
fi é quanto fegue : Eífendo i i fine di que fia 
operazione , preparare i c i b i , cosí che fer-
vir poífano per ia nutrizione \ quefii cibi 
debbono eífer da noi confiderati dal tempo 
che i'uomo l i prende e gl ' introduce, fino 
a quando convertiti in chile, fi mefehiano 
col fangue, che l i tramanda a tutte le par
tí del corpo . I cibi adunque , che noi pren
díanlo , fono o crudi , come ofiriche, frut-
te , certi legumi, &c. o accomodati e cot-
t i , come la carne , ed i l pelee , che fi ar-
roftiieono , fi alleífano , fi fnggono &c. e 
fi condifcono in mille diverfe maniere, con 
fale , pepe , ed altri aromi , con aceto , 
con vino &c. per aguzzare , ed avvivare i l 
fapore, egualmcnte che per ajutare la dige* 
fiwne. Vedi GIBO &c. 

I n ol t re , vi fono a leu ni aliraenti , che 
inghioitiamo fenza mafticarli , come i l i -

quidi j 
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quidi y ed ahri che rompiamo * e fminux-
siamo, roaíltcandolícome i l pane > la car
ne ¿ k c D i quelH ult imi noi parleremo qui ? 
come quelli che íbflengnno piu preparazioni 
e pii i cambiamenti , per renderli cibo ido-
neo , che gli altri. . 

I ! cibo adunque é prima rotto e divifa 
dai denti» e nello ííeífo tempo^ inuraidito 
da un liquore che fomminirtrano^le glandu-
íefalivali , e quindt ridotto in una fpezie di 
paí ía . Vedi MASTICAZIONE <• 

Cosí prepáralo egli paíía per Tefofago nel-
Fo ílomaco r per iv i fermentare O Vedi DE-
GLUTIZIONE * 

Quefta fermentazione é caufata , Io. Dal 
fugo falivale». che é un fermento,, ed ha T 
irteííb eífetto su 1' alimento, che ií lievito 
o la feccia di cervogia fulla paila 2. Dal 
ealore dello ftomacodalle vifcer,e dell'ab-
dome ed anche dagli efcrementiche qui 
fanno. appreífo a poco l " iíkíTo eífetto ío-
pra i cibi che. i l letame su» le materie ¿ 
che i Chimici con elfo dig'ttfcono . 3. Da
gli avanzii de1 cibi , che rellano aderefcen-
ti nelle rughe , o pieghe dello ftomaco, e 
che iv i acetiícono> e diventano acrimoniofi ». 
4. Dalla compreffione de' mufcoli dell' ab-
dome e del; diaframma 5.. Dal liquore che 
la replicara compreífione di queíH muícoü; 
ía gocciolare dalle glanduie dello ftomaco o. 

Secondo i ! parere di alcuni Medici mo-
de mi 5 dalla fie fía aria che eííendo mi-
fchiata ed imbarazzata e negli alimenn v. 
dilatafi per lo calor dello- ílomaco 5 e divide 
le partí de5 cibi O. Que fie cagioni tutte con-
tribuifeono ad atrenuare e dividere i l ci
bo,. cosí che ir eonverta in una; materia ci-
nerizia , chiamata Chito,. Vedi CHILO „ 

Dallo ftomaco i l chilo difeende nel duo
deno r dove msggiormente viene perfezio-
nato dal fugo, pancreático e dalla hile r 
che lo aííottiglia, precipita le fue piu grof-
fe parti e lo rende piu; fluido : I I chilo. 
eosi perfezionato ed attenuato s entra nel-
fe vene íattee che lo trafportano nel re-
ceptaculum chyli , dove é ulteriormente 
diluito dalla l infa, che cola fi porta abbon-
dantemente.. Di la mette nel dutto toráci
co-, ed entra nella vena fubclavia ; dove ac-
eettato dalla cava gfcendente , íi verfa nel 
deftro ventricolo del cuore*. I l chilo COSL 
mefehiandofi col fangue , neinviiuppa i glo-
H c i n i 3 e si minora i l fuo moto j e quindi: 
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avviene quelT inelinazione al fenno Jopo i 
pranzi o íe cene.. M a , pé rg rad i , i l fangue 
comunica i l fuo moto al chilo; e colle fue 
parti volatili ed efaltate> ínfleme colle par
tí faline e nitrofe dell'aria , lo fottilizza , e 
gli da í 'ul t ima fuá perfezione., Al lo raé te r -
minata la digcfHone r ed i cibi eflendo pee 
tanti cambiamenti refi la materia immedia
ta della nutrizione , fono portati dal fangue 
in tutte le parti del corpo , per rimettere ^ 
ed empire i vuott di quelle che continua
mente fidiffipano, ed efalano ; o anche per 
aggiugnerne di nuove . Vedi NUTRIZIONE . 

Quanto alie parti piu groííe de cibi , fe-
párate dal chilo per mezzo della bile e dei 
fugo pancreático,, elleno aífumono i l colore 
d'tfcrementi dalla bile ; e que! rancido odo° 
re , che dirivanoda' fuoi piu duri folfi . Que-
fti folfi ed i fali degli efcrementi, fervono ^ 
dopo che fon paífati per gl ' inteí l ini , e fo
no arrivati alTultimo , che c i l retto , per 
vellicarc i fuoi mufeoli , e difporli ad al-
lentarfi , e si ad avvifar la natura della ns* 
cefíita di f ca r i ca r l iVed i ESCREMENTO. 

LH feparazione dell' orina dai fangue ir 
púa riputare una parte: di Digeftione perfet-
ta ; lo feopo di tale feparazione eííendo ren
de re i l fangue piu; puro e balfamico, ed m 
confeguenza p i« adatto per la nutrizione;, 
cm grandemente impedivano i fali , onde 
í orina abbonda Quefta feparazione é co
sí efeguita: i rami delle arterie emulgenti, 
che terminano nelle gíandule> ond 'é com
porta la fotlanza de'reni ,. portano- cola i l 
fangue,, dove fe p a rali u n a feroOta dal fan
gue medefimo , per mezzo de5" pori nelle 
glandule de^reni ; cotefti pori rapprefentan-
do i buchi di uno flaccio , che folamente 
lafcian^ paííare quelle cofe che fono di mi -
ñor diámetro ch'efTi. Queña ferofita, chia
mata orina, fcaricafi di qua in diverfi pie-
cioli tubi , che unendofi i n una fpezie di 
piramidi, mettono i l loro umore nella pel-
v i r donde egli feorre per U ureteri nell^ 
vefeica.. Vedi ORINA». 

La D i GESTIONE , in Chimica , é una pre-
parazione delle piante, de' minerali , o d 
altri corpi , che íi fa ponendoli con qual-
che opportuno fluido in un vafe , e rifcal-
dandolr a gradi a gradi fopra un fuoco mo" 
derato , come i l calore di un corpo am** 
male. Vedi Fuoco . . r 

La Digeflíone. é come una previa difpofcv 
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ulone alia diffoluzion perfetta d¡ un cor-
po , fatta per raezzó del fuoco, o di parti-
celle j p n e e , che urtano , e niaiíano i pori 
tlel corpo, ed aítenuano le partí de 'f luidi , 
affincbé la loro conneilione con la materia 
piu dura piü fácilmente e piu perftttamen-
te fi fciolga, 

Bohnio par che ladcícriva un po"' adcgua-
íamente-, per via d i un'alione , ereazione 
infenObile delle particelle di una maíTa che 
ciualche fluido ambiente , fottile, moveaíFie-
me , al qua! fluido ella é eípoña per la di-
gejhons . Col chiamare la Digzjüone un'azione 
reciproca, vien addítaío i l Joro moto, col 
•di cui Tne770 clleno fono avulíe , e quaíi 
lacérate dalle contigue ^ e in una parola, 
diffcrentemente modifícate: cosí che finito 
i l moto , la TnaíTa digenta, o totalmente o 
in parte differiíce da l l a raedeíima malla a-
vanti la Digeji/one a'cune voite nel coló
le , altre nell' odore 5 talor nella traíparenza , 
talor ne! gü i lo , talor nella confiílenza , ed 
in altre sffezioni. 

Che la DigeJiío77e fi compia col moto , 
egli é evidente da una oílervazione del Dr. 
Grew ; i l quale , portando feco una miftu-
ra di íale di tártaro ed oiio di trementina, 
per diverfi giorni di viaggio in un caleílo , 
a Londra , trovb che avea íoggiaciuto ad 
una miílione piü intima , di quel che fe 
foííe (lata cfpoíla ad una 1 singa Digejiione. 

La Dipejiicnc vien ordinariamente con
fufa con la macera/jone ; ma differifeono , 
in quanto che richiedeíi alia Digejiione i l 
calore, c la macerazione íi fa nel iréddo , 
Vedi MACERAZIONE, 

La Digejiione t i ' ordinario íi compie con 
I'aggiunta di qualche menflruo convenien
te alia materia: c o s í , le roíe , e le teñe 
de'papaveri fono rnefle a digeriré neli 'olio, 
o nell' acqua , per íarne unguenti , o firupi ; 
il piombo calcinato, e la cerufa, é digeri-
to nell' aceto diítillato , per farne il magiíte-
To, o i l fal faturni . —' Per cib il Dr. Freind 
definifee la Digejiione , per una foluzione de1 
corpj, fatta con menftrui, e con Tajuto del 
áuoco . 

L'ufo del ¡a Digefiione chimica , nella Far
macia , é eílrarre le piü volatili particelle , 
c miíchiarlc intimamente col mení l ruo. A 
quefto fine un fuoco dolce ordinariamente fi 
adopera , affinché i corpicelii , che fono i 
piu volatili j fi íeparino, per cosí d i ré , di 
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lor buona voglia ; imperocché un fuoco ga-
gliardo fpigne íuor le feci , tgualmente che 
Je piü lot t i l i particelle; e fe non diílrugge 
la forza del liquore, non pub perb mancar 
•di tcrgli la fuá chiarez7a « 

Perconcepir la natura &t\\2i Digejiione chi
mica , e neceííario per avventura moftra-
re , come le particelle de'corpi poflano, me
diante queflo método d,operazione3 diífonder-
fi per ogm verlo, e íoítcneríi nel mení l ruo ; 
lo che menta d' eflere vieppiü uichiarato e 
fpiegato ; perché cottue íolide particelle,non 
han no ia ittíla gravitá fpecifica , che hanno 
i liquori nc'quai clicno nuotano . Quantun-
que la natura di un corpo perfettamente flui
do fía tale, che le particelle che lo collitui-
feono, prontiffimamente cedano al piü leg-
giero impulfo , e íi fe oír i no 1'une dal!'altre 5 
tuttavolta vi fi trova ne'piü de'iiquon qual
che grado di tenacita: e di qui naíce quelia 
tal coefione di par t í , che non fi pub rompe
ré fenza qualche forza. 

E bsnché in fatti queíla forza di coefio
ne ne" liquori paia eífere picciola cofa , o nul-
la affatto , quando paragonaíi con queila che 
Iperimentiamo nt fo l id i ; nuliadimeno tro-
viamo , ch'ella pub fare qualche refiílenza . 
E , ficcome la forza ne'liquori é o piü for
te o piü .'ebole , cosí ella produce varj ef-
fe t t i , che piü o meno differifeono dai fe-
nomeni, che naturalmente ícguirebbooo da 
un fluido perfetto : di maniera che , quan-
tunque per le leggi deil' idrollatica , ogni 
corpufcolo , per quanto fia fottile , fe é 
poílo in un fluido fpecificamente piü leggie-
TO , di neceíTita abbia da andaré al fondo; 
tuttavolta troviamo alcuni corpi pefanti , 
qual é T o r o , &c. quando fon ridotti in la-
minette fo t t i l i , foílenerfi nel i o fpirito di v i 
no . Queíla forza adunque di tenacita, che 
re filie al moto de5 corpi in un fluido, é pro-
porzionale al numero delle partí che hanno 
da fepararfi , od aüa íuperfizie del corpo , 
che noi vorremmo moveré nel fluido. D i 
-qua é , che potendofi Ja fuperfizie di un cor
po aggrandirfi , fenza punto alterare delia 
íua gravita, la refiílenza di un fluido fi pub 
aumentare cosí , che fía eguale alia forza di 
gravita, che porta il corpo all ' ingiü . Ed un 
corpo , benché fpecificamente piü peíante 
che un fluido nel quale egli é immerfo , pub 
beniííimo eífere foflenuto in coteflo fluido , 
purché fia ridotto in piccoHífi me particelle 5 

per-
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perché la gravita di un corpo, cosí ridotto 
in picciole particelle, decreíce in molto mag-
gior proporzione che non fa la luperfizie, 
o , lo che é proporzionale ad ella , la reíi-
fíenza del fluido. D i modo che alia fine , la 
refiíienza, che nafce dalla fuá tenacita, fa-
Í \ eguale alia gravita della particelia, e si 
impedirá la fuadiícefa . Epercib, tanto nel-
la foluzione quanto nella digejiione , ell' é 
una regola genérale, che fe la gravita di un 
corpo é alia tcnacita del fluido come Pa i ; 
e fe i l corpo fia allora fuddivifo, si che i 
diametri delle parti fieno a quello del tutto , 
come i a P ; la refiftenza, che le particel
le incontreranno nelia loro diíccfa , fara egua
le alia loro gravita : imperocché , poiché i l 

loro pefo é ~~—ma la lor fuperfizie r ^ -
p i 

la gravita fara alia refidenza come -r— a-— 
P 3 P 2 , 

o come i a i . Sicché con cib potiamo in-
tendere, come i corpufcoli de' metail gal-
leggino ne' menftrui, che fono fpecificamen-
te piü leggieri; come P oro nello fpirito di 
nitro , che é eltratto dal bczoar minerale, 
quantunque la gravita dell'oro fia quindici 
voite maggiore. E nella flefiTa maniera , po
tiamo in tendere , come corpufcoli fpecsfi-
camente piü pefantí, flieno fofpefi in qua-
lunque altro menflruo. E per la fteffa ra-
gione fi é , che quelli che fono piü leg
gieri non poífono venir su alia fuperfizie r 
imperocché la preííione de' fluidi eííendo 
f guale per ogni verfo, le parti fuperiori 
adoperano reciprocamente fui le inferiori : 
cosí che la íkflTa forza che ritiene le par
ticelle pefanti dall'affbndere , non permet-
te che le piu leggiere afcendano. 

DIGESTIONE , in Cirugía , efprime una 
difpofizione degli afcefli , a maturarfi , e 
venire a fuppurazione . Vedi SuPPURA
ZIÓSE . 

I tu mor í , che nafcono nelle parotidi de' 
fanciuili , fono di facile Digejiione : matu
ra no in poco tempo. Dionis . 

D i GESTIONE fignifica anco maturazione, 
o fia quello (lato del morbo , in cui la 
materia morbifica é cosí cambiata nelia 
mole, nella figura, nella cocfione , mobi-
iita &c. dall' ulo di opportune medicine , 
o pur dalla forza della natura , che fi ren
de meno perigliofa e nociva, e confeguen-
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temente minora la vioknza del male . Ve
di MATURAZIONE . 

I Greci la chiamano vniraeiios , La ma
teria della malattia cosí digcrita, che di-
venti quafi affine ad una materia falubre, 
o fana , íi dice eífere rifolta . Vedi CRU-
DITA' , CRISI , RISOLUZÍONE, &C. 

D I G E S T I V O . GH antichi Fiiofofi am-
mettevano una facolta o qualita Digeftíva 
nel corpo umano; perché non fa pe va no in 
quale altro modo fpiegare i ' atto della Di 
gejiione . Vedi FACOLTA* e DIGESTIONE . 

DIGESTIVO , s' ufa anche nella Medicina 
per que' rimedj che rafforzano, ed acere-
icono i l tono dello flomaco , ed ajutano 
neila Digejiione de' c ib i . — A quefta claf-
fe apparttngono tut t i i flomathici, c cor-
roboranti. Vedi STOMACHICO , e CORRO
BORANTE . 

DIGESTIVO , nelia Ci rug ía , dinota una 
forta d' ungüento , empiallro , o íimile , che 
matura, e prepara la materia delle piaghe , 
íerice , &c. per la fuppurazione. 

Cornunemente cgli é comporto di tre
mentina , di roíTo d 'ovo, d1 olio d' hyperi-
cum , d' unguentum bafilicum , e tintura 
d' aloes . 

La ferita fi dee medicare 11 primo di 
con un Digejlivo , per recaria a íupura-
zione . 

D I G ESTO. Vedi DIGESTUM. 
D I G E S T O R E , é un mezzo artifiziale, 

od un iürumento che ferve per digeriré, o 
difeiorre carni ed altri cibi fuon dello flo
maco , per una vía análoga a quelia di una 
digeñione anímale . 

M . Leigh , nelle Filofof. Tranf. ci da un 
Digejiore artifiziale , per illullrare i l di-
getlor naturaie : cgli é preparato dallo fpi
rito di folfo, dallo fpirito di corno di cer-
v o , dal chilo di un c a ñ e , e dalla fuá fa-
liva . Un pe;. ?. o di vi te lio , di caílrato, di 
bue , o fímili , dalla groífezza di una no
ce, eífendo pollo in una dramma di que lia 
preparazione , e meíío íopra una fornace 
¿¡gerente per due ore ; quello Digejiore ca
vo dalla carne un fugo, che avea i l colo
re ed i l güilo del chilo , e lafcio il cibo 
leggiero, íeceo , ed infipido. 

I I Dr. Havers prepara un Digejiore a 
olio di trementina , miña con olio di ve-
t r io io , in cu i , feudo pofte carne cruda, e 
miche di Pane, ed i l tutto meífo per quattr 

ore 
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ore a digeriré in balnco marise, la carne fi 
trova diíciolta , cd i l tutto infierne forma una 
polpa un po' denfa : quindi conchiudono que-
íli A u t o r i , che i l cibo nello flomaco venga 
digerito da alcuni cosí fatti m e n ñ i u i . Vedi 
D l G E S T I O N E . 

Ma i l piu celebre Digefiore fi é quello di 
Papino, i l cui effeíto ha un poco piü di raf-
íomiglianza aü' operazione dcllo ftomaco . 
Egli é un vafe, in cui lendo.porta della car
ne , con tant' acqua che ferva puntualmente 
ad empirlo, vi fi avvita un coperchio cosí 
ílrettamente , che V aria eflerna non pub 
avervi alcun ingrefío. Pofcia, con Tappli-
cazione di due o tre acceíi carboni, od an
che con una fola pie col a fiamma di lam-
paua , la carne é ia pochi minuti ( fe i od 
o t to ) ridottd in polpa perfetta , o piutto-
fío Üquore. Con un poco d'accrefeimento 
delfuoco, o colla giunta di pochi minuti di 
tempo, le piu dure offa fteífe recanfi a pol-
pa o gelatina. Rendefi ragione dell9 effetto , 
dallo ilretto chiudimento dell'ordigno, che 
efeiudendo V intrufione , o la síuggita dell' 
aria, le fuccuíTioni caufate dalle efpanfioni, 
e dalle ofcillazioni dell' aria inchiufa nella 
carne, fono equabili e fo r t i , e si rifolvono 
i l tutto in un apparentemente omogeneo cor-
po, emefehiano le particelle aquee, faline, 
olee fe, e d' altra fatta , cosí forcemente af
íleme , che a gran pena fono leparabili; ma 
mentre fon calde , appaiono un liquore , e 
quando fredde, una gelatina, di una forza 
proporzionata alia quantita di carne , o di 
oíTa nell'acqua difciolte . 

É1 fembra che queíl' efperlmento abbia una 
ílretta analogía coll'operazione dello íloma-
co. Imperocché quantunque lo flomaco or
dinariamente non difciolga o con tanta for-
za, o cosí preílo ; puré a proporzione del 
fuo calore, e della fuá coíhuzione , crede i l 
Dr. Drake , ch'ei faccia la íleífa cofa: per 
raezzo fuo rompendofí e rifolvendo 11 in pic-
ciole parti , i corpi che vi fono rinchiufi, 
cosí raeíchiati, inter mínima, co' di lui u-
mori . — Cotefte parti , o corpi, cosí ridot-
ti in un fluore , e intimamente mefehiati 
co'liquidi della bevanda, e co'fughi dello 
flomaco , cora pongo no quel liquore lattc-
fcente , che chiamiamo Chilo , o Chymo. 
Vedi C H I L O &c. 

D I G I T A T O , tra i botanici, s' applica 
alia foglia di una planta, che o confia di 

Tmo I I L 
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molte foglic femplici, mefle o difpofte ín-
fieme fopra un gambo o piede; come nel 
quinquefolium , nelle vécele &c. ovver 
quando vi fono molte profonde fenditure, o 
tagli nella foglia, come in quelle delie fra-
gole, de ' ruvi í i ic i , &c. VediFoGLiA. 

D I G I T O , D I G I T U S , nell' Anatomía . 
Vedi 1' articolo D I T O . 

D Í G I T O , nell' Aíironomía, é la mi fura, 
con cui (Hmiamo 1' ecliíü ; e che afcende 
alia i2ma. parte del diámetro del luminare 
ecliíTato. 

11 diámetro del corpo, o difeo del Solé , 
o della Luna, e divifo in dodici par t i , chia-
rnate D i g i t i , ed un ecliííe é detta eífere di 
dieci d ig i t i , quando dieci di queíle parti fo
no a feo le . Vedi E C L I S S E . 

Queíl i Dighi da Wolfio , ed alcuni a l t r i , 
fono chiamati Digiti Ecliptíci. 

D Í G I T O , in Ari tmética, fignifica un in -
tero, o numero fotto a dieci; come 1 , 2 , 
3 5 4 ? 5 ' ¿ > 7 > 8 i 9 > Vedi U N I T A \ 

DÍGITO , é anco una mi fu ra prefa dalla 
larghezza del dito . U n Dígito é propria-
mente 3 quarti di un pollice, o di un'on
da , ed equivalente a 4 gran id 'o rzo , dif-
pofti per il largo, cosí che fi tocchino 1'un 
í ' a h r o . Vedi M I S U R A . 

D I G I U N O , particolarmente fígnifica un* 
aüinenza, per capo di religione ; ovvero uno 
fpazio di tempo , in cui la Chiefa proibi-
fce l'ufo del cibo; o almeno lo rirtringe a 
certe fpezie, ed a certe ore. 

I I rigorofo Digiuno canónico , folamente 
accorda una rifezione in ventiquattr' ore. 
I I P. ThomalTin offerva, che il Digiuno an-
tico era, cenare , fenza pranzo , cioé fo
lamente prendere una volta i l cibo , e ci6 
non prima di vefpro o c el dopo pranzo: ed 
aggiugne, che definare , benché fenza la ce
na , era un'infrazion del Digiuno. La prati-
ca della Chiefa Latina , era digiunare trenta-
fei giorni delT anno, che c, direm cosí , una 
decima dell' anno . 

Tettulliano ha feritto un Trattato efpref-
fo de Jejuniis, de'digiuni ; per foftenere le 
nuove leggi di digiunare , che volevano 
i Montaniíl i imporre . Vedi MONTANI-
STI . 

Gl i antichi Cattolici non ammettetano 
Digiuni obbligatorj, o comandati , fe non 
fe quello che precede Ja Pafqua, chiamato 
in appreflo Quarcfma, in cui fi dovea arte-

G g g nerfi 
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«er f i daí mang iare fino alia fera . Vedi 
Q U A R E S I M A . 

Gli altri Digium oíTervati, erano folo di 
divozione: Ta i i erano Je Ferie quarta e fe-
fla, cioé i l Mercoledi, e i l Vcnerdl . 

Quefto Digiuno era chiamato Stazione . 
Oltre queíU v' erano de' Digiuni occafio-
na l i , o accidentali , ingiunti da' Vefcovi , 
&c. Vedi FERIJE . 

Nel libro d'Hermas , chiamato // Paflo-
re ) Tángelo gli dice, nel giorno , in cui di
giuni , non piglierai fe non pane ed acqua; 
e dopo di aver computato le foüte fpefe di 
ciafcun altro di , metterai da parte altret-
tanto per la vedova, per T orfano, o per 
i l povcro. 

NelT iíleflb luogo , i l Digiunare é chiama
to Stazione, ed aila perfona che digiunava, 
é iagiunto che cominci di buon'ora la mat-
tina , e íi r i t i r i a pregare. Vedi S T A Z I O N E . 

M . Fleuri dice, che andando S.Fruítuo-
íb a patire, alcuni, per un principio di ca
r i t a , gli offerirono da bere, per fofíenerlo ; 
ma egli lo ricusb; dicendo, non é ancor 1' 
ora di frangere i l Digiuno; imperocché non 
erano fe non le diecí della martina, ed era 
giorno di Venerdi, giorno di Stazione . Lo 
che moflra l'efattezza de' primit ivi Criftia-
ni su quefto punto •, e che íi teneva che i l 
bere rompeffe i l digiuno. 

Alcuni introduífero la Xerofagia nei Di
giuni, cioé Tufo de' frutti fecchi , per lor 
cibo; ed avean per coílume di añenerfi non 
folamente da tune le carni, e da'vini , ma 
ancora da' frutti fucculenti, per tutte le ven-
tiquattr'ore; ed alcuni íi riducevano al pa
ne ed all'acqua. Ma queft' era piu di quel 
che veniva comándate . Vedi X E R O F A G I A . 

La pratica del Digiunare é piu antica che 
i l Criftianesmo . G i ' Ifraeliti digiunavano 
fpeíío, cd avevano i loro giorni fiffi di Di
giuno. I I giorno di triftezza, ch' egli no chia-
mavano Kipparim, era un giorno di Digiu
no , ingiunto nel Levit. X X X I I T . 27. &c. 
Alcuni vogliono che queíti fia il giorno, di 
cui parla S. Pao lo negli ¿ í t t i X X V l l . 9. Gl i 
Ebrei avevano parimenti de' Digiuni inñi-
tu i t i perprecetto della Sinagoga : tali erano 
quelli del quarto , quinto , e décimo del 
ra efe , mentovati da Zaccaria V I I . 3, ed 
V I H . 19. 

I Gentili ricevettero i'iftefio co í lume, 
probabilmente dal popólo di Dio j benché la 
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loro religlone gl' inclinafle pííi a bancheíta-
re e far íefte, che a digiunare ¿ come ap-
par dalla lunga lifla di Fejie , enumérate 
iotto 1' articolo F E S T A . 

Puré digiunavano nelle Eleufinie : come 
raccogliefi da Arnobio, e da S. Clem. Alelí. 
Vedi Salmaf. p. 150. e Scalig. Poet. lib. 1. 
cap. 32. 

I Digiuni de'Calogeri fono cosí rigorofi, 
che eglmo ña mío fin fette giorni fenza man
giare. Quanto a' Digiuni de' Greci. Vedi 
Spon. Viag. p. 1 r. 

I Turchi fono cosí fcrupolofi ful punto 
del Digiuno , che neppur piglierebbono i'odo-
re d'alcun profumo per i l nafo. Tengono 
che gli odori fteííi rompono i l Digiuno. Se 
fi bagnano, é proibito loro di meítere la te
ña iütt' acqua, per timore d' inghiottirne; 
ed alie donne é proibito alT intuito i l ba-
gnarfi ne' giorni del Digiuno , per una ragio-
ne peculiare al fe fio. 

Quanto agli avantaggi del digiunare , o 
della fobrieta, riguardo alia falute, infien? 
con efempj firaordinarj di lungo Digiuno, 
Vedi i'articolo A S T I N E N Z A . 

I Bracmani non cavano mai fangue ai lo
ro ammalai , ma in fuá vece l i ían digiu
nare. Vedi BR A C H M A N I . 

D I G L Y P H O , una íptzie di triglifo im-
perfetto , di beccateilo , o fimile, con fo
lamente due canali, o intagli , in vece di 
tre. Vedi T R I G L Y P H O . 

D I G N I T A 1 , é una qualita, che dinota 
un uotno ( dignus) degno. 

D I G N I T A R I O nella Legge Canónica, 
é una perfona, che tiene una dignita, cioé 
un benefizio che g!i da qualche preminen-
za nel coro al di fopra de1 msri pre t i , e Ca
non i ci . 

Tale é un Decano, e un Arcidiacono ; 
benché la voce fia puré appücata abufiva-
mente ad un mero Prebendarlo, o Canó
nico . 

Le Dignita fono talor femplici, talor con 
cura d'anime, ed alie volte con giurisdizio-
ne ed amminiftrazione deíle cofe facre . I 
Canoniñi definifeono eziandio la Dignita, 
adminiftratio cum jurisdiüione & poteftate con
juncia. Se la Digniü non ha giurisdizione 
contenziofa od eíteriote , ell 'é una femplice 
Parocchia, e da folamente preminenza. Ve
di B E N E F I Z I O , P A R O C C H I A , & C . 

Delle Dignith , che inchiudono preben
de, 
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de , Cambdeno ne con ta in Inghiltcrra 
<Ad.. 

D I HE LIOS , neir Aítronomia elhptica, 
é un nome dato da Kcplero a quell'ordina-
ta deirelliffe , che paila per i l foco , dove fi 
fuppone eííere podo i l Solé . Vedi E L L I S S E . 

D I K E * , é una fofía , o un condotto, 
fatto per paíTaggio del!5 acque . Vedi Fos-
SA , &C. 

* La parola fembra formata dal verbo y 
to dig ', [cavare j benche ad altri piac-
da dhivarla dalt Ollandcfe diik , un ar-
gine, una riva j, od un muro. 

DÍKE * , o Dyke , dinota parimenti un' 
opera di pietra, di legname, o di fafeine, 
alzata per opporfi all ' ingreflb , o paffaggio 
dell' acque del mare , di un fiume, di un la
go, o fimili . 

* La parola viene dal Fiam'mgo D y k , 
o D i i k , u n mucchio di tena per rifpi-
gnere, o fermar faequa. Junio , e Me-
nagio vogliono che i Fiaminghi abbiano 
prefa la lor parola dal Greco < r s i x & j 
muro . Guichard la diriva dalC Ebreo 
Daghah. 

Le Dighe {Dikes) ftjno d'ordinario eleva-
zioni di t é r ra , con mgraticolati di pal i , di 
faííi, e d' alíre materie . 

La Diga di Rochel é fatta con vafcelii af-
fondatt. Le D¿¿/;i? d'Ollanda vengono fpeffo 
rotte , e con cib grandi trat t i di paefe s* 
inondano e íbmmergono . 

D I L A P I D A R E , o Dilapidazione, é un 
diílruggere, e lafeiar andaré in rovina edi-
ñzj , fpeci al mente cafe di Parrochi , per 
rnancanza di neceíTario riflero . Vedi RO
VINA , e R l P A R A Z I O N E . 

I I din aro ri feo fío per le Dilapidazioni, per 
la 14. Elif. 1 1 . deve eííere impiegato nel r l -
ñorare le dette Cafe. 

D I L A T A T O R I , o DILATATORES ¿l ia 
na/i, nell' Anatomía , un paio di mufeoli, 
comuni alie A U na/ i , ed al labbro fuperio-
re. Vedi M U S C O L O . 

Spuntano fostili, larghi, e carnoíi , dal
le oíTa delle guancie fotto le orbite degli oc-
chi , e difeendono obiiquamente con un du-
plice ordine di fibre carnofe in ciafcun mu-
fcolo; che parte terminano nel labbro fu-
periore, e parte n ú W J U n a f i . -—Tirano, 
o diílraggono le aU V una dall' altra, e aliar-
gano le aperture efteriori delle narici. 

D I L A T A Z I O N E , «ella Fiíka , e un mo-
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íó delle partí di un corpo , con cui egli fi 
efpande, o s'apre in maggiore fpazio, Ve
di E S P A N S I O N E . 

I piu degli Autori confondono la Dilata" 
zlone con la rarefazione : ma gli aecurati, e 
fpezialmente gli Autori foraftieri , vi met-
íono divario; definendo, la Dilataz'tone ef-
fere i ' cfpanfion di un corpo in mole piu 
grande , per la fuá propria virtíi elaílicai e 
Ja rarefazione , una fimile efpanfione pro-
dotta per mezzo del calore. Vedi R A R E F A 
Z I O N E . 

I moderni hann' ofíervato , che i corpi, 
che dopo d' eííere compreffi, e di nuovo la-
feiati in liberta , fi rimettono perfettamente , 
fi sforzano di dilatarfi con la fieíía forza, con 
cui fono compreffi i e perb, fofiengono una 
forza, ed alzano un pefo cguale a quello, 
con cui fono compreíFi. 

_ In oltre , i corpi, nel dilatarfi per la lor 
virtíi elaftica, fpiegano una forza píü gran
de nel principio del la loro Dilatazione, che 
verfo il fine, come fendo da prima piu com
preffi i e quanto maggiore é la compreffio-
ne, tanto maggiore é la virtu elaftica, e lo ' 
sforzo di dilatarfi. Cosí che quede t r e , la 
virtü comprimente, la compreffione , e la 
forza elaftica, fono fempre eguali. Vedi E -
L A S T I C I T A ' . 

I n oltre i l moto, onde i corpi corapreíTi 
rimettoufi , é ordinariamente accelerato : co
sí , quando l'aria compreíía comincia a re-
íiituirfí, e a dilatarji in uno fpazio maggio
re , elT é tuttavia compreíía \ e confeguente-
mente, un nuovo impeto é impreíío fopra 
d' efía , dalla esgione dilatativa ; e rimanen-
do i l primo , coll' aumento della cagione, V 
effetto, cioé i l moto e la velocita debbono 
parimente aumentar í i : cosí una freccia fca-
gliata da un arco non lafeia la corda, fe non 
dopo che quefta s' é perfettamente rimeíía 
nel fuo flato naturale', né la freccia fi move 
punto piu prefto che la corda: e fe la cor
da , prima d' eííerfi rimeíía perfettamente 
nella fuá retta linea, venga fermata, la frec
cia non anderk o non percorrera tima la fuá. 
plena lunghezza ; i l che é una prova , ch* 
ella acquifla di continuo un nuovo impeto 
dalla corda . E perb che i proj'etti, nel prin
cipio del loro moto, fono poco o niefite r i -
tardati, ma pih toflo accelerati, egli é evi
dente , che i l moto di una corda che fi r i -
roette, é parimenti accelerato . Per verita 

G g § 2. pub 



4 ^ 0 D 1 L 
pub addivenire , che dove ia compreíTione fía 
folamente parziale, i l moto di Dilatazione 
non venga accelerato , ma ritardato. Sicco-
me é evidente neila corapreíííone di una fpu-
cna, del pane molle, della iocca, &c. 
• D I L A T A Z I O N E neila Medicina &c. dino
ta Tapriríi di qualche ori^zio , o le labbra 
di una ferita disgiungerfi , e diventar piü 
capaci , 1' eftenfione di qualche vafe, o fi-
m i l i . 

D I L E M M A » , A I A H M M A , neila Ló
gica, é un argomcnto che con ña di due o 
piu propofizioni, cosí difpofte , che conce-
dafi qual di eíTe fi voglia , fi é coítretto 
ad amraettere la conclufionc. Vedi SÍLLO-
« Í S M O . 

* L a noce e fórmala áal Greco Su , bis, 
due volte; c K i u y . c i , fumptio. 

Un Dilemma é un argomento che confia di 
due lati o partí contrarié , Tuna o l'aitra 
delle quaü coglie e vince l'avverfario. Ed i 
qua egli b anco deito Sillcgtsmo cornuro , ie 
fue coma effendo cosí dilpoík- , che-le vot 
ne fchivate uno, urtate nelT altro . 

Egli é pur chiamato crocodiluí, a cagione 
ehe íiccome i l coccodrillo mena quelli che 
]o feguitano, nel N i l o , e períeguita quelli 
che lo fuggono; cosí , checché ravvedario 
o affcrmi o neghi in queüa fpezie di Sillo-
gismo , fi vo!ge a fuo fvantaggio . Vedi 
C R O C O J M L U S . 

Per un efemplo : U n Füoíofo diífuadeva 
una voha un uomo dal maritaríi , con 
qutíV argomento : O la donna con cui v i 
mariíaíe , faia bella , o Tara bruíía : fe 
bella , vi dará gelofia i fe brutta , di-
ípiacere. 

'Cicerone fí ferve di quefto bel Dilemma , 
per provare, che ogni doleré é da foppor-
taríi con pa2Íenza : omnis dolor aut eji ve-
hsmsns, aut levis : fi levis, facile feretur ; Ji 
vehemens, cene brevas futtíms efl. 

I I roedeíimtj Oratore , con un ahroD/7f?w-
ma ) preva che non fien da mandarfi Amba-
feiatori ad Antoulo: legatos decernitis j fi 
deprscsntur y contemmt: fi u$ imperetis , non 
audiet. 

Ned é qui d i nmmetterfi quel bsl Dilem
ma di TertulíiaDo , m cm purga i Cr iü ian i , 
ed aecuía Trajano , ilquaie avea proibito che 
eglino foíTero ceresti , e non olíante avea 
orduiato che trovati fi puniífero: O fiemen-
tiam neceffitate confiufiam! negat inquirendos . 
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ut innocentes; & mandat puniendot, ut na* 
cernes: parcit, &f£v i t •> dijjhnulat & ani-
madvertit I quid temetipfium cenfiura circumve-' 
nis? fi. damnas , cur non & inquirís? fi non 
inquirís , cur non & abfiolvis ? 

Perché un Dilemma fia legittimo , fi r i -
cercano due cofe : i . Una piena enutnera-
zione delie partí : cosí quel di Ariftippo , 
íopramentovato , con cui diífuade dal matri
monio , é un Dilemma che non ha forza, 
perché manca nell'enumerazione ; e(Tendo-
vi un grado di mezzo, od una forma me
diocre ira i l bello, e i l brutto . 

2. Che i l Dilemma prema e firinga l'av-
veríario folo, e che la perfona che lo fa ? 
non fia foggetta, a poterfigli i l íuo Dilem
ma ritorecre . Quefto era i l cafo di quel 
celebre Dilemma del Sofifta Protagora , cht 
gli Areopagiti, con tutta ia loro fapienza, 
non valfero a feiogiiere. 

Un giovane nomato Evathlo , fi diede a 
Protagora , per imparar la dialettica , coa 
patío che ei gli pagherebbe una foroma 
grande di dinaro alia prima caufa ch' egli 
trattaífe datoché ia vinct í íc . Evathlo, dac-
che fu appicno aramaellrato , negando di 
fiare alia condizione , Protagora gl'intenta 
la fuá azione, argomentando cosí: Voi mí 
dovete sborfare i l dinaro, eomunque vada la 
cauía : imperocché fe io guadagno , dovete 
pagare in conieguenza della lentenza ; e fe 
voi la guadagnate , dovete pagarrai in con-
íormita ai voüro accordo . Anzi , ritorce 
Evathlo, in qualunque modo che la caufa fi 
decida, voi non averete nieníe dame: per-
che, fe io vinco , la íentenza vuole , cha 
niente vi fi paghi; e fe per j o , non vi é nien
íe che dovuto vi fia, per forza del noñro 
patto . 

Alio fleíTo modo , unT antica Sacerdoteíía 
difiuidendo i l fuo figliuolo dai!'aringare al 
popólo , con quefto Dilemma : Nam fi inju* 
fia fiuafierií, dífs' ella , hahebis Deas hatos ' 
fm vero jujia , iratos hahebis homines ; i ! gio* 
vane cosí ritoríe il fuo Dilemma contro la 
madre: hno, difs 'egli , expedit ad populwrt 
verba faceré , nam ftjujia dixero , Dti me ama' 
bunt y Ji injufta , homines , 

D I L U I R E — Diluiré un corno, é render-
lo liquido; ovvero, s'egü era prima liquí* 
do, renderlo tale ancor piu , coll' aggiun2a 
ad eíTo d' un piu tenue e fottile. 

Cotefte cofe cosí aggiuute, fi chiaHiana 
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Dlluemi ; tali fono gU ordinarj fieri di lat-
te , le ptifane, i giulebbi , che nípetío al 
fansue in uno íiato di vifcidita, íono piu 
íenui e pero dicefi che lo aíTottighano, o 
10 áiluifcono . — I¡ fior di fariña debb' eflere 
ben dilnho, per ridurlo in pada . L'Ocra fi 
düuifce o íkmpera co l fo i io , per dipingere 
t ravi , porte, &c. 

D I L U V I O , D I L U V I U M , nella Storia na-
íuraie , un' inondazione d' acqua che co
pre la térra o in tut to, od in parte. Ve
di I N O N D A Z I O N E . 

N p i troviamo diverfi di q u e i Diluv) cel
ia Storia antica, si facra , come profana : 
quello che fuccefle nella Grecia, ai tempo 
di Deucalione , chiamato Diluvium Deuca-
lioneum, é faraofo . Q a e ñ o Diluvio inondo 
íolamente la Teífaglia; la fuá data é fiflata 
nelPanno avanti Crilto 1 5 2 9 , cioé i l terzo 
auno avanti i'ufcita degli Ebrei da!!' Egit to, 
fecondo i l computo di Pe ta vio, Raí.Temp.V.l. 
L . I I . cap. 7. 

11 Diluvio d'Ogige accadde quafi 300 aa-
ni prima, di quello di Deucalione , 1020 an-
ni avanti la prima Oiimpiade, e i / p ó avan
t i Gesü Crii lo . Secondo i l raedefimo Auto-
re , Rat. Temp. P. I . L . 1. cap. 4. P. I L L. I I . 
cap. 5. Q u e í b fe ftrage folamente deU'At-
tica. 

Queíli due Diluv) fono fpeíío mentovati 
appreífo gli Autori Greci antichi , fotto la 
denorainazione di Cataclysmus prior , e po-
jierior . 

Della medefima fpezie furono quelle inon-
dazioni che occorfero ne'Paefi BaíTi, iqua-
11 n t l 1277 reftarono foramerfi , e copcrti 
dai mare , in taita quella parte che oggi-
di é chiamata ü Golfo Dollart nelle Provin-
cie uiiite de' Paefi baffi ; e nel 1421 , in 
tutta quella parte che giace tra i l Brabante 
e i ' Ollanda. 

Ma si piu memorabil Diluvio é quello che 
noi particolarmente, e per erainenza, chia-
miamo ¡¡Diluvio, o fia il Diluvio univerfa-
le, o V inondazione á'acque, di Nóe : come 
un' inondazione genérale mandata da D i o , 
per gafiigare i l mondo corrotto d1 allora , 
con diftruggere ogni cofa vívente (eccettua-
tone folamente Noé , con la fuá famiglia , e 
con tutto quello , che feco i u i fu chiuío 
nell' Arca ) e lévamela dalla faccia della 
ierra. 

Coteílo Diluvio é uno deali avvenimen-
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t i piu confiderabili in tutta la Storia ; ed 
una delle pih grandi epoche nella Cronoio-
gia : la fuá defcrizione ci é data da M o s é , 
Gen. cap. V I . e V I I . I I fuo tempo vien fif-
íato da' migliori Cronologi all' anno dalla 
Creazione 16^6 ^ che corrifponde all' anno 
avanti Grillo 2 2 9 3 . .— Da quello firaboc-
camento d'acque , lo ftato del mondo divideíi 
in Diluviano , e Antediluviano . 

I I Diluvio é ftato, ed é tuttavia un mara-
vigliofo foggetto di ricerca , e di contela 
tra 1 Naturahib , tra i Critici , &c . Ipun t i 
principalmente controverfi , poílono eíTer 
ridotti a tre : Primo, la fuá efiefa, c ioé , 
fe fia ftato genérale , o parziule . Secondo, 
la fuá cagion natura le. E terzo , i fuoi ef-
íc t t i . 

I . Laquantita immenfa d'acqua, richie-
fta per formare un Diluvio univcríale, ha 
dato occaiione a varj Autori di fofpettarlo 
fola mente pardcolare . E'penfano, che un 
Diluvio univerfale , non foííe neceífario , 
attefo i l fine per ilquale fu mandato, cioé 
per cllirpare i pcílimi e viziofi abitatori del
la térra . I I mondo' era ailor nuovo , ed i 
popo!i non gran fatto numerofi ; le facre 
Scritture facendo folamente otto generazio-
ni da Adamo fino a Noé . V era folanto 
una picciola parte della térra che poceffe ef-
fere per anche abitata : i l paefe intorno 
all' Eufrate , che fi fuppone eflere ftato ap-
punto la ice na de'prirai abitatori Antedilu-
viani , bal! a va per contenerli tutci . Ora 
la Providenza , dicono, la quale fempre ope
ra faggiamente, e parcamente, non arebbe 
mai cotanto fproporzionati i mczzi al fine, 
che voluto aveffe inondare Tintero globo, 

• per non fo inmerge re che un picciol ange
lo di eíío. Aggiungono , che nel linguag-
gio della Scrittura, tutta la térra non efprí-
me p¡u , di tutti gli abitatori . E su qnefto 
principio avanza no , che un' inondazione 
delf Eufrate e del T i g r i , con una pioggia 
veemente &c. corrifponderebbe forfe a tu t t i 
i fenomeni del Di luvio . 

Ma il Diluvio fu univerfale . Dichia-
rb Dio a N o é , Gen. V I . verf. 17. ch 'egl í 
era rifoiuto di diílruggere ogni cofa , che 
avea reí piro fotto de' cieli , od avea vita 
fopra ¡aterra, con un foverchiamento d'acque. 
Ta l fu ¡a minaccia : ecco l ' efecuzione . 
Racconta Mosé , che le acque copriron > 
tutta la térra , fenpeüirono tutte le monta» 
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gne, e forpaffarono di Ixm 15 cubitl le pía al
te : ogni cofa vi peri» uoéelli, animali , uo-
tn in i , equanto avea vita , eccetto che Noé , 
e quelli che furon coa iui neii' Arca . 
Gen. V I L 19. Puoííi cí"; rimere un Diluvio 
univerfale piu chiaramet'te l Se i i Diluvio 
foffe flato íblaraente pamale > non íareb-
bevi liara nsceíiita di ípenderé 100 anni 
in fabbricare un' Arca , e chiudervi entro 
tutte le forte d'animali , per poi ritarnare 
a riempire di nuovo i l mondo j fí farebber 
potuti fácilmente e prontamente recate da 
quelle parti del mondo che non eranoílate 
íommerfe ? in quelle che ftate lo erano . 
Per lo mcno, tut t i gli uccelli non farebbo-
no maiperitt , come Mosé dice che furono , 
finché aveffero avuto ali % che l i avelTer 
portati in quelle parti dove non era giun-
to Tallagaraento . Se l ' acque aveífero fol
iante allagate le vicinanze delT Eufrate edel 
T ig r i y non farebbono íiate quindici cubiti al 
di fopra delíe piüalte montagne ; non potean 
giungere a queU'altezza, ma non dovevano fe 
non dilaíarfi e fpargerfi, per le leggi della 
gravita , fopra i l reílo della térra ; quando 
non v i foífero per avventura ñate ritenute 
con un miracolo : ed in queílo cafo Mosé 
fenza dubbio averebbe i l miracolo riferito^ 
íkcome riferi quello delle acque del Mar 
E-oíTo,, o del fiume Giordanor che furon fo-
flenute in maíTa, per dar paífaggio agrifrae-
l i t i . Exod. x iv . 22. eGiof. I I I . 16. Aggiu-
gni , che in quelle regioni affai lontane 
dali' Eufrate e dal T ig r i r come nell' Italia , 
nella Francia j ne¡ paefe de'Svixzeri , nella 
Germania nell' Inghilterra &c. frequente-
mente fi trovano in luoghi , molte decine 
di leghe difeofti dal mare, e fin su lecime 
d'altí m o n í i d e g l i alberi. interi molto ad-
dentro térra fepolti > come puré de' denti % 
t delle offa d'animali , degl' interi pefci 
delle conchiglie marine, delle fpighe di gra
no & c . petrificati: le quali c o f e i miglio-
i i Naturaliííi confentono, non aver potuto 
coPa venire,. fe non per mezzo del Diluvio *. 
Vedi F O S S I L E . 

I I . Dato ii Diluvio- univerfale , fono i 
Filofofi in grande follecitudine, per trovar 
Facqua opportuna a tal cffetto. Mosé la re-
ca da due fondi : Le Fontane del grande abif-
fo fi fono rotte, e le cateratte, ofineflre dé1 cieli 
fi fono apene .. I I Dottor Burnet , nella fuá. 
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Telluns Theoria facra , moftra , che tutte 
l'acque dell 'Océano non erano per imma-
ginazione badanti a coprire la térra , 15 cu
biti al di fopra delle cime delle piu alte mon-
tagne. Secondo i l fuo computo, non meno 
di 8 Oceani v i facea d'uopo , Supponendo 
adunque i l mare feccato fin al fondo , e 
tutte le nuvole dell' atmosfera difciolte in 
pioggiat mancherebbefi tuttavia d^una gran-
diffima parte deir acqua per un Diluvio * 
Per rimovere queíl* imbarazzo , molti de*" 
noílri migiiori Naturaliilt,come StenonerBur
net , Wuodward , Scheuchzcro &c. adotta-
no i l Siílema della forroazione della térra 
di Cartefio. Quefto Filofofo vuole, che i l 
mondo primitivo fia ñato perfettamente ro-
tondo ed eguale, fenza montagne, né val-
l i i e fpiega la fuá formazione co'princip; 
meccanici , fupponendolo da principio nel-
lo ñato d' uno fpeffo e torbido fluido, pie-
no di materie diverfe cterogenee y le quali 
a lenti gradi deponendo , fi formarono in 
differenti firati o letti concentrici , per le 
legg! della gravita: c s i , a iungo andaré > 
iaíciarono una fecca, e folida térra . 

I I Dottor Burnet aggiugne a queíla teoria 
del fuo ; egli fuppone , che la térra primiti
va non fia ftata altro piu che una croíla 
orbicolare r inuolgente la faccia dell' abiífo, 
o del profondo , che di vento feíía e cre-
pacciata , fi fpaccb, fcoppio , e cadde nell1 
acqua , e si i proprj abitatori fommerfe * 
Vedi A B I S S O . 

11 medefimo Teoriíla aggiugne V che per 
una tale catafiroíe , i l globo della térra non 
folamente fcoppio e fi ruppe in mille luoghi, 
ma la violenza dello fcoppio e deU'urto ch" 
ella allora pa t i , feonvolfe e cambio la fuá fi-
tuazionej eos) che la térra ch'era prima di-
rettamente collocata fotto i l Zodiaco,, di* 
vento da allora in appreífo obliqua al me
defimo . Donde provenne la difierenza delle 
í h g i o n i , a cui non fu efpoüa la térra antedi
luviana . Vedi E C L I T T I C A o. 

Ma come tutto quefto fiia, e s' aggiuílc 
col facro tefto di fopra citato, che eípreífa-
mente mentova come mifura dell' altezza 
de IT acqua le montagne;. o con queli'altro 
paífo Gen. V I I I . 22.. dove Dio , proraetten-
do di non recar piii su la térra Diluvj $ 
ma che ogni cofa farebbe rimeffa nell' an-
tico primiero flato, dice, che i l tempo del

la 
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¡a [ementa e áella mcffe , U freído ed il cal
do , la Jlate e V invernó, ti gtorm e la notte 
non ceffcrebbono piu > noi noi vediamo . 

A l t r i Autor i , fupponendo un fondo bañan
te d'acqua nell'abiíTo, o nel mare , fono 
fojamente in pena per trovare un efpedien-
te da trámela fuori: pe re ib , aicuni ricorro-
no ad un trafponimento del centro della ier
ra , che tirandofi dietro l1 acqua fuor dal 
fuo Gánale , inondb e íoverchib le diverfe par
tí della ierra fucceíTivamente. 

II perfpicace ed inventivo M . Whiflon , 
nella fuá Nao va Teoría della Tena , ha un' 
ipotefi iagegnofiflima , affatto nuova . Ei 
moíl ra , da diverfe notabili coincidenze , e 
confronti, che una cometa difeendendo nel 
piano delF eclittica verfo il fuo perielio , 
pafsb giuílo davanti la térra nel primo gior-
no ád Diluvio; le confeguenze di che, fu-
rono primieramente , che quefta cometa , 
quando arrivb fotto della luna , fufeitb una 
prodigioía, vaíta e forte marea , si ne' pic-
cioli mari , ch-e fecondo la fuá ipotefi v'era-
no nella térra antediluviana , imperocché 
non ammette in eíía alean Océano gran
de, come nella térra noñra 5 si ancora nell' 
abiífo , che era fotto la crofta della tér
ra . E quefta marea o quefto fluífo fi le
v o , e crcbbe in tutto ¡1 tempo dell'approf-
fimamento della cometa verlo la té r ra ; e 
íara flato nella fuá maflima altezza quan
do la cometa fu nella minor diftanza da 
efiía. Per la for/a della qual marea, ficco-
me puré per 1' attrazione della cometa, ei 
giudica che P abiíío dovette prendere una 
figura eliiptica , la cui fuperfizie eífendo 
confiderabiimente piís grande, che la primi
tiva sferica ; 1' eílcrior croüa della ierra , 
fovrappoíta sil'abiífo , fi dovette accomo-
dare a queda figura, lo che non potea fa-
re mentre rimanea folida , e congiunta af
íleme . Conchiude per tanto che ella do
vette neceífariamente eftenderfi , e romperu 
alia fine per la forza delle dette maree, e 
deli'attrazione; da che, ufeendo la inchiu-
ía acqua, fu un gran raezzo del Diluvio: 
corrifpondendo cib a quello che dice Mo-
sé deile fontane del grande abiffo rom ed 
apene. 

I n ohre egli raofira, che la ifieífa come
ta , nel fUo difeendere verfo il Solé , pafsb 
si atíacco al cerpo della térra , che la in-
voiie nella fuá atmosfera, e coda, per 
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un 

lempo confiderabile ; ed in confeguenza , 
lafeib una vafla quantita de'fuoi vapor!, si 
efpanfi come condenfati, fulla fuá fuperfizie ; 
una gran parte de1 qual i , rarefatti in appref-
fo dal calore Solare furono tirati su, e rac-
colti nelf atmosfera , e ritornarono di nno
vo in pioggie gagliarde; e quefio egli pone 
che fia, quel che Mosé addita perlefine/lre^ 
o cateratte de cieli apertefi ; e particolarmen-
te per la pioggia di 40 giorni . Imperocché 
quanto alia pioggia fuü'eguente , che con 
quefia fece 1' intero' tempo del piovere 150 
d i , M . Whií lon f attribuifce alia térra ve
nara la feconda volta nell' atmosfera della 
cometa, quando la cometa fu nel fuo ritor
no dal Solé . Finalmente per rimover di 
nuovo, e tor via quefto vallo orbe di acque, 
ei fuppone un gagliardiíllmo vento eífere in
farto , i l quale ne feceb parte , e protrufe 
i l relio nelf abiífo di bel nuovo, per 1¡ fere-
poli , o feffure , per le qual i era 1' acqua 
moiuata e sbucata: una buona quantita fo-
lamente ne rimafe neli'alveo del grande Océa
no , or prima formato , e ne' piü piccioli ma
ri , ne' laghi , &c. 

Debbefi oílcrvare , che per conciliar crédi
to a queíla tcoria , ella fu da prima foltan-
to propoíla ipoteticamente : cioé , l'Autore 
non fece che fupporre una tal cometa, me-
ramenre , perché fpiegava bene , e filofofica* 
mente i fenomeni del Diluvio, fenza punto 
afferire , che in realta vi fia (lata alcana 
cometa cosí vicina alia térra in quel tempo; 
e 1' ipotefi piaeque anche propoíla in queíli 
l imi t i e con quede circodanze . Ma , dopo 
uheriore coníiderazione , egli ha , ficcomc 
avvifa, provato, che una cometa fu attual-
mente vicina alia térra in quel tempo j cioé 
quelía deffa cometa che comparve di nuovo 
nel 1688 . L ' Autore non piu adunque riguar-
da i l fuo parere , come una ipotefi , ma l ' 
ha di nuovo pubblicata in un Trattato parti-
colare , con quedo t i to lo , L a cagionedel D i 
luvio dimo/trata. Vedi C O M E T A . 

I I I . Ma la grande difficolta é ancora in-
tatta. Gl i drati o fuoli regolari e ordinati 
della té r ra , con lefpoglie, o gli avanzi de' 
pefci, come de' loro denti, delle lor oífa, 
conchiglie, o gufcj &c . si marini come fiu-
viatiü , che trovanfi ne'corpi de'fuoli piti 
duri , come fon quelli della pietra cote , 
de'marmi &c. non hanno per anche ricevu-
ta fpiegazione adeguata . Coloro che-s'attefi» 

geno 
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gono al fiflema di Des Caries, come Síeno-
ne, &c. credono che i l trovar parti di ani-
mali terreñri ed acquatici , rami d'alberi, 
foglíe , &c. ne'corpi , o negli flrati delle 
pietre , fia una prova diretta del!a fluidita 
primitiva della térra . Ma allor fono obbli-
gati di ricorrere ad una feconda formazione 
degü ftrati, molto piu tarda che la prima; 
a cagione, che nel tempo della prima non 
v'era né pian ta né anímale. Stenonc adun-
que tiene , che fienfi date quefte feconde 
forraazioni, e che in diverfi terapi inonda-
íioni üraordinarie, terrcmoti, vulcani &c. 
rabbiano cagionate. — MaBurnet , Wood-
ward, Scheuchzero &c. amano piu tofto di 
attribuire quefta feconda genérale formazio
ne al Diluvio ; ícnza perb t fe i 11 de re le par-
ticolari di Stenone . Ma la grande obbiezio-
ne contro quedo íiflema di fluidita, fi é le 
montagne ; imperocché 1'intero globo eííen-
do liquido , donde mai fon provenute tali 
ineguaglianze ? M. Scheuchzero, piu tofto 
che lafeiare un íi flema , che pare cotanto 
fodclisfaccia , da nel pare re di quelli che 
vogliono , che dopo i l Diluvio , D i o , per 
rimettere le acque ne' ¡oro ricettacoü fotter-
ranei, ruppe , e traporro , colla fuá mano 
onnipotente, un gran numero di ftrati, ch' 
erano in prima orizontaü , e l i portb al di 
íopra della fuperfizie della térra ; ond' é , 
che gli ftrati nelle montagne , benché con-
centnci , non fono orizontali. Vedi MON
T A GN A &c. 

I I Dottor-Woodward , prendendo i diverfi 
flratí per depofizioni, o íedimenti delD/7«-
T)/o, e confiderando le circoftanze di cote-
fti pefci , delle conchiglie, e d'altre fpoglie , 
cava diverfe illazioni, che moho iiluftrano 
gli effetti del Diluvio . Come primieramen-
te, che quefti corpi marini , e le altre fpo-
gHe di pefci d'acqua dolce , furono porta-
t i fuori del mare, dal Diluvio univerfale ; 
e dopo i l ritorno deil' acque , furono la-
íciati addietro nella térra . In fecondo lue
go , che raentre T acque che aveano inon-
dato, coprivano i l globo, tutte le materie 
foüde , come le pietre, i metalli , i mine-
raü edi foffi l i , furono totalmente difciolte, 
e la coeíione de'loro corpufeoli diftrutta; e 
che quefti corpufeoli con quei de'corpi raen 
íolidi, come la té r ra , la carne degli anima-
Ji, e i vegetabiü , vennero foftenuti promi-
ívuamente nell' acqua , e fecero una mafia 
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comune . In terzo luogo, che tuttalatmf-
fa cosí íoftenuta, fu alia fine precipitata al 
fondo; e c ib , fecondo le leggi della gravi
ta , le materie piu pefanti avvallandofi ¡e 
prime, ed il refto di mano in mano, ordi-
natamente. E che le materie cosí pofate , 
coftituirono i diverfi ftrati o letti di pietra , 
di térra , di carbone, &c. Tn quarto luogo, 
che quefti ftrati erano originalmente tut t i 
paralieli , eguaii , e re gol a r i , e rendevano 
la fuperfizie della térra perfettamente sferi-
ca ; e che tutta la maífa d' acqua era fovrap-
pufta ad eífi , e coftituiva una sfera fluida 
che cerchiava il globo . In quinto luogo , 
che dopo qualche tempo, per laforza d'un 
agente che era pofto dentro la térra , quefti 
fu olí o ftrati fi ruppero per tutte le parti 
del globo, e fu variara la loro fituazione ; 
eífendo elevati in alcuni fiti, e deprefti al-
trove; donde provennero i monti , le val-
l i , i fotterranei, &c. col canale del mare, 
l ' i fo le , &c. In una parola , Tintero globo 
terráqueo fu meffo , per quefta dislocazio-
ne , e fpezzatura degü ftrati , ncllo ñato 
e condizione in cui ora lo veggiamo . In 
fefto luogo, che dopo lofcrofcio, e fpezza-
mento de'fuoli, o ftrati , e la deprefti ene 
di alcune parti , e la elevazione di altre , 
che fucceífe verfo i l fine del Diluvio , la 
maífa d' acqua ricadde di be! nuevo nelle 
parti dcpreííe e piu baile deüa térra , ne' 
Isghi , ed altre cavita , e nel canale dell1 
Océano ; e per le feiTure , per le quali V 
Océano comunica colT abiífo , che el riempi, 
fin che venne a far equilibrio coll 'Océano. 
I j l .Na t . della Tena P. L e I I . Vedi Fossi-

L E , S T R A T I , &.C. 
Ma di tutti i fiftemi fin or deferitti , o 

m en tova ti , niuno pare meglio commenfu-
rato a feiorre e fpiegare i fenomeni di co-
íefte fpoglie pietrificate , che quello di M. 
de laPryme, II mondo antediluviano , fe
condo queft'Autore , aveva un mare efter-
no , egualmente che una té r ra , con monta
gne , fiumi , &.c. ed il Diluvio fi fece col 
rom perú delle caverne fotterrance , e delle 
lor colonne, per mezzo d'orrendi terrcmo
t i , o facendo che per la maggior parte , 
fe non in í u t t o , foífero aftbrbite e inghiot^ 
tite , e coperte dai mar i , che abbiamo ia 

Finalmente ouefta térra noílra forfe 
dal fondo del mare antediluviano ; ed in fuá 
vece , appunto altrettante Ifole furono ¡n-

ghiot-
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d i i o í t i t e , ed altre in lor vece fofpinte, e 
Sitíate su. Vedi T E R R A , ed I S O L A . 

Da queílo íiíleraa, che moho fi accorda 
con laScrittura, legrandi difficolta che im-
picciano gH altri fiftemi, pajono fciolíe fá
cilmente. Non é piü maraviglia, che nic-
c h i , conchiglie, e pefci cruüacei , e le of-
fa de pefci, e d'animali quadrupedi , con 
f ru t t i , & c . fi trovino in letti o flrati , e 
nelle cave di pietra, nelle montagne e nel-
le v a l l i , e proprlo nelle vifcere delia térra : 
imperocché iv i pafcevano , o s'alimentavano 
nel mare antediluviano j cofli furono ele
va ti , infiem coi colli e colle montagne , 
nel tempo del Diluvio ; cola caddero , furo
no afforbiti, e fepolti , in grandi aperture, 
in buche , e ferepoli , che neceífariamente 
dovettero formarfi nell' éílrufione della térra . 
Phil. Tranf. Num. zóó. 

D I M E N S I O N E , é reñenfione d'un cor-
po, confiderato come mifurabile. Vedi E-
S T E N S I O N E 5 e M l S U R A . 

Pero, ficcome concepiamo un corpo efte-
fo , e mifurabile si neila lunghezza, come 
nelia larghezxa, e nella profondita; conce
piamo aitresi una trina dimenjlone, cioé in 
Jungo , in largo, e in pro fon do . •— La pri
ma- chiamafi una Linea , la feconda una Su-
perfizie, la terza un Solido. Vedi L I N E A , 
S U P E R F I Z I E , e S O L I D O . 

D Í M E N S I O N E , fi ufa particolarmente in r i -
guardo alie potenze delle radici, o de'valori 
delle quanrita ignote deil'equazioni, che fo
no chiamate le Dimenfioni di cotefle radici. 
Vedi R A D I C E . 

Cosí in una equazione femplice, la quan-
tita ignota é folamente d' una Dimenjione, 
come * ~ « -f- ¿ : 2 . In una equazione qua-
dratica ell' é di due Dimenfioni , come 
x7-zzi az-\~ b7- . I n una cubica áxtre, come 

-f-«3 — ¿3 5 &c . Vedi E Q U A Z I O N E , Po- ' 
TENZA , & C . 

D I M I N U I T A Celonna , ncll 'Architet-
tura . Vedi C O L O N N A , e D I M I N U Z I O -
N E . 

D í M I N U I T O Intervallo , nella Mufica, 
é un intervallo difettivo , o un intervallo 
che decade della fuá giuíía quantita un fe-
mituono minore . Vedi I N T E R V A L L O , e S E -
M I T U O N O . 

D I M I N U T I V O , nella Grammatica, una 
voce formata da qualche altra , per addol-
cirne, o fcemarnc k forza, e V cffeUo ; o 

Tmo JIJ, 
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íua fpezie. 

La voce Inglefe bullock, torello^ é ua d i 
minutivo di bull , toro i cellitle , di cell ; 
globule^ álglobej hillock (collinetta) di bilí , 
colle. 

Gi ' Italiani abbondano in Diminutivi ; 
ogni Autore efíendo in liberta di farne quan-
t i vuole. I FranctTi fono un po' piu riferva-
ti fopra di c ib ; benché i loro vecchi Auío-
r i fi prendeífero quafi 1' iíleífa licenza che 
g!' I ta l ian i ; come fi pub vedere in Belleau , 
&c. 

Nell 'Inglefe n' abbiam pochi ; non che, 
ficcome hanno detto alcuni del Francefe , ií 
ncílro linguaggio fia duro, e incapace delle 
piu molli e tenere efpreffioni , ma perché 
noi pon i amo tutta la noftra tenerezza ne' 
noüri fentimenti; o piuttoílo , i l noíTro lin-
guaggio é tenero , come lo farebbe una 
perfona di fe re ta , la quale parlaííe fempre con 
ragionevoiezza e buon fe ufo, eziandio par
lando della fuá paffione. 

Nel Latino, nell'Italiano , nell'Inglefe , 
e in moiní iune altre Lingue i Diminutivi 
fon forfnati dai p r imi t iv i , coii'aggiunta di 
poche lettere , o filia be : nel Francefe la co
fa va fpeffo altrimenti , tíTendo ú Diminuti
vo tal volta piíi breve del primit ivo, e qualche 
volta della ítcíía lunghezza . 

Alcuni Grammatici chiamano almeno una 
congiunzione diminutiva ^ perché ferve a mi
norare , o diminuiré la forza di quel che é an-
dato innanzi. Vedi C O N G I U N Z I O N E . 

D I M I N U Z I O N E , in Rettorica, é 1'ac-
crefecre , ed efagerare quello che voi avete 
da di ré , con una efpreilione che pare che lo 
indebolifea , o lo diminuifea. 

Come, tfempigrazia , quando uno dice 
_con un certo íuono : quefta donna non é brut-
ta , inteñdendo , ch1 ella é moiro bella. 

Alcuni Autori prtndono \& Diminuzione i n 
un fenío piü rigorofo , cioé per dir meno 
di quel che uno realmente intende; come, 
V o i non fíete per verita da lodare ; dove 
fecretamente s* intende un maggior r im-
provero. 

D I M I N U Z I O N E , in Mufica, é quando v i 
ha un numero di parole , che hanno da fare 
de ' tuoni , e diverfi movimenti prefli nello 
fpazio d'una cadenza ; diverfe crome , o fe-
microrae, corrifpondenti ad una feraimini-
ma, o ad una m í n i m a . 

H h h D i -
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D I M I N U Z I O N E , nell 'Araldica, c un ter

mine ufato dagli Scrittori Latini per quel-
lo che piu comunemente chiamiamo Dtffe-
renze; ed i francefi Bnfnrcs. Vedi D I F F E -
R E N Z A . . . . N 

D I M I N Ü Z I O N E , in Architettura , e una 
contrazione o riftrignimento della parte fu-
perioie d' una colonra , per cui i l fuo diáme
tro faíTi minore di queilo della parte baffa. 
Vedi Tav. Are hit. fig. 39. Vedi anco l 'A r t i -
C0¡O C O L O N N A . 

Per arnvare a quefti due punti importanti 
nell' Architettura , forza , ed apparenza di 
forza , tut t i gli Architetti hanno fatte le lo
ro colonne mi non di fopra, che abbaflo; e 
quefto chiamafi la loro Diminüzione. Alcu-
m le hanno fatte parimenti un poco piü 
groíTe verfo i l mezzo che nel fondo, eque-
íto chiamafi i l lor rigonfio . Gl i architetti 
Got t ic i , non oíTervano per verita né Dimi
nüzione , né rigonfio : le lor colonne fono 
perfettamente cilindriche ; per la qual ra-
gione fono propriamente chiamate pilteri , 
per contradiílinzione da colonne. Vedi PI
LI ERE . 

La Diminüzione generalmente comincia da 
un terzo dell'altezza della colonna . Alcu-
ni la fan principiare da l lába le , e continúa-
no ad andar su in pirámide fino al capitello 5 
nía cib non ha molto buon effetto. V i t r u -
vio voleva che la Diminüzione delie Colon
ne diíítriífe fecondo l'altezza loro , e non 
fecondo i l loro Diámetro. Cosí una colon
na alta 15 piedi, ei la diminuiíce una fe-
íla parte del fuo diámetro , ed un'altra di 
50 piedi , folamente un' ottava parte 5 ma 
non troviamo quefta regola olfervata nell' 
antico. M.Perrault offerva che la differen-
za degli ordini non mette differenza di di
minüzione \ eífendovi delie diminuzioni pic-
ciole, e grandi nelle varié opere del mede-
íimo ordine : eccettoché pert) nel Tofcano, 
che da Vitruvio fi diminuiíce d'una quarta 
parte i benché Vignola fol d'una quinta, e 
la Colonna Trajana , d'una nona parte. Le 
Dimmuzioni fono alTai diverfamente aggiu-
ihte e proporzionate ne' varj Edifizj antichi, 
cgualmcnte che appreflo varj Auton mo-
derni. 

DIMISSORIE Lettere , nella Legge Ca
nónica , fono una lettera data da un Vefco-
vo ad un Candidato degli ordini Sacri, che 
ha titolo nella fuá Diocefi ; indirizzata a 
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qualch1 alíro Vcfcovo , e che da licenza 
dv cífere i l latore ordmato da í u i . Vedi Oa-
D I N A Z I O N E . 

(guando una perfona produce Lettere o 
patenti d' ordinazione , o tonfura conferite-
gli da attri che dal fuo proprio diocefano, 
deve nel medefimo tempo produr le Lettere 
dimiOorie date dal luo proprio Vefcovo , fot lo 
pena di nuliita. 

Le Lettere dimiflorie non poflbno eífere 
date dal Capitoio Sede vacante ; fendo que-
Üo riputato un atto di giurisdizione volon-
taria , che dcbbe rifervarfi al íucecflore . 

D I M O E R I T / E * , un nome dato agli 
Apollinarifti , che da principio tenevano, 
che il Verbo avdfe folamente aífunto un cor-
po umano , knza prendere un'anima ragio-
nevole come la noftra : ma elfendo alia fine 
convinti con teüi formali della Scrittura , af-
fermarono ch 'egü aveífe aífunta un'amma, 
ma fenza intendimento ; íupplendo i l verbo 
al di fe tto di tale facolta. 

* Da quejia maniera di feparare VintelJet-
to dv¿¿'anima, e1 jurono denominati Di-
raoeritae, q.d. divi/ori, feparatori • da 
fría , e {jLcipaoú, divido . Vedi APOLLI-
N A R I S T I . 

D I M O S T R A B I L E , termine adopraío 
nelle Scuole , per íignificare una cofa che 
pub eífere chiaramente ed evidentemente 
provata. 

Egü é dimoflrabile , ~clie i l lato d' un 
quaurato é ¡ncciinmenfurabile con la diago-
nale. íi problema del moto, o della quie
te della térra , non é dimojirabíle , a ca-
gione, che le medefime apparenze rifultano 
o da!i' una , o dalf altra fuppofizione . Vedi 
S I S T E M A . 

D l i M O S T R A T I V O , nella Retorica, uno 
dei generi , o una delie fpezie d' eloquen^ 
za; e quella che ha luogo nel compor pa-
negirici , invettive , &c. Vedi PANEGÍ
R I C O . 

La Retorica é divifa in tre fpezie; delibe
rativa , dimojirativa , egiudiziale. Vedi R E 
T O R I C A , e G E N E R E . 

D I M O S T R A T I V O , in Grammatica, s'ap-
plica ai pronomi che fervono a moltrare, 
additare, o indicare una cofa; come 
qui, Quel ¿o , & G . Vedi PRONOME . 

D I M O S T R A Z I O N E , neiia Lógica , ¿ 
un fnlogismo in forma, che contiene una 
prova chiaia e invincibiie della venta d'una 

pro-
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propofizione. V e d i P R O V A , V E R I T A 1 , P R O -

P O S I Z I O N E , & C . 
LaDimofirazione é un argomento convin

cente , le cui due prime propofizioni fono 
cer techiare ed evidenti; donde di necef-
fíta nafce una conclufione infallibile. Ve
di S I L L O G I S M O . 

La Dhmftrazione confía per ordinario di 
tre parti : Spiegazione , Preparazione , e 
Conclufione. 

La Spiegazione é porre le cofe, che fup-
pongonfí date, oconceífe; dalle quali fi dee 
formare la dimoflrazione. 

La Preparazione é qualche cofa da faríl 
previamente, fecondo la natura della Di
moflrazione che fi ha in mira . Vedi P R E 
P A R A Z I O N E . 

La Conclufione é una propofizione che 
conchiude la cofa da dimoflrarfi , che pie-
namente perfuade, e convince la mente . 
Vedi C O N C L U S I O N E . 

II método di dimofirare le cofe nella Ma
temática , é 1' ifteíTo che quello di trarre 
conclufioni da' prineipj nella Lógica . In 
fatti , le Dimo¡irazioní de' Matemaíici non 
fonoaltro, che ferie di entimemi : ogni co
fa é conchiufa per forza di íiilogismo, fo-
lamente omettendo le premeíTe, che o da 
per sé occorrono e fi recano in mezzo, o 
per vía di citazioni fi rammemorano . Per
ché s' abbia una Dimoflrazione perfetta , le 
premeíTe de' Sillogismi devono elfere prova
te con nuovi fillogismi , finché alia fine íi 
giunga ad un Sillogismo, in cui le premef-
fe o fono definizioni , o propofizioni iden-
tiche. Vedi D E F I N I Z I O N E . 

Si potrebbe in vero dimoflrare, che non fi 
dk alcuna Dimoflrazione genuina, cioé tale 
che plenamente convinca , fe i penfieri non 
fieno in eíía diretti e difpofti fecondo le 
regol« del íiilogismo. Ognun sa , cheCla-
vio, ha rifolta \* Dimojlrazione ázWz. prima 
propofizione d 'Eucüde in íiilogismo : Her-
lino, e Dafipodio , dimoflrarono gl' interi fei 
primi l ibn d'Euciide, ed Henifchio, tutta 

ritme tica , nella forma íiilogiílica. 
Tuttavolta fi fuol penfare , epenfano an

che i Materaatici, che le Dimojlrazioni ma-
tcmatiche conducanfi in una maniera mol
ió lontana dalle leggi del Sillogismo i si che 
é lunghi , che accordino, derivar tutta la 
loro forza e convincimento da ePe leggi . 
Ma noi abbiam dalla noftra su tale quiftone , 
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uomini del primo ordine . I I Signor Leibnitz, 
per efempio, dichiara , eífere foda e valida 
quella Dimoflrazione , che é nella forma pre-
feritta dalla Lógica. E i l Dottor Walliscon-
fefla che quello che fi propone da provaríi 
nelle Matematiche, é dedotto per via d'uno 
o piu fillogismi. II grande Huigenio oííer-
va puré , che accadono fpeífo de' paralo-
gismi nelle Matematiche, perché mancafi 
d' oífervare la forma fillogifiica . Vedi S I L 
L O G I S M O . 

I Problemi confiano di tre parti : Pro
pofizione ^ Rifoluzione 1 e Dimoflrazione. 

Nella Propofizione é indicata ia cofa da 
farfi. Vedi PROPOSIZIONE . — Nella Rifo-
luzione) i diverfi paíTi fono ordinatamen te 
deferitti , coi quai la cofa proporta é efeguiía . 
Vedi R I S O L U Z I O N E . —Finalmente, nelia 
Dimoflrazione fi fa vedere, che le cofe in-
giunte dalla rifoluzione eííendo fatte , quel
lo che fi cercava nella propofizione é effet-
tuato. Ogni volta adunque che é da dimo-
jlrarfi un Problema, egli fi converte in teo
rema ; la rifoluzione effendo l'ipotcfi , e la 
propofizione la tefi : imperocché i l genéra
le íenore di tut t i i problemi da dimoflrarfi 
é quefio , che la cofa preferitta nella rifo
luzione , eííendo compiuta , quello che fi 
rice^cava e fatto. Vedi P R O B L E M A . 

GU Scolaftici mettono due fpezie di D/wo-
flrazione : Tuna friov , o propter quod\ in 
cui un effetto é provato per la caufa prof-
fima : come quando fi prova , chela luna é 
eclilTata, ptrché la térra é allor tra i l Solé 
e la luna. —• La feconda o<3 , qu'ta ; in cui 
la caufa é provata da un effetto rimoto ; 
come quando fi prova, che il fuoco é cal
do perché abbrucia , o che le piante non 
refpirano perché non fono animal i . 

D Í M O S T R A Z I O N E Affamativa , é quelíi 
che procedendo da propofizioni afferm ttive 
ed evidenti , attenentifi Tuna ali 'altra, fi-
nifee neila cofa ch' era da dimoílrarfi. 

DÍMOSTR A Z I O N E Apagogica é quella che 
non prova la cofa direttam nte ; ma mo-
ílra 1' impofiibilit^, e TaíTurJita che provie
ne dal negarla . — E l i ' é percit) tiiinmata an
co rfí¿«¿7/o ^J/OT/7Í)//Í¿Í/Í? , ad abfifnlum da 
«TTO, da , ed kya , portare . Vedi R I D U -
ZÍONE . 

D I M O S T R A Z I O N E Geométrica, é quella 9 
che formafi di raziocinj, o argomeüti prefi da-
gli elemeníi d'Euelide. Vedi GEOMÉTRICO . 
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D I M O S T R A Z I O N E Meccanica, e quella , i 

cai argomenti o raziocinj fon to l t i dalle 
rególe della Meccanica . Vedi M E C C A -
K I C A . 

D I M O S T R A Z I O N E a p Y l o r l , é quella, per 
cui un effetto é provato da una cagione , 
o immediata e proíTima, o rimota i ovve-
ro una concluñone provata da qualche co
fa previa, o che fia ella cagione, o puré un 
antecedente. 

D I M O S T R A Z I O N E a pofteriori ^ é quella , 
con cui od una caufa é provata da un efFet-
ío ; o una concluOone é provata da qual-
cofa pofteriore, fia ella t í fe t to , oppur íolo 
una confeguema . 

D I N A S T I A , Dynafiia * , un termine 
relia Storia , che íigmfica una razza , o 
fucceffione di Re della mcdefima linea, o fa-
snig'ia , Vedi R A Z Z A . 

* L a parola e formata dal Greco frava-vj® , 
effere potente •> effere R e . 

Trovafi menzione frequente nell' antica 
Storia di Dinajíie de' Pcríiani , degli A i f i r j , 
de'Medi , &c. Manethone ha laíciata una 
fíona cronológica d' Egitto y diviía in 30» 
Dlnaflie. 

D I O * , un effere imraateriale » intelH-
gente, e libero; di bonta, fapienza, e po
tenza ptrfttta -y i i quale ha fatto 1' Univer-
fo , e continua a foíiener'o , egualraente che 
a governaslo e dirigerlo con la fuá provi-
denza. Vedi P R O V Í D E N Z A . 

* I Rabhini, e gtt Ebrai¡}¡ , pan icol ár
mente San Girolamo , e gí1 ínterpreti 5 
montana diesi diverft nomi di Dio nella 
Scrittura : che fono Sk> El ; Q|tnf%N 3 
Elohim ; M ^ K , Elohi , 0 mi fmgolare 
H^K, Eloah ; m X 3 S , Tíebaoth ; p t y * 
Ei ion ; H M H , Ehieh-; • jn .V , Ádouai i 

Í tV , Jah ; 1W, Shaddai ; n i n » , Jeho-
vah y ma I male divídete >nl7K ^ in,!K,3'Sí 
e doverebb' ejjcre un ñame /o/o iil'HX 
r\1N3S , Eloke tfehaoth y cioe Dio degU 
Eíerc i í i . 1— D i quefli nomi ve ns fono tre, 
che efpriman o í ejjenza ¿i Dio , e fono 
nomi proprj y eioe'wnK y Ehieh ; W y 
Jah j e HirV 5 Jchovah j gli altri fono 
Jola ni ente mmi d'a t tribu t i . San Girola
mo dcí una particolars dichiarazione ¿ki 
dieci nomi , nella fuá Lettcra a Mar celia : 
g Buxtorfio ii giovane ha una D'tfferta' 
xione fopra /' ifiejfo argomento, intitola-
ía% DiííertaíiQ dg nominibus D e i . I I F , 
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Souciet Gefuita ha tre diverfl rabona* 
menti fopra i tre nomi y E l , Shaddai, g 
Jchovah , fiampati a Parigi, 1 7 1 ^ , 
Gli Ebrei chiamano il nome di Dio 
n v m K yDIK , ed i Greci, a loro efem-
pio , <TcTpaypcMfJicicrov , cioe che che confla 
di quattro lettere , lo chefi offerva addive-
nire in moltijfime al tre lingue.- eos) neW 
idioma Ebreo , Dio h chiamato nin>, Je-
hovah *, in Greco Sso? y in Latino Deus; 
in Ifpagnuolo Dios^, nell' Italiano Idio ; 
nel Fr anee fe Dieu ; nel Gallico antica 
D u x , nel? antico Germánico Diet ; nel
la lingua Schiazwna , Buch ; nell' Ara-
bica Alia ; nella Bolacea Bung ; nella 
lingua della Fannonia é Iftu •, nell1 Egi-
SiiM T c n u ; nella Ferfiana Sire ; nel lin* 
guaggio de Magi, Orli . Ma una difiin-
zione qui dee jar ¡i tra il nome Dio , ed 
il nome di Dio ; effendo P ultimo e non ti 
primo , quello che confia di quattro lette
re nelf Ebreo. II nome o la parola Dio 
nelf Ebreo e nb'K, Eioah, che confia fot 
di tre lettere ; o nel piarais ü 'n lH , 
Elohim > che confia di cmque . I l nome 
di Dio e nirp y Jehovah , che e il vera 
<itTpotyp<*.fJíi¿oiw¿ , o nome di quattro leí.' 
tere , tra gli Ebrei ed i Greci . Ma quefla 
non e ti nome che corrifponde al Greco 
(¡í<@r y o al Latino Deus, a-W Inglefe God 
&c. In realth ni una di quefie lingue ha 
alcun nome proprio di Dio , come niH* > 
Jehovah /' ^ nell1 Ebreo • 

Per quefta iramateriaiita , per queíla in-
telligen?.a, e liberta, Dio é diüinto da Fa-
to\ da natura y da deflino y da necejfitdt , da 
tafo y da anima mundi, e da altri eíferi fii-
úz)y aromsífi dagli Stoici , da' Paatheiñi , 
da 'Spinoíi i t i , e da al tre fatte d 'Ateifl i . Ve
di F A T O , N A T U R A , D E S T I N O , F O R T U N A , 
A N I M A M U N D I , A T E Í S T A , SPINO-SISMO. 

La cognizione di Dio y la fuá natura , i 
fu o i a t í r i bu t i , i l fue verbo, o la fuá paro
la , le fue opere, con le relaziont tra luí e 
le fue creature , fanno i l foggetto delT ampia 
ícienza chiaraata theologia. Vedi TEOLOGÍA, 
R E L I G I O N E , &c . 

Nella Scrittura, Dio é defin-ito , lo fono 
quegli che fono ; aípha ed omega; il psin-
cipio ed i l fine di tutíe le cofe . 

Dai Filo lo fi egli é definito-, un eífere d'ÍIÍ" 
finita perfezione; od in cui non vi é difctto 
o mancanza di alcuna. cofa, che usoi cooce" 
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plamo poter innaizare, accrefcere, od efal-
tare la fuá natura. Vedi P E R F E Z I O N E . 

Tra gli uomini , egh viene principalmen
te confiderato come la prima cagione , i l 
primo eííere, che ha eíiílito dal principio, 
ha creato i l Mondo , o che fuffifte neceí-
fariamente , o da fe üeííb . Vedi C A U 
SA , &c . 

11 Ovai ie r líacco Neuton confidera e de
finí fce Dio y non come ü fa comunemente, 
dalla fuá perfezione , dalia fuá natura, dalla 
fuá efiftenza , o fimili ; raa dal fuo domi
nio . „ La parola Dio , fecondo l u i , é un 
„ termine relativo , ed ha uuit,rifpetto a fog-
„ gctíi o fervi : c vero ch'ella dinota un 
„ eííere eterno , infinito, e aííolutamente 
„ perfeíto ; ma un Eííere, comunque eter-
„ no , infioito , e aífolutamente perfetto , 
„ fenza dominio non éD/oSignore . 

„ La parola Dio , oííerva i l medefimo 
„ - A u r o r e , fpeíío íignifica Signare y ma ogni 
„ Signore non é D i o . i i l dominio di un 
„ Eííere , o Signore fpirituale, coftituifee 
„ Dio i il vero dominio, un vero Dio ; do-
„ minio fupremo, Dio fupremo; dominio 
5, finto , Dio falfo . 

Da queño vero Dominio fegue , che 
„ i l vero Dio é vívente , intelligente , e 
), potente ; e dalle altre fue perfezioni , 
), fegue, che tgl i é fupremo , o fovrana-
j , mente perfetto : eg'i é eterno , ed infi-
j , nito , onnipotentc, e onnifeiente ; cioé , 
j , egli dura da eícrnita a eternita , ed é 
3) prefente dall' infinito ali1 infinito . Egli 
3 , governa tutíe le cofe ch' tfiftono , e eo-
j , nofee tatte le cofe che fi fanno, o che pof-
3 i fono faríi : egli non é eternita , o infinita : 
55 non é duranone , o fpazio , ma dura , 
33 ed é prefente ; dura fe ra p re , ed é pre-
33 feote per tutto ; e con efiíkr fempre e 
33 per tutto , coñituifee la durazion delle 
si cofe e lo fpazio, í eternita, e i ' infini-
31 ta . Vedi E T E R N I T A ' , D U R A Z I O N E , 
33 S P A Z I O , &c . 

3, Poiché ogni particelia di fpazio h fem-
33 pre , ed ogni momento indivifíbile di 
35 duraxione é per tu t í o , i ! Crea tere ed i l 
35 Signore di tutte le cofe non pub mai 
.33 eííere nunquam , o nufquam. Vedi U B I -
55 QUITA ' , &c . 

« EgU é onniprefente , non fol virtuaí-
3, mente , ma auco foílanzialmente : im-
33 perocché potenza fenza íolianza non pub 
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33 fuíTiflere . Vedi POTENZA e S O S T A N Z A * 

33 T u t í e le cofe fono contenute e fi mo-
35 vono in lui , ma fenza aícuna fcambie-
„ volé paffione í ei non patifee niente da.* 
3, movimenti de' corpi ; né eglino foffro-
33 no alcuna refiílenza dalla fuá onnipre-
35 fenza. 

„ Egü é certo che Dio efilie neceííaria-
3, mente; e per la medefima neceffitk e-
33 gli é fempre, e da per tut to . —Quin1 
„ di ahresl ei debbe eííere perfettamente 

aséf imi le ; tutto occhio, tutto orecchia, 
,5 tutto cervello , tutto braccio , tutto i l 
„ poter di apprendere, d'intendere , e di 

operare ; ma di una maniera non corpo-
„ rea, di una maniera non fimiíe ali' urna-

na , di una maniera totalmente a noi 
3 , ignota . Vedi ANTROPOMORFÍTI . 

Egli é priva di ogni corpo, e di ogni 
„ corpórea forma ; e percib non pub eííe-
33 re veduto, udito, né tocco , né debbe 
,5 eííere adorato fotto la rapprefentazione 
5, di alcuna cofa corpórea. 

35 Noi abbiamo idee degü attributi di 
„ D i o , ma non conofeiamo né men la fo-
„ flanza di alcuna cofa: vediamo folamen-
33 te le figure , e i colori de' corpi ; udia-
„ mo íoiamente i fuoni , tocchiamo fola-
„ mente í cüeriore fuperfízie, odoriarao fo-
„ lamente gli odori, eguftiamo i fapori; e 
„ non conofeiamo , né poffiara conofeere , 
„ per alcun fenfo , o verun atto rifleíío le 
„ loro interne foftanze, emolto raeno pof-
„ íiamo noi avere alcuna nozione della fo-
„ flanza di D i o . Vedi C O R P O , SOSTAN-
5, ZA , & C . 

„ Noi lo conofeiamo dalle fue proprieta , 
„ e da' íuoi attributi dalla fapientiííima, 
„ e íingolariííima ftruttura ddle cofe , e 
„ dalle cagioni finali; raa lo adonamo , e 
„ gli prefliamo culto folaraente per cagiotx 
„ del fuo dominio; imperocché D i o , met-
,5 tendo da parte i l dominio, la providen-

za , e le cauíc finali , non é altro che 
„ íato , e natura . „ Ñevot. Philof. Na t . 
Princip. Math, in calce. Vedi F A T O , NA
T U R A , &c. 

Un irígegnofo Teólogo ha ridotti quefii 
penfieri del Gran Filofofo in forma , e l i 
ha maíurat i in un piü. chiaro e precifo íi-
fíema in un di feo río su queft' argomento : 
>, I I gran principio, o la propofuione ch* 
j , ei pone, ü é , che Dio non fi definifee 
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„ benc, per un effere aííoiutamente perfet-
„ í o , ma per un effere fpirituale, munito 
,5 di dominio afToluto. — N o n ch'egli ne-
s, ghi , Tente per fe fleflfo efíft-ente effere 
„ infinitamente perfetto ; ma folamente egli 
„ vuole che per ia parola Dio s' intende ii 

fuo dominio, e non la fuá perfeVione. 
L'ente per sé efiílente , offerva egl i , che 

pub effere conflderato o ajjolutamente , o 
relativamente: affolutamente , come egli é 
nella fuá propria natura, e come egli é 
confiderato da un Metafifico relativamen
te , in quanto egli íí riferifee alie fue crea-
ture , e come egli é confiderato dal reli-
gionifta, fuo adoratore . Ora , trattando del-
la definizione di Dio , noi intendiamo una 
definizione nomína le , non gia reale i non 
quelto che la natura di queíf effere per sé 
efiílente , che Dio chiaraiamo , fi é ; ma 
quello che per la parola Dio intendiamo: 
Che, in quefto fifteraa , é quell'effere per 
sé efiílente , confiderato non affolutamen
te , ma relativamente ; non come egli é 
afirattamente nella fuá propria natura, ma 
come egli fi riferifee alPoniverfo , di cui 
egli é fovrano Signore . Vedi U N I V E R S O » 
, aggiugne , che i nomi dati a queft5 
Effere nella maggior parte delle lingue, d i -
notano non la fuá idea ailratta , metafiii-
ca ed affoluta : ma la fuá idea religiofa , po-
polare, e relativa . 

E di vero, ogni cuítore o adoratore di 
Dio concederá ch'ei cote e adora quell'ef
fere per sé efiffente per niunTalera ragio-
ne , fe non perché egli é Dio ^ cioé, per
ché egli é Signore e Sovrano : imperocché 
non fi farebbe fotto obbl'.gazioae di adorare 
un effere, quantunque affolutamente perfet-
to , i l quale non aveffe dominio fopra di 
no i . U n effere perfetto fenza dominio , fa
rebbe folamente un oggetto di tontemplazio-
ne e dr ammirazione ; no i di cul to: impe
rocché i l culto é fo'amente un tributo d* 
omaggto, un riconofcimcnto di foggezione ; 
i l quale, ove non ct fia dominio , non púa 
effere dovuto , e perb é fempre dovuto a 
mifura deí grado di dominio. 

La parola Dio figmfica dunque Signore ; 
e non un effere affolutamente perfecto : co
sí quando i > dico, il mió Dio , 11 Dio dell* 
Univerfo , appar churo , che la nozione di 
Dio é relativa, non affoluta, c ioé , inchiu-
de dominio, non affoluta perfezione j e fe 

D I O 
ío aveffi da efprimere lo fieffo con altre pa
role , potrei íorfe altrimenti farlo che cosí , 
i l mió Signore , i l Signore dell'Univerfo ? 
nongiammai, i l mió effere perfetto, T effe
re perfetto delT Univerfo. 

E1 fembra infatti impoffibile , provare P 
efiñenza di Dio , nel fenfo affiffo a tal no-
me, a p r io r i , o in altra guifa che dal fuo 
dominio. Le propofizioni feguenti, é vero, 
fono innegabilmente dimofirabili a pr ior i . 
I o . Che vi é un effere per sé efiftente , 
cioé neceffariamente efifiente; perché l ' U -
niverfo non pub produrre fe fteffo. 2O. Che 
un effere neceffariamente efiffente debb'ef
fere Eterno, e Onnipotente , cioé coefle-
fo con una durazione infinita , con lo fpa-
zio infinito j perché qualunque cofa cheefi-
íle per affoluta neceífita di natura, non hs 
relazione a differenza di tempo, di luogo, 
& c . e per confeguenza debb' effere fempre 
e da per tutto . 30. Queft' Ente debb' effere 
perfettamente fimile, femplice, e non com-
poilo, fenza la menoma varietk o differen
za immaginabile , o poffibile , perché la ne-
ceííita affoluta é da per tutto e fempre la 
ftefla. Dalla quale propofizíone fegue altre-
s i , come un corollario, che queft' effere é 
immutabile. Appar dunque, a priori , che 
v i ha un effere per sé efiftente, che non é 
materia ; e che queft'effere é eterno, om-
nipreíente, fimile, e immutabile, per una 
neeeffana €onneffione tra l'efirtenza pe r sé , 
e quelti attributi r ma é impoffibile moftrare 
alcuna neceffaria conneffione tra l'efiftenza 
per fe , e 1' intcndimento ; e fe é cosí, é impoffi
bile dtmoftrare che 1'effere per sé efiftente fía 
intelhgente , a p r io r i , o d' altra guifa che 
con argoraentare dall'effetto alia caufa , cioé 
dalla confiderazione delía ftruttura del l 'Uni-
verfo, dalle leggi della natura, e dalle cau-
fe finali. Maxwell. Difc.intorno a D r o . 

Cicerone nel fuo Ttattato iV^í«r^ 
rum mette queft'argomento ridicolo contra 
T efiftenza di Dio nella bocea di Cotta : 

Come concepirem noi cofa alcuna di Dio, 
„ quando né men poííiamo attribuirgíi per 
.» awentura alcuna virtü? Diremo no i , ch' 
„ egli ha la prudenza? N o : imperocché la 
, , prudenza coníiílendo nello fcegliere tra i l 
„ bene e i l male, che uopo ha Dio di una 
, , tale fcelta, fe per la fu» propria natura 
„ egli é d'ogni male incapace ? Diremo9 
„ ch'egli ha intendimento eragione? Nos 
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perocché 1'intendimento e la ragione fer-

„ veno folamentc a diícopnrci ic cok igno-
per mcizo d'ahre coíe note; ma a 

" ¿ / o non pü'o efíere ignota coía aicuna. 
" men poffiamo attnbuirc a Dio la giu-
55 ftizia, tffendo queíta una coía, che lola-

' mente fi rífenfee alia umana lucieta; né 
55 ia temperanr.a , poiché cgli non ha da ire-
„ natc alcun piacere ^ non i l coraggio , pe-

roe che non é fuicettibue di alean tíolorc, 
„ o Lnca , ned é clpoito ad alcun ptnco-
9, lo . Come pub dunque effere una cola 
„ Dio , che non ha né virtíi , né interi-
„ dímentq i „ Vedi ATTROÜTO , DII/INI-
T A * , 

D i o , épar iment i voce ufa ta , faveliando 
delie faiíe De i t ade 'Gen t í l i ; multe dellequa-
l i fu roño mere crcature, alie quah ven ñe
ro tributan onon e cuito divino. Vedi IDO
L O , D E A , 

Égli é oíiervabile, che i Greci e i Lati-
B Í , non intendevano per lo no me D/o un 
effere perfettiffimo , di cui foífero ai t r ibuú 
«ffeniiali V eternita , l ' infinita , 1' o mu p re-
fe nía , &c. AppreíTo loro, queita parola fo
jamente inchiúdeva una natura ecceUente e 
fuperiore ; e percib tghno danno T appclla-
xione di Dei a tutti gli eííeri di un ordine 
o di una cíaffe piu alta , e piü perfetta che 
gli uommi. 

C o s í , gli üeffi uomini , fecondo si loro 
fifiema , potevano diventar D i i , dopo la mor-
te ; in quanto che le anime loro potevano 
giungere a un grado d' eccellenza fuperiore 
a quello di che erano capad m vi ta . Vedi 
A P O T E O S I e D E I F I C A Z I O N E . 

Oíferva i l P. Bofsü , che i primi Teologi, 
fu ron o i Poeti: le due funzioni, benché in 
oggi feparate , originalmente íl combinaro-
no , o piuttofto fu roño una medefima cofa. 
Vedi POESÍA . 

Ora la grande varieta degii atrributi di 
D/o, cioé i l numero di rclazioni, di capa-
citadi, e di cireoítanze neile quali avean oc-
cafion ed uopo di conílderarlo, miíero que-
üi poeti &.C. in neceitita di tare una par-
tixione, e di íeparare gli attnbuti divini in 
diverfe ptrfone; a cagion che la debolezra 
deiib ípinto umano non polea concepire tan
ta poterna e azioue nella femplicita d' una 
fola natura divina . 

Cosí 1'onmpotenza di Dio verme ad eflfe-
re rapprdcntata fotío la perfona e l'appel-
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lazione di Giove; ia íapienza di D ¿ o , fot-
to quella di Minerva; la giuíiizia d > D i o , 
fotto quella di Giunone. Vecn E P I C O , F A -
V O L A , & C . 

1 ptimi I d o l i , o falfi Dei , che fi dice ef
fere fíati adorati, íuruno le Síelle , i lSole , 
la Luna &«.. a cagion della luce, del calo
re , e degii a i tn beni che ne deriviamo. Ve
di I D O L A T R Í A , ASTRONOMÍA , S T E L L A , 
S O L E , & C . 

In appreífo fi deifico la térra , perché fom-
mimítrava írutti neceífarj alia fuííuitnza de
gii uommi e dtgli animali: poi i'acqua ed i l 
íuoco diventarono oggetti di culto divino , 
per la loro utiiitaall'umana v i ta . Vedi Fuo-
c o , ed A C Q U A . 

Quando le cofe ebbero prefo quello cor-
f o , fi moltiplicarono i D i i per gradi , fin 
allUnfinito; eappeoa v 'é cofa nel mondo, 
che la d« bulezza , od il capriccio di uno o di 
un altro divoto, elevata non abbia a rango 
ú eccelío; íenza neppur eccettuarne le co
fe muti l i , ed^anche le diÜruttive e dan-
no fe . 

Per autorizzare i lor d e l i t t i , e giuftificare 
i loro vizj ed ecceífi, gü uomini coftituiro-
no Di i viziüfi e l ioer t in i , Di i ingiuíh , ra-
paci e tirannici , Dii a van e iadri, Di i ub-
bnachi, Di i sfacciati, D i i crudeh e íaogui-
nofi, 

I principali degii antichi Di i , chiarnati 
da' Román i D n majorum gentium , e che C i 
cerone appelia Dei celejii, Varrone Dti fcel-
t i , Ovidio nobiles Déos , alíri coiijentes Deas, 
furono Giove , Giunone, Vclfa , Minerva , 
Cerere, Diana, Venere, Marte , Merca
r l o , Nettuno , Vulcano , Apoüo , 

Giove é confuerato come il Dio del cielo ; 
Nettuno come Dio del marc ; Marte , come 
i l Dio della guerra ; Apollo , del!'cloquen-
za , della poefia , e della Medicina; Mercu
rio , de' Iadri ; Bacco, del vino ; Cupido , 
deiP amore , &c. 

Una feconda fatta di D i i , chiarnati Semi-
clci , D i i minorum gentium , indigetes, o D i i 
adottati, furono uomini deifican , o porta-
t i íolennemcnte alio flato di Dii . — Siccome 
i Dei maggiori avevano i l pcíTcífo del cielo 
per loro proprio dintto ; quefte deita fecon-
darie T aveand per ior diritto di donazione, 
t líen do trafportati nel cielo per aver vivuto 
come Dei fopra ia ierra. Vedi I N D I G E T E S , 
E R O E , ed A P O T E O S I . 

I D d 
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I Dei genti lefchi poífono tut t l ridurfi a l ie 

claffi feguenti: 
I o . Spiriti creati, angelí f o demoni, La

r e s , Lémures ,Typhon€s , Deicuftodi, Dei 
inferni, &c. Vedi D E M O N E , G E N I O , L A 
R E S , &c . 

2o . I corpi celefti, come il So lé , la Luna , 
e gli altri Pianeti, leStelle fiffe, le coftella-
z ion i , &c. Vedi SOLÉ, LUNA , S T E L L A , 
C O S T E L L A Z I O N E , & C . 

4o. Le meteore i cosí i Perfiani adorava-
n o i l v e n t o ; i i tuono ed i l folgore era no 
onorati fotto ií nome di Geryone. Ediver-
fe naztoni dell'India e deirÁmerica íi han 
fatti degli Dei delle üefle meteore . Vedi 
FULMINE . Caftore , Polluce, Elena , ed Iride 
fono altresl ftati da meteore porta ti ad eflsr 
D i i ; ed i l fimile é ftato praticato in riguar-
áo al ie Comete; fíane teftimonio quella che 
apparve quando fu ucciío Cefare . Socrate 
deifico le nuvole , fe crtdiamo ad A r i -
flofanc ; ed ai Criftiani pr imit ivi , aiTicu-
ra Tertulliano, che fu rimproverata la íkíla 
cofa. 

5o. EreíTero alia divinita anco de'mine-
r a l i , o de' fcíiili; tale era i l Dio Baetylus; 
i popoli della Finlandia adoravano pietre, 
gli Sciti i l ferro ; e molte Nazioni i 'oro e 
i 'argento. 

6O. Le piante fono ftaíe fatte Dei ; CO
SÍ i porri , e le cipolle furono deita-
di neil' Egitto : Gl i Slavi , i Lhhuani , 
i Celti , i Vandali , ed i popoli del Perú 
adoravano alberi , e forefte: I GaHi anti-
chi ,. i Br i toni , i D r u i d i , aveano una par-
ticolar divozione alia quercia ; e non al-
t ro , che i l fermento, il grano , la femen-
za, & c . adoravafi dagli antichi fotto i no-
m i di Cerere, di Proferpina . Vedi S A T I -
R i , D R U I D I &c . 

7o. Si prefero delle Deita dalle aeque : I 
Siri e gli Egizj adoravano de' pefci, gli O-
X y r i n c h i t i , i Lau>politani , i Sienniti , e 
gli abitatori d 'Elifantis, avean ciafeuno un 
pe ice per loro Dio; ed i Tr i ton i , le Ne-
reidi , le Sircne , & c . che altro erano fe 
non pefci ? Diverfe Nazioni hanno adora-
t i de'Serpenti, particolarmente gli Egizj , 
iPruffiani, i Li thuani , i Samogiti &c. Ve
di T R I T O N I , N E R E I D I , Si R E N E & C . 

8o. Gl' infetti , come le mofehe , e 
le formiche aveano i loro Sacerdoti , e 
eultori , quefte fra i TeflTali , e quelle in 
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Acarnania , dove loro fi offenvano de9 
t o r i . 

9o. Infra gli uccelli hanno avuto onori 
divini la cicogna, i l corvo , lo fparviere , l ' 
ib i s , l 'aquila, i l griffo e la pavoncella ; P 
ultimo nel MeíTico ; e gli altri in Egitto , 
c a Te be. 

i0-. Le beflie quadrupedi hanno avuto de
gli altari, come i l toro , i l cañe , i l g i t -
to , i l lupo, i l babbuino o íciramiotto , i l 
leone, ed i l coccodrillo in Egitto ed altro-
ve ; i l porco nell' Kola di Creía ; i forci 
in Troade e a Tenedo ; la donnola a Te-
be ; ed i l porcofpino per tutta la fcuo-
la di Zoroaí l re . 

I I 0 . Cofa molto ordinaria era metiere 
gli uomini tra i l numero delie Deita ; c 
da Belo, o Bal , fino agí' Imperatori Ro* 
maní avanti Coftantino, gli eíempj di qne-
fia fpezie fono innumcrabUi . Bene fpeíío 
non íi afpcttava né men la lor mortc per 
1' apoteofi . Nabuccodonoforre procurb che 
la fuá flatua foífe adorara mentre ancor 
vivea: e Virgi l io moflra che Auguüo eb-
be aitari , e Tacrifizj , Eclog. i . ver. 6. j . 
Siccome altronde raccogliamo ch' egli tbbe 
de' Sacerdoti chiamati Augufiales, e de' tem-
pli a Lione, e aNarbona , e in diverfi al
t r i luoghi; e deefi concederé , ch' egli fu i l 
primo de' Romani , in conílderazion di cui 
fu portata a que fio fegno 1' Idolatria . Gli 
Etiopi confideravano come Dei , tutti i lo
ro Re. I I Vellaeda de'Germani ; i l Giano 
degü Ungheri; e Thaut , Woden , ed Af-
fa delle Nazioni Settentrionali furono íca
za alcun contralto uomini . 

12°. Né folamente gli uomini , ma ogni 
cofa che all ' uomo fi rapporta , é fiata pu
ré deificata, come la fatica , la quiete , i l 
fonno , la gioventu, la virilica , la morte , le 
v i r tud i , i v i z j , l1 occafione , i l tempo , i l 
luogo; i numeri, appreífo i Pitagorei ; Ja 
potenza generativa , fotto i l nome di Prla
po : 1'infanzia fola ebbe una folla di deir * 
ta d i ; come Vagetanus , Levana , Ilumina, 
Edufa , Potina, Cuba , Cumina , Carna , 
OíTilago, Statulinus, Fabulinus, &c. 

La Sanita, M febbre, i l timore, 1'amo-
re , i ldolore , 1'indegnazione, la vergogna , 
la sfaccjataggine, 1' opinione, la fama , la 
prudenza, la feienza , l 'arte, la fedelta, la 
felicita, la calunnia, la liberta, la mone-
ta , la guerra , la pace , la vittoria , i l 

trion-
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trlonfo 5cc. furono puré adórate per D d . 
Finalmente la Natura, I ' Un i verlo , o ^ 
wflM?, fu riputato un gran Dio . Vedi N A 
T U R A , e U N I V E R S O . 

Hefiodo ha un poema fotto i l titolo di 
Qioyovi* •> cio¿ la generazione de' D e i ; dove 
egh efplica la loro genealogía e difcenden-
2a; efpone chi fu i l primo cd i l principale i 
chi fia iromediate difcefo da quello , e la 
prole di ciafcheduno: Íl tutto infierne facen-
do un fiftema della Teología de'Pagani. Ve
di T E O L O G Í A . 

Oítre quefta Teología popolare, ogni Fi-
iofofo avea il fuo (IQeraa feparato; coraeve-
der fi pub dal Timeo di Platone , e da Ci
cerone de Natura Deorum. 

S. Giuftino Mart i re , Tertulliano nei-fuo 
Apologético, e nel fuo libro Contra Gentes; 
A m o b l ó , Minuzio Felice, Lattanzio , Eu-
febio , Prtepar. e Demonfi. Evang. S. Agofti-
no de Civit. Dei , e Teodoreto adverfus 
Gentes , moftrano la van i ta de' D i i Pa-
Sani• . . . 

E1 affai difficile feoprire i veri fentimenti 
de 'Genti l i , in riguardo ai loro Dei > e'fo
no oítre modo intrigati e confufi, ed anche 
bene fpeflb contradittorj. Eglino ammette-
vano tanti DÜ fuperiori ed inferiori , i quali 
erano a parte del!' impero , che tutto era 
pleno di Di?/. Varrone ne conía ben trenta 
mi la , adorati in un picciol giro di térra , 
ed eziandio andava ogni giorno crefeendo i l 
lor numero. La Arada al Cielo era si facile 
peglr uomini grandí dique ' tempi, che Gm-
venale introduce Atlante a lamentar í i , di ef-
fere in procinto di plegare fotto i l pefo di 
tanto numero di nuovi Dei , che giornalmen-
te erano collocati nei Cie lo ; tuttavolta cgli 
pare che i l P. Mourgues abbia provato , che 
tutti i Filofofí delT antichita, han riconofeiu-
to che non vi era fe non unD/ofolo. Plan 
Theol. desSeB. fav, de la Grece. Vedi P E R 
S O N I F I C A R E , É P I C O , &c . 

Atto di D i o . Vedi D I N A B I L I T A ' . 
Pace di D i o . Vedi P A C E . 
Figliuolo di D i o . Vedi F I G L I U O I O . 
Tregua di D i o . Vedi T R E G U A . 
Culto di D i o . Vedi C U L T O . 
DIOCESI * , i l circuito, o Teílefa del-

la giurisdizione di un Vefcovo . Vedi V E -
scovo . 

L a parola e formata dal Greco Aioim* 
<ns, Governo , AmraimÜrazione , da 
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tioiKw, che i Gloffarj antichi vohano ad-
miniftro , moderor , ordino ; d i q u & 
«Tioi'wtns <ñí i roKias , / ' amminijlrazione , 
o ti governo di una Citta. 

D I Ó C E S I , é t e rmine pur ufato negli an
tichi Autori , &c. per la Provincia di un 
Metropolitano. Vedi P R O V I N C I A , e M E 

T R O P O L I T A N O . 
Diocefis) Aioixfjm; , fu originalmente un 

governo civile , od una preíettura compo-
fta di diverfe Provincie. 

La prima divifione deli'Impero inDioce/i 
c ordinariamente aferitta a Coftantino , i l 
quale diüribul lo ñato infero Romano in 
quattro partí ; cioé nella Diocefi d' Italia , 
nella Diocefi d ' I l l i r i a , in quella dell'Orien
te , ed in quella d 'Africa. E lungo tempo 
eziandio avanti Coftantino, Strabone, i l qua
le fcriíTe fotto Tiberio , oíferva , nel L i b . 
X I I I . che iRomani avean divifa TAfia i n 
Diocefi, e íi lamenta della confuíione, che 
una tal divifione cagionava nella Geografía, 
non eífendo piü l'Afia divifa per popoli, ma 
per Diocefi , ciafeuna delle quali aveva un 
Tribúnale , o una corte , dove s' amminidra-
va la Giultizia . Cortantino adunque fu fo-
lamente Fin^itutore di quelle grandi Dio
cefi, che comprendevano diverfe Metrópol i , 
e governi ; le prime Diocefi comprendendo 
folaraente una giurisdizione , o un diftret-
to , ovver i l paefe, che dovea ricorrere ad 
un giudice , come appar da quefto paíío di 
Strabone, ed avanti Strabone, da Cicerone 
fteffo , Lib. I I I . epift. ad Fam. epift. 9. e 
Lib. X I I I . 42 . 67. 

C o s í , da principio una Provincia inchiu-
deva diverfe Diocefi; edinappreflb una Dio
cefi- venne a comprendere diverfe Provincie. 
Ne ' tempi pofteriori i ' Imperio Romano íi 
divife in X I I I . Diocefi y o prefetture , benché 
includendo Roma , e le regioni fuburbica-
rie , ve ne furono X I V . Quefte X I V . 
cefi comprendevano 120 Provincie : ciafeuna 
Provincia aveva un Proconfole , che rifiede-
va nella Capí tale o Metrópoli ; e ciafeuna 
Diocefi deli'Impero aveva unConfole, che 
nfiedeva nella Citta principale. 

Su quefta coftituzione civile, fu pofeia re-
golata 1' Ecclefíaftica : cadauna Diocefi ebbe 
un Vicario Ecclefiaííico , o Primate , che 
giudicava con fentenza finale di tutt i gli af-
fari della Chieía dentro i l fuo Terr i tor io . 
Vedi E C C L E S I A S T Í C O * 
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A l prefentc vi é qualche maggiore alíera-

7,10ne : imperocché Dioccft non fígnifica in 
Cggi un cumulo di divcrfe Provincíe i rca é 
Jimitata ad una fola Provincia fotto un Me
tropolitano , od eziandio alia mera e íola 
giurisdizione di un Vefcovo. 

Gui.Bri to aíreima che Diocefi c propria-
menre i l terr i íor ío, e l'eflefa di una Chie-
fa BatteOmale , o Parrocchialc ; donde di-
verfi Autori fi fervono deila parola Diocefi 
per íigniíkare una femplice Parrocchia . Ve
di PARROCCHIA. 

D I O C L E Z I A N A Epoca. Vedi EPOCA . 
D I O N Y S Í A * , o Dionyfiaca , fefte fo-

lenni tenute dagli aníichi in onore di 
Bacco. 

* La parda e formata dal Greco hiovv-
c © ' , Bacco ; e quefla da A<o>, geniti
vo di Z Í U ; , Júpi te r , e Nyfa , cittadel? 
Egitto fulle frontiere deW Arabia , dove 
dtcefi che Bacco fia flato dalle Ninfe eclu-
cato. 

"LtY eñe Dionifie fono le Aeffe, che le al-
tramente áei t t Orgia ^ e da'Romani ^ c c ^ ' 
nalia, e Libcralia . Vedi BACCANALI , OR
GÍA , e LÍBER ALIA . 

V i furono diverfe fefte fotto la denomi- . 
nazionc di Dionyfia , nía principalmente due ; 
cioé , i« Le antiche, hpx^^pot s probabil-
mente le ÜeíTe che [¿iyaXcc, o le grandi ^ ta-
lor anche chiamate D/o»>'/?^ per ecceilenza , 
fenza altra aggiunta, come le piü celebridi 
tutte le fefte di Bacco in A teñe , dove ce-
lebravanfi , nel mefe Elaphebolion . 2. Le 
nuove, Ne '̂-repa, probabilmente le íleííe che 
liiy.pot, o le picciole) tenute in autunno, co
me una preparazione alie piü grandi. Alcu-
ni vogliono che quefte foffero leÜeífe, che 
ie &.IOVUQ-M htwcux, D tony fia lemea, cosí chia-
mate da xfco?, torchio, o flrettoio per vino, 
€ le metteno nel mefe Lennon . 

D I O N Y S I A N O Periodo . Vedi l'srticolo 
P E R I O D O . 

D I O P T R A • negli Scrittori d' Artrono-
mia , frequentemente fi ufa per i l foro, o 
per i ' índice traforato nella p ínnula , o tra-
guardo di un'alhidada . Vedi TRAGUARDI . 

D I O F T R A , appreifo i Cerufici , dinota 
un inürumento , con cui dilatano la matri-
ce, o Taño , e vi fpeculano od oífervano 
le piaghe \ chiamato ancora .S/7fcW«^ ma-
tr ic i í , Dilatatorium. Vedi S P E C U L U M . 

D I O P T R I C A * , la doctrina della vifio-

DIP 
ne rifratta , chiamata anco Anaclaflica . Ve
di V ISIONE . 

* l a parola ¿ originalmente Greca , for-
mata da «T/CÍ, per, e OTT̂ /ZCM, vedo. 

La Dioptrica é propriamente i l terzo ra
mo delP Optica; i l fuo ufizio eíTendo, con-
íiderare, e fpiegare gli eífetti della luce r i 
fratta , nel paífar per diífcrenti mezzi, come 
per 1' aria , per 1' acqua , per i l vetro &c. e 
ípezialmente per ien t i . Vedi OPTICA. 

Le leggi della Dioptrica , vedi le efpofle 
fotto gli articoli REFRAZIONE , LENTE, &C. 
e la loro applicazione , nella coftruzion de' 
Telefcopj, de'Microfcopj, e d 'al t r i inflru
men ti di o¡> trie i , fotto gli articoli TELESCO
PIO , MICROSCOPIO, &c. 

DIPHRYGES * , ODIPHRYX, nella Far-
macia antica, la feoria, i l fedimento, ola 
calce del rame fufo, raccolta nella fornace, 
quando i l metallo é feorfo fuor i . Vedi Seo-
KIA . 

* La parola e formata d-d Greco S'is, due 
vo l í e , e (ppvycHv , arroíiire. 

Diofcoride diftingue tre fpezie di diphxy-
gcS) una faíta di una fpezie di creta, o di 
bolo feccato al Solé ; quel'a fatta di mar-
chefita, o di pyrites abbruciato ; e quella 
delle feci di rame. Vedi R AME. E l laémo-
deratamente acre, ed aftringente, evienri-
putata buona per 1' ulcere che cicatrizzano 
con difficolta. 

D I P H T H G N G O . Vedi DITTONGO . 
D I P I N G E R E . Vedi PITTURA . 
DIPLOE , neli' Ana tomía , una foflanza 

fpongiofa, mcdul!are4 che fepara le due ta-
vole del cranio , e infierne con cííe coüi-
tuifee i l cranio. Vedi CRANIO. 

La foílanza átWzDiploe eífendo fpongio
fa , fácilmente imbeve i l fangue, e fi trova 
feparata in un numero infinito di piccole 
celle di diverfe grandezze , che ricevono 
piccoli rarai d1 arterie , e danno paífaggio al-, 
le piccole vene che procedono e s'avanza-
no ne' fe ni della dura mater. 

D I P L O M A , un i í lrumentodato da aícu-
ni Collegj, e focieta, nel prendere un Gra
do, o nel paífare ali' efame ; come per pro-
va di qualifícazione, e abilita a qualunque 
prosnozione, a t i t o l i , o preminenze. 

D 1 P T E R 0 N * , nell' Architettura anti
ca , un íempio circondato da una doppia 
fchiera di eolonne , che formano come por-
t i c i , chiamati ak* o ifole. Vedi TEMPIO ; 
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* L a parola e Greca % da , dae volte Í 

D I P T I C I . Vedi DIPTYCHA. .. 
D I P T O T I , neüa grammatica, una fpe-

2je di norai irregolavi che hanno fojamente 
due cafi ; /orx, forte,. 

D I P T Y C H A * , neirant ichi tk, un regí-, 
flro pubblico , in cui erano fcritti i nomi de5 
Confoli , e di altri Magifirati , appreíío i 
Gent i l i ; e de' Vefcovi , e de' tratelii tanto 
difonti , quanto ancor v iv i , , appreffo i C r i -
fíiani» 

* L a parola Diptycha e formata dal Gre
co , (TiitTVXpv, o (Tí^Tup^ef, e quejta da' 
S'tTTTv̂  , mme mafcolmo derivato da 
WTTUOJCÚ % piego, o' avvoigo . Dal fuo 
futuro Trvc.v , e formato itruB,, una pie-
ga , a cui aggmngendo- Su y due voke , 
abblam nei genitivo RiitTVxpí, donde i l 
nominativo neutro Siitnr'jyov , q. d. un l i 
bro piegato in due fogli : benche ve ns 
foffero alcuni intre , ed altri m quattro o 
o cinque fogli, Un ingegnoío Autore f i r 
immnoinato , che quejio mme fia flato pri
ma dato a tai libri r per dijiinguerli da 
quelli ch' erano rotolati, detti Volumina^ 
Vedi V O L U M E , e L I B R O . 

Giuftiniano r offeíb del Papa Vigi i io > 
perché non volea fottoferivere alia condanna 
dei tre Capitoli y diede ordine r che il di luí 
nome toíTe erafo, o fcancellato á&i Dipttci . 
Du Pin L ' Imperadore comando , che i l no
me del nuovo Patriarca foffe regiftrato n e i 
Diptici Sacrt *. 

Egli é certo , che v i furono de' Diptici 
profani neli' Impero Greco , egualmente che 
de'facri nella Greca Chiefa. I primt erano 
la matricula r od «il regiQro, in cui íi feri-
vevano i nomi de1 Magiftrati : nei qual fen-
fo Diptycha é un termine della Cancellería. 
Greca o, 

D I P T Y C H A Sacr¿r. La voce é plurale ; D i -
ptycha eífendo un catalogo doppio, in uno 
de'quai Gataloghi erano fcritti i nomi de' 
vivi ; e neir altro quelii de' morti r che íi 
aveano da commemorare nell' ufizio, o L i 
turgia. Troviam qualche cofa, che non é 
gran fatto diíTomigliante da r Diptici Sacri 
de' Greci, nei Canone della Me fía, fecon-
do» Tufo Lat ino; dove s'ingiunge al popólo 
di pregare una volta per l i v i v i , ed una per 
it m o r t i ; diyerfi Santl vengono invocati in 
Ckerfi temgi % &c«. Geaíiano Herveto fpie-
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ga la parola Diptycha , per vedi o drappí 
dell'altare : Meuríio per libslli ecclefiaflici r 
l ibri di Chiefa ; ma niuno di quefti Auto-
r i , benché in altri conti , di capacita gran
de, e molto verfati nella Greca antichita,, 
ha data la fignificazione genuina di que-
üa voce, 

I Diptici non erano né vefti o paramentí 
da altare, né libri di Chiefa, ma una fpezie 
di tavole, o tavolette , fimiü nella figura 
alie due tavole di pietra date a Mosé i fur 
una di quefie tavole erano fcritti i nomi 
de' m o r t i , e su l'altra quelii d e ' v i v i , per l i 
quali íi dovevano offerire preghiere , che dal 
Diácono íi recitavano quando era celebrata 
la Mcífa .. 

In quefti Diptici erano regiíírati i nomi 
de' Vefcovi , che avean governato diritta-
mente le loro greggie; e non nc venivano 
mai fcancellati ,, fe non erano convinti di 
erefia o di quaich'altro grave delitto. Ne i 
Diptici erano parimente inferid i nomi d i 
quelii che avean fatto qualche fegnaíato fer-
vigio alia Chiefa , o che foííero v i v i , o pur 
morti , e íi faceva menzione di eííi nella 
celebrazione della Li turg ia . 

I I Gefmta Rcsweido afferraa , che pochí 
,altri nomi erano regiítrati ne'facri Dipticit 
fuor che quelii de'Vefcovi e de'Patnarchi i 
e dubita grandemente ,. fe i facri Delta , 
mentovati dal pretefo S. D i o n i g i E c c l . Hie* 
rarch.. c.2. in cui erana regiflrati i nomi dei 
nuovi battezzati, coi padrini, e colle loro 
matrine , fia no ña ti la fteífa cofa che i Dipti' 
c i . Egli accorda nul ladimenoche i nomt 
degl'Imperaron , e d'altre períone grandi f 
illuíin per la loro fede, e per l i loro mer i t i , 
O benefizj, folevaníi regií írare. 

Meuríio , nei fuo Gloffarium Gríeco Bar-
barum, penfa che abbiano feritto i l termi
ne Diptycha i perché vi erano due l i b r i , i a 
uno de'quaü; erano fcritti i viví , e nell 'al-
íro i morti .. Ma i l P. Rosweido moftra , 
ch'ei s' mganoa: Imperocché non ve n' era 
in fatti fe non uno, su cui da una parte era-
no regiflrati i vivi , e dall' altra i defontí • 
E fe i v iv i ed i m o r t i , erano di per sé fcrit
t i in differente libro , ciafeuno di cül l ibri 
farebbe chiamato Diptycha , e non ambe-
due infierne. 

Cafaubono nelle fue Oflervazioni fopra 
Ateneo,. L i b . V I . c. 14. fuppone che í C r i -
íliani abbiano prefa i l cofiurae di fe ri veré 
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nomi in un l ibro , e di recitarli nella Mef-
fa y dai Gentili , che regiftravano i nomi 
delleperfone, alie quali volean fare qualche 
onoredi í t in to , nei veril de' Salii j ficcome 
fu fatto a Germánico ed a Vero , figliuoli 
rieU'Imperador M . A u r e l i o , e lungo tempo 
ínnanz i , durante Teta della Repubblica, a 
Maraurco Veturio, ed a Lucia Volumnia, 
ficcome raccontano Tácito , Lib . I I . Spar-
tian. Ovidio , Feí lo , Plutarcc) , &c. Ma i l 
F. Rosweido non approva qüefta nozione di 
Cafaubono. I I pretefo S. D ion ig i , Autore 
moho antico, dice i l contrario , ed afleri-
fce che la prima introduzione di quefto co-
i íume éftata fondata fulla Scrittura , 2. Tina. 
3 I . 1 9 . Pfal. C X V I . 15. Rosweido aggiun-
ge EcdefiaÜic.XLIV. 1. e vuole che quefti 
fieno ík t i i paffi che T antica Chiefahaavu-
t i in mira , piuttofto che i Verfi Salii . 

I Diptic'í profani mandavanfi bene fpeffo 
come regali ai Principi, &c. nelia qual oc-
cafione erano dilicatamente indorati , ed ab-
be l l i t i , ficcome appare da Simmaco , Lib . I I . 
Ep. 8 1 . Quei preíentati erano per lo piü di 
avorio . La prima legge, de Expenf, Ludof. 
C . Theod. proibifce a tut t i i Magiftrati , 
fotto de 'Coníb l i , i l far prefenti di Diptici 
ií avorio nelle cerimonie pubbliche . 

I I P. Rosweido íiconfefTa incerto, ed all' 
ofcuro, circa 1'origine di quefto coftume di 
far prefenti á\ Diptici. Lud. Carrione , Lib. 
I I . Eméndate c. 6. fuppone che fia nato di 
qua, cicé dal farfi tai prefenti in prima al
ie perfone ch' erano ftate nomínate Quefta' 
ri y alie quaii avevano ad effere di ufo . Mol -
l i s' imraagiaano che i Diptici fieno ñati 
originalmente una fpezie di tavolette ado-
prate dagli amanti . In fatti Papia l i defini-
íce , tabella in quibus amores fcribsbantur , 

D I R E C T O R Penis , nell 'Anatomia , ua 
mu feo i o del pene chiamato piü comunemen-
*9 Ereftor . Vedi Tav. Anat. (Splanch.) 
ü g . 15. l i t , ee. Vedi puré I' articolo E R E -
C T O R o. 

_ D I R E T T A M E N T E , nella Geometría , 
á ie iarao, due linee üare Direttamente Tuna 
contra 1' altra , quando fono parti della me-
áefima linea retta ¿ Nelle Meccaniche , fi 
^iee che un corpo eolpifcey o urta Diretta--
mente un alíro corpo , fe colpifee in una l i 
nea retta peípendieolare al punto di 'con-
tat to. 

Uoa sísra % in partiedarc y ur^ Dlnm-
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ménte con tro di un'altra, quando la linca di 
direzione paffa per ambedue i loro centri . 
Vedi P E R C U S S I O N E . 

DI R E T I O , nelF Optica. — La vifione 
diretta é quella che compiefi per raggi di' 
retti, per contradiftinzione dalla vifione che 
fi fa per raggi refratti, o rifleffi . Vedi Vx-
S I O N E . 

^ La Vifione diretta, é i l foggetto del!'Op
tica , che ne preferive le leggi e le rególe. 
Vedi O P T I C A . 

D I R E T T I , fono quelli che paflfano 
in linee rette dal luminare all' occhio, fen-
za elícre fvolti o diílratti dalla loro direzio« 
ne rettilineare da alcun corpo intermedio, 
fia opaco, o pellucido. Vedi R A G G I O . 

D I R E T T O , in Aritmética . La regola del 
tre diretta, é quella che fi oppone all'inver-
ía . Vedi R E G O L A di Proporzione. 

D I R E T T O in Añronomia . N o i confide-
riamo i Pianeti in tre ftati , cioé diretto , 
flazionario, e retrogrado. Vedi Pi ANEXA. 

Diconfi eííere diretti., quando appaiono 
moverfi ínnanzi , fecondo la fucceffione de' 
fegni; e retrogradi, quando vanno per con
trario verfo. Vedi R E T R O G R A D A Z I O N E > e 
S T A Z I O N E . 

D I R E T T O , in materia di Genealogie, s' 
íntende della linea principale, o della linea 
degü afcendenti, e difeendentí ; in contra-
diíVinzione da una linea collaterale . Vedi 
L I N E A . 

Cosí la Cafa di Bcrbone fi dice difeendere 
in linea, diretta da San L u i g i . — G!i Eredi 
in linea diretta precedono quelli nelle linee 
collaterali. Vedi C O L L A T E R A L E . 

Un aííai buonoSíorico fi ferve della fra-
fe . Parí a ta , o Diceña diretta , quand'egli 
introduce uno a parlare, od aringare di per 
s é : ebe fe 1'Iftorico parla, e folamente r i -
ferifee i punti principali di cib ch' é flato 
detto dali' Oratore , ella chiamafi allora una 
Parlata indirstta, od ehliqua . 

{Eretti ~1 
Orientali T^Orologi daSoh 
Occidentali <S 

fono quel l i , i piani de'quali fono efpoíli Á 
punti dell' Oriente , odell' Occidente del Cie
lo , o paralleli al meridiano del luogo. VeÜ 
O R O L O G I O da Sale. 

D I R E T T A Sfera. Vedi 5"/^ R E T T A . 
D I R E Z I O N E , nell' Aítronoraia , é i 

moto i e i altri fenonaeíii di un Fianeta- % 
suaná 
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quand 'éd l re t to . Vedi S T A Z I O N E , e R E T R O -
G R A D A Z I O N E . 

Si pretende di trovare i ! tempo nel quale 
accadera quakhe notabile evento alia perfo-
na, di cui s'é tirato rorofcopo. Vedi O R O 
SCOPO . Per efempio, avendo ftabilito i l So-
je , la Luna, o Tafcendente, come domina-
t o r i , o fígniñcatori di v i ta ; e Marte o Sa
turno , come promettitori, o che portendo-
no morte; hDirezione é un calcólo del tem
po , in cui i l íignificatore incontrera il planeta 
che promette o portende . 

Chiamafi parimenti i l íignificatore Apheta^ 
o datore delía v i ta ; ed i l prornettitore, Ans-
reta, Promijfor, o datore della morte . 

Si lavorano o fabbricano le Direzioni di 
fut t i i punti principali del Cielo , e delle 
Stelle , come i ' afcendente , i l mezzo de' 
Cieli , i l Solé , la Luna , e parte della 
fortuna. I l íimile faííi per l i pianeti, e per 
le ftelle fiííe, ma tutto differentemente, fe-
condo i diverfi Autor i . 

D I R E Z I O N E , o linea di D I R E Z T O N E , nel-
le Mcccaniche, é termine ufato in partico-
iare, per dinotar una linea che paffa dal cen
tro della térra per lo centro della gravita 
cT un corpoj ed i l íoftegno o fulcrum che 
lo regge. 

U n uomo dee neccífariamente cadere , 
fubito che i l centro della fuá gravita é fuor 
della linea di Direzione , Vedi C E N T R O , 
&c. 

Linea di D I R E Z I O N E , nelle Meccaniche , 
dinota parimenti quella in cui un corpo fi 
move, o íi sforza di andaré innanzi. Vedi 
L I N E A . 

Angola ¿ k ' D I R E Z I O N E , nelle meccaniche, 
é Pangólo comprefo tra le linee di Direzio
ne di due potenzc confpiranti . Vedi AN-
G O L O . 

D I R E Z I O N E della Calamita, é quella pro-
prieta, per cui i l magnete od un ago toc-
cato da effa pietra, ognor prefenta un de' 
fuoi capi verfo uno de' poli del mondo, ed i l 
capo o reílremita oppofta all ' altro polo . Ve
di C A L A M I T A , e POLO . 

La proprieta attrattiva della calamita fu 
conofciuía lungo tempo prima della fuá pro-
prieía direttha \ e la Direttiva lungo tempo 
avatui U inclinatoria . Vedi AGO , Busso-
L A &c. 

D I R E Z I O N E magnética, s'ufa anche in ge-
aeraie j per la tendema, ovolgiraento dxl-
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la ñoílra ierra, e di tuttí í corpi magneti* 
c i , a certi punt i . Vedi M A G N E T E , e M A 
G N E T I S M O . 

La fítuazione della tér ra , noi fappiam , 
che é tale , che i l fuo aíTe é nell'aííe deh' 
Un i ve río ; e pero i fuoi pol i , e punti car
dinal! , efattamente corrifpondono a quelli 
di eífo . Alcuni fpiegano tale fituazione , 
con diré ch'eüa é la piu cómoda in riguar-
do agli afpetti, ed agi' influffi de' corpi ce-
le í t i , e rende la térra un'abitazione lapiíi 
adatta per l 'uomo. A l t r i tengono quefta po-
fizione della térra per un efFetto della vi r t i i 
magnét ica; e fuppongono un polo celeííe, 
dotato d' una fimile virtíi magnética, che 
eftendendofi fin alia noftra térra , tira la par

te fuá corrifpondente , cioé i l polo , verfo 
fe íleífo . Vedi T E R R A , POLO , e T E R -
R E L L A . 

D I R I G E N T E , un termine nella Geo
metría , ch'efprime la linea di moto, lun
go la quale una linea deícrittrice, o d u n a í u -
perfizie é portata , nella genefi di qualche pla
na o folida figura. Vedi G E N E S i . 

Cosí , fe la linea A B ( Tav. Geomeír, 
fig. 33.) fi move parallela a fe ftelTa , e lun
go la linea A C , cosí che i l punto fi tenga 
íempre nella linea A C , fi tormera un pa-
rallelogrammo, qual é A B C D , di cui i l 
lato A B é i l defcrivente , e la linea A G 
la dirigente. — C o s í puré , fe la fuperficie 
A B C D fuppongafi portata lungo la linea 
C E , in- una poíizione fempre parallela a 
fe fleífa nella fuá prima fituazione, i l fol i -
do A D E H fara formato , dove la fuperfi
cie A D é la Defcrivente, e la linea C E la 
dirigente, 

D I R I T T O , neir Architetíura , é una rap-
prefentazione, o difegno della fronte o fac-
ciata di un edifizio, che pur fi chiaraa eleva' 
zione 1 ovver ortografía . Vedi E L E V A Z I O N E S 
O R T O G R A F Í A , PIANO &c . 

D I R I T T O , nelT Araldica, s'ufa in riguar-
do a pefci di conchiglia , come grancbi , 
&c . quando ftanno eretti o r i t t i in uno 
feudo . Perché eglino mancano di piume, 
o branchie , non poffono, fecoodo Guilhm , 
propr lamen te diríi eííere hauriemi ; queílo 
eífendo un termine appropnato ai pefci 
fquanimoíi . 

D I R I T T O 7 in fenfo di Ragione , o di íegge. 
V e d i D R i T T O , C D R O I T . 

D I S , una particeila jnfepar$vbils, ^refif-
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fa a diverfe parole j il eui effetto é , o da» 
re adeífe unafignificazione contraria aquel
la che le parole fempüci aveano* come in 
Difgrazia , D ^ r h a , , D¡fproporzione, &c . 
Ovveroadditar fcparazioner dirtacco, diftn-
buzione &c. come in di/cerneré % dijcorreré ^ 
dtflrarre, difporre &c . 

D I S A R M A R E , é Tatto di privare una 
perfona dell' ufo,. o deíla pofleffion deirarmi. 
Vedi, ARMI 

Nella conclufione d'una pace, é folito che 
ambedue !e parti íi dífarmino . N o i ( Ingleíi ) 
abbiam diyerfe leggi,; che ordinano di ^//«r-
mare i Rccufanti ed altri che non fono 
deíla Chiefa Anglicana . Sotto il Re Gior-
gio L fu fatta una legge, per di/armare i 
Moníagnuoli (highlandcrs) niuno de' qua-
i i , eccetto che i Pari, o gentiluomini che 
lianno 400 I . per ann, di entrata, Scozzeíi}. 
poffono portar armi nella campagna, su la 
Arada 5, o ful mercato „ i . G . 1. ftar. 2. c. 45. 

legge deíla. caccia ha infaíti. di la rm ato 
íutt». la gente d'ínghilterra 5 che ha meno 
di 100 1. a IT anuo in beni terreni, eccetto che 
i fervidori de 'Lord i , o Feudatarj. Puré nel
la política , o fecondo il governo antico d' 
Inghilterra,, tutta la Nazione era obbligata. 
a portar arme . 

D I S C E N D E N Z A , in Legge , é un ordi-
©e , o una maniera , con cui le terre ed al-
tre poíítffioni dirivano a quaicheduno, da1 luoi 
antenati . Vedi E R F D I T A ' . 

C o s í , formare l a fuá Difcendmza da' pro-
prj antenati 5„ é moítrare come 5. e per quai 
gradi particolari, la térra in quiüione é ve ñuta 
ad uno da' fuoi prcdeceffon . 

La, Difcendenza é o linéale 5 o colla-
terale „ 

D I S C E N D E N Z A Linéale, équella che vien-. 
giu portata in dritta linea daiPAvo al Pa
dre, e dalPadre al Figl ioj dal Figlio al N i -
jo te &Co 

D I S C E N D E N Z A Colla terale , e quella che-
pul! ula dal lato delía. linea, o del fangue 
da un uomo a fuo fratello ñipóte , o fimileo 
"Vedi C O L L A T E R A L E e G R A D O . 

Sé uno-muore in poíTeífo d'una térra , in 
eui- un altro hâ  diritto d 'éntrare , ed eíTa 
térra difeende al fuo- erede ; tale- difeenáenza 
íoglie i l jus d'ingreífo dell'altro 5 eloridu-
ce alia, fuá azione per ricuperar la fuá térra . 
Star. 32. Hen. V I H . 

DISCENDENZA- s, nella Genealogía, e- nell 
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Araldica, é Tordine o la fucceflione de 'Dí -
fcendenti. in una linea o famiglia. Vedi D E 
S C E N D E N T E * 

Diciamo una difeendenza ¡ due difeenden-
ze ¿kc. UnSignore é di fangue perfetto, i l 
quale ha quattro difeendenze- di nobilta, e pee 
via del fuo padre, e dal lato di fuá madre; 
t-e, i l cui proavo, avo, e padre ^ da ambe
due i latí , fu roño tut t i gentiluomini. Vedi 
G E N T I L U O M O , Q U A R T O , & c . 

D I S C E R N I M E N T O , é un at todel l ' in-
telletto, con cui cgli diftingue TunedalPaU 
tre idee. Vedi I D E A . 

Da quella facoita di Difcerneré , dipende T 
evidenza e la certezza di diverfe, anche ge-
nerali propofizioni , che paffano per venta 
innate; e che in realta pullulano daqueíh 
facoita delía mente, ond' ella chiaro difecr-
m + e percepifee che due idee fono la ílefla, o 
differenti „. 

_ Nell'elfer capace di diílinguere fottilmen-
te una cofa da un'altra, qualor fievi la me-
noma differenza , confifte in gran parte quelP 
aecuratezza di giudizio , e chiarezza di ragio-
ne, che oíTerviarao in un uomo piíi che in 
un altro; la quai capacita é affatto oppofta 
a queil 'altra, che ¡ngegno appelliamo , la 

. quale confifte i l piu nell'accoppiamento d" 
idee, e nei rnettere aíiieme coa prontezza 
e: varieta queile che han^ la menoma> fimi-
glianza v per formare vifioni^ o immagina-
ziom gaje e piacevoli laddove i l giudizio 
fepara attentamente cotefte idee, nellequa-
l i fi pub^ trovare la menoma differenza 
affine di tener lungi, Terrore,. e V illufione .. 
A ben diftinguere le noftre idee, contribui-
fce principalmente reíTere chiare e determí
nate j e quando fono t a i i , non ne pub na-
fcere confufione, od abbaglio circa d' effe, 
ancorché i fenfi le trasfenícano dal medefimo 
oggetto difFerentemente. in diverfe occafionio. 
Vedi G I U D I Z I O . 

D I S C E S A , caduta nelle Meccaniche 
gcc. é W moto,, o la tendenza d'un corpo> 
verfo i ! centro, del la. térra , o direttamen» 
te , od-obliquaraente ¿ Vedi, C E N T R O , e 
M O T O . 

Deveff qui oíTervare , ib prima s che m» 
corpo- non pub, difeendere fenza, dividere e 
feparare i l mezzor loche ei non pubfare,. 
fe noa é fpecificamente piu pefante che i l 
niezzo i Imperocché non potendofi i corpa 
penetrare 1! urt i ' altro , uno dsbbe cederé 
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avantí che 1'altro íl mova : t á ¡n oltre , 
quanítmque un mezzo f .^r . l'acqua fia di-
vifibile, tuttavolta s'egli fara fpecificamen-
te piíi peíante che un a l t ro , verbi grazia, 
i l legno , cgH ^ folamente piü peíante in 
quanío contiene piíi particelle di materia 
nella flefla mole o maffa, che hanno tutte 
un impulfo verío all ' ingiü ; ed in con fe-
guenza neÜ'acqua v' é un raaggiore impulfo 
che nella fteíía mole o pezzo di legno. Vedi 
Gravitct S P E C I F I C A . 

I n fecondo luogo , i l corpo che áifcende 
perde tanto del fuo pefo, quanto é i l pefo 
del mczzo, con la forza del i a fuá coefione. 
Vedi M E Z Z O , 

In terzo luogo, quanto minore é la mole 
del corpo che difcende > tanto piii dellafua 
gravita egli perde nei medefímo mezzo . I m -
perocché quantunque la proporzione della 
gravita fpecifica dell'uno all 'altro fía tuttor 
Ja íkífa in una mole maggiore o minore , 
tuttavolta quanto minore é i l corpo, tanto 
maggiore é la (uperfizie in proporzione al
ia maífa; e quanto maggiore é la fuperfi-
zie , tanto maggiore é i l fregamento o la 
reflílenza . Vedi F R E G A M E N T O , e R E S I -
S T E N Z A . 

La cagione di quefta Di/ire/^, o tendenza 
all' ingiu , é ftata in grande controverfia . 
V i fono due contrarié ipoteíi , che fi reca-
no per ípiegarla,' Tuna pone, che ella pro
ceda da un principio interno, e 1'altra da 
un principio eí ierno. La prima é foftenuta 
da i Peripatetici , e dagli Epicurei , e da' 
Neutoniani , e i ' ultima da' Cartefiani , e 
Gaí íendiüi . 

I Peripatetici infegnano, che i corpi pe-
fanti cadono per certe potenze motive, di-
rivanti dalle lor forme , verío i l centro 
della té r ra , come lor proprio elemento, o 
luogo neU'univerfo . Que fie potenze o vir-
tudi , le chiaman Impeti ; e vogliono che 
fie no ílati impreíli su ie diveríe parti della 
térra nella creazione ; e che íieno come una 
tendenza delle parti a! tu t to . E'fuppongo-
rio , che col mezzo di queft 'impeti, o di 
oueíle potenze i l tutto fi prcierva tuttavia 
nei fuo intiero flato . Ed aggiungono, che 
fe vi foffe una perfetta vacuita in qualche 
parte dell'aria che ne circonda, una pietra 
coilocata in eífa parte, non caderebbe, né 
tendercbbe verío la té r ra , come non eífen-
do piu parte di d ía , n¿ avendo Vimpeto na-
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turale . Gl i antichi Epicurei, o Atomif l i 
coi Filofofi moderni Neutoniani, foífcngono 
che tutti i corpi naturalmente gravitano , 
o tendono a l l ' i ng iu , e c¡5 con tanto piü 
di forza, quanto piíi contengono di materia; 
confeguentemente corpi períeltamente fol id i , 
quai da lor fuppongonfi eííere gli atomi od i 
corpufeoli pr imit ivi , piu di t u t t i . Vedi ATO
M O e G R A V I T A ' , 

I Carteíiani aferivono la cagione della D i -
fcefa de'corpi al moto circolare dell'etere, 
cui fingono per queft' uopó. Secondo e ñ i , 
ogni moto circolare é non naturale ; e 
percib sforzafi di continuo di recedere dai 
fuo centro , e di cambiaríi in moto retti-
lineo ; confegueníemente quelli che hanno 
piü di moto, piü recedono, e nei recedere 
deprimono, o ípingono giü quelli che han-
no meno di moto . E cosí I ' aria eífendo 
molía colla piü veemente velocita , recede 
piü che i corpi fo l id i , e per cotal mezzo l i fpi-
gne verío i l centro, 

I Gaííendiíii ípiegano la Dijcefa de' corpi 
pefanti, fupponendo certi raggi magnetici, 
procedenti fuor delís térra , e che conflano 
di particelle contigue , che per la loro emif-
íione continua ritengono^ la rigidczza di 
verghe , o di corde tefe. Que i "raggi eííen-
do diffufi per ogni verío dalla t é r r a , come 
da un centro, percuotono, od urtano que5 
corpi folidi che incontrano nei loro ptogref-
fo , e gli penetrano; alcuni direttamente , 
ed altri obliquamente , e reírat tamente, al
ia maniera de'raggi di luce. Quefti raggi, 
dicono, fono una ípezie di braccia; elede-
fleífioni, e curvature de' loro eftremi , fo
no quafi tante dita , o uncini , che depri
mono, o tirano giü i corpi dall'alto verfo 
la térra . Ed aggiungono , che quefli raggi 
eífendo piü ran , fecondo che fon piü r i -
raoti dal centro , i l loro efFetto é piü de-
bole, e \k-dtfcefa de'corpi é piü lenta, a 
proporzione che fono piü alti * 

Leggi della D í S C E S A de corpi . -— I cor
pi pefanti in un mezzo non reíifíente ca
dono con un moto uniformemente acede
ra to . Vedi le Leggi del Moto uniformemente 
accelerato fotto gli articoli A C C E L E R A Z I O N E 
c M O T O . 

Di qua , i . Gli fpazj percoríi nei cade-
re fono nella dupücata íágione de' lempi ? 
e delle velocita , e Crefcono fecondo i nume-
r i ineguaii i , 3 j 5 ) 7 ) 9 &c. 2. I tempi 

e ¡e 
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e le velocitadi fono in una ragíone fubdu-
plicata degli fpazj. 5. Le velocitadi de'cor-
pi dtfcendenü, fono proporzionali a i tempi 
dal principio delle loro cadute. 4. Gl i fpa-
zj defcritti da un corpo cadente, fono co
me i quadrati de' tempi dal principio della 
caduta. . 

U n corpo fpecificamente piü pefante di-
fcende in un mezzo fluido fpecificamente piü 
leggiero, ( e,gr. n e ü ' a r i a , ) con una forza 
eguale all' ecceífo del pefo del corpo, al di 
fopra di un volume ineguale del mezzo . 
Imperocché un corpo fojamente difcende 
in un mezzo colla forza che rimane , do-
po che una parte fi é confumata nel fupe-
rare la refiftenza del mezzo. E queíla re-
íiñenza é eguale al pefo d'un egual volume 
del mezzo : confeguentemente i l corpo fol-
fanto cade con recceffo del fuo pefo al di 
fopra di ^uello di un egual volume del mez
zo , Quindi , la potenza che foñiene un corpo 
in un mezzo fpecificamente piíi leggiero , 
é eguale all'ecceffo del pefo aííoluto del cor
po al di fopra di un egual volume del mez
zo t Cosí 4 7 7 libbre di ra me nell'acqua per-
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dono |J-| del loro pefo . Dunque una 
potenza di 42 libbre é capace di foíle^ 
nerle. 

Ncl fuppor corpi gravi cadenti in un 
mezzo non refiftente , l i concepiamo liberi 
da tut t i gl ' impedimenti eflerni , da.qual 
che fiefi cagione . Cosí che rimoviamo e-
ziandio queii' impulfo obliquo dato ai cor
p i , mentre ílanno cadendo, dalla rotazion 
della té r ra , benché queflo non producá ir-
regolarita fenfibile in una diñanza piccio-
la . Galileo , che primo difeoperfe col ra-
ziocinio la legge della Difcefa de'corpi gra
v i , la confermo di poi con efperienze ; i l 
rifultato delle quali , ripetute ben cento vol-
te , fu , che la Difcefa era come i l quadraío 
de' tempi. 

Grimaldi e Riccioli fecero dell' efperien
ze per TifteíTo fine, benché in maniera di-' 
verfa ^ lafeiando cadere piü palle , pefanti 
oít ' oncie T una , dalle cime di diverfe tor-
r i } e mifurando i tempi della caduta con 
un péndulo. 

Quefte efperienze íi efibifeono da noi ceU 
la ta vola feguente : 

Vibrazioni 
del Pén

dulo . 
Tempo. 

5 
10 

20 

25 
6 

12 
18 
24 

5o 
40 

3° 
20 
10 

Spazio al 
fine del 
Tempo. 

Spazio dijeefo 
in ciafcun 
Tempo. 

Piedi Rom. 

10 
40 
90 

160 
250 

60 
135 
240 

Piedi Rom. 

10 
3o 
5° 
70 
90 

45 
75 

io5 

Poiché dunque l ' efperienze di Riccioli , 
fatte in tai confiderabili d iüanze , s'accor-
dano si bene con la teoria , appena men
ta che fi riferifea quelio che viene oppofto 
ín contrario da Dechales , nel fuo Mund. 
Math. i l quale ferive , di avere per efpe-
rienza trovato , che i corpi pefanti , in 
un mezzo fecondo di tempo difeendono 4 Í 
piedi i in due in tre 3Ó ; in quattro 
6Q J in cinque 90 i in fei 123. Bafta d i r é , 

ch1 ei deduce 1'irregolarita dalla refiílenza 
dell' aria, i l che noi fupponiamo fuor deila 
queftione. 

I I . Se un corpo pefante difcende in un 
mezzo non refiflente per un intervallo non 
troppo grande , lo fpazio ch' ei deferive é 
fubdupío di quelio ch'el defcriverebbe nell' 
iftcdb tempo con la velocita acquiílata ful 
fine della caduta . 

I I I . I I tempo incui un corpo cade da una 
data 
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data sftafca effcndo dato, determinare gli condi? la rifpofla é , 1 6 . 60 : 4 = 
fpal; ch' ggli é diíccío neiie diverfe parn di 

Supponete la data altitudine = ^ , il tem-
= ¡-, e lo fpazio percorfo in 1 parte di 

po 
tempo x allor 

ait7-

Laonde lo fpazio percorfo nella feconda 
parte di tempo t a : t% \ confeguentemeote 
quelia percorfa nel fecondo tempo —3a • t} j 
quc-'la nt! tetzo ~ 5a: t- , &c. 
. E.pr. Nel!' efpcrien/e di R.ccioli di fopra tavole, e graticci , e terrapicnato contro i 

a paüa é caduta 240 psediinquat- fuochi artifi-ziali. Vedi Fosso. 

4 • 
s s 240 

Cuanto alie Xro^í dúla D;-CF,SA de1 Corpí 
fopra Piant ir.cltnati , Vedi -PIANO Indi' 
nato. 

Per le Leggi della DISCVSA nelle Cicloidi, 
Vedi C i c i O f D E e P E K D U L O . 

Linea della piu prejla D I S C E S A , é quelia 
che un cdÉpto cht cade per l'azione delfa 
gravita deícrive nel piíi corto tempo , che 
é d Geometri fi pro va, cííere la Cicloide . 
Vedi C I C L O I D E , e L I N E A . 

D I S C E S A , in unaFoffa^ e uno fcavamen-
to profondo, fattoper mezzo alia fpiaoata , e 
futtó la Ürada coperta ; coperto di fopra con 

recate, . 
tro fecondi. Laonde lo ípazio percorfo nel 
primo fecondo fu = 240 : i ó = 1 5 . Lo fpa
zio nel fecondo fu = 15 . 3 = 4 5 . Quello 
nel terzo =r x 5 . 5 =r 7 5 . E quello nel quarto 

I V . I I tempo in cu! un corpo cade un da
to fpazio , e fien do dato j determinare i l 
tempo in cui cadendo percorrera qualunque 
alíro dato fpazio nel medeíimo mezzo. 

Poiché gü fpazj fono come i quadrai 
de' tempi, ai'o fpazio che i l corpo percor 

Ne ' foíli con acqua, ía Difcefa fifaegua-
le od a lívelio delía fuperfizie dell' acqua : 
ne' foffi afciutti , ella s' inoltra fin al fon
do del foífo ; do ve fanfi delle traverfe per 
alloggiare ed afficurare i minatori, &c. 

D I S C I P L I N A , íignifica primariamente 
inrtruzione , e regolamtnto ; ra a figurata-
mente s' app'ica ad un método certo di ví
vete , fecondo le rególe di quakhe profef-
fione. 

Diciamo la Difciplina militare, Ja DifcU 
re o di ice\.de nel' dato tempo ; a i lo fpazio plina EccLfiajiica , la Regalare y ¡a Monajii-
m quiftione, td al quadrato del dato tern- ca , &c. 
po, tróvate una quarta proporzionale, che 
la ra i l quadrato del tempo cercato. La ra-
díce-quadra, adunque , eíTendone ellratta , 
é Icvolto i l problema. 

Per efempío , una delle palle di Riccioli 
in quattro minuti di tempo cadendo 240 
picdi, fi cerca in qual tempo ella diíci n 
derebbe 135 piedi ¡ la rifpofta troveraífi 
— / ( 135: 1 6 : 2 4 0 ) ~ v / ( 135: 1 5 ) = / 

9 — 1- . . . . 
V . Lo fpazio che un corpo dífeende in 

un dato tempo , tiíendo dato , determina
re lo fpazio ch'egli diícendeia in qualunque 
altro dato tempo. 

A l quadrato del tempo in cui i l corpo 
difeende i l dato fpazio, al quadrato del tem 
po in cui dovrebbe perc^rfere lo fnazioche 
íi cerca , ed alio fpazio dato , cerchiíl una 
quarta proporzionale j queda fara lo fpazio 
cercato. 

Per efempio, la palla di Riccioü che di
feende 60 piedi in 2 fecondi , fi doman-
da quale fpazio ella dücendeia in 4 fe-

Tomo I I I , 

Non fogliamo d i ré , la civil Difciplina, 
ma ptuftoíto in fuá vece diciamo Polizia } 
o Política. Vedi P O L Í T I C A . 

D I S C I P L I N A , é altresl prefa in un par-
ticolar lenfo , per io gaftigo , o per una 
pena corporale indina ad Un religiofo , i l 
quale é üato trovato delinquente ; ovver 
anco per quelia che i religiofi volontaria-
mente foftengono, o infliggono a se íleflfl 
per maniera di mortificazione . Vedi PENA , 
e F L A G E L L A N T I . 

Tra tutte le auíleritadi praticate d*' Mo-
naci, e da' So'itarj antichi , díTcrva Dupin 
che non íieíi fatta menzionedi Difciplina: 
in fatti non aupare ch' ella fia ftata in ufo 
nell'antichita, fe non fe per puniré i mo-
naci , ch' erano rtati trovati trasgreífori. 

Dicefi comunemente , che San Domenico, 
e Pietro Damiani, primi introduííero Tufo 
delia Difciplina: ma i l P. Mabiilon nota, 
che Guido , Abbate di Pompóla , ed altri 
Pavea praticata avanti di loro. EgU é cer
to , che la pratica ne fu prima üabilita 

K k k nell' 
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neir undécimo Secólo, con difegno di redi-
irerfi dai gaílighi che i Canoni imponeva-
no per diverfi reati; ed alia fine, fi venne 
non folamente ad ufare tale compenfazione 
per s é , ma ancor per a h r i . Vedi i l P . Ma-
billon. 

D I S C I P L I N A , é detto altresi aueU' iflru-
mento , con cui un moñaco fi gaftiga o 
mortifica; che per lo piü é fatto di corde, di 
pelo annodato, o di pergamena attorciglia-
t a ; talor di bacchette rot te, San Giroiamo 
fi dipinge con Difcipline di catene di ferro, 
ármate di rotelle da fprone &c . Vedi F L A -
GELLAZÍONE . 

DJSCLAIMER , nella legge , é un atto , 
od un'allegazione, che contiene una efpreflfa 
negativa, rinunzia, o rifiuto {difclaiming) 
d' una cofa allegata . 

Come, fe i l poííeflbre ( tcnant) dimanda 
una reintcgrazione per un danno apporta-
to , o per oecupazione fatta dal ¿ignore 
( o L o r d ) , ed i l Lord riconofce d'aver oc-
cupato, o recato danno, dicendo, che egli 
é fuo foggetto , e che ha fatta quell' oecu
pazione , o quel fequeílro per la pigione o 
rendita non pagara, o per lo fervigio non 
preftato ; allora i l poífeííorc negando di di-
pendere dal detto Signore, dicefi todifclaim, 
negare, o r ínunziare: ed i l Lord provan fo 
che i l poíTcíTore gli é foggetto, e dipende da 
luí nella fuá poííeífione , i l poíTefibre perde 
la fuá t é r ra . 

C o s í , negando uno d'efTere del fangue , 
o párente d'un altro , nel fuo plácito , di
cefi to difclaim, rínunziare al fuo fangue. 

DISCO , Di/cus , nell' antichita , una 
fpezie di laftruccia rotonda, od un pezzo di 
pietra , o di metallo, di circa un piede , ufato 
dagli antichi ne'loroefercizj. Vedi E S E R C I -
Z I O . G I M N Á S T I C A tkc. 

I I Difco degli antichi era piaíío e rotondo, 
craflbmigliava alia figura apparentedel Solé. 
Vedi Discus . 

L ' efercizio del Difco era uno di quelli , 
che fi facevano nelle folennita de' loro giuo-
chi pubblici: confifteva nel gittare i l Difco 
o in alto, o diritto innanzi; e colui chelo 
gittava piu alto o piu lontano, guadagnava ii 
premio. 

Quelli che facean quefio giuoco , erano 
chiamati Difccboli , cioé fcagliatori del 
Difco. 

Giacínto, un favorito d'Apollo, giocan' 
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do al Difeo con quefto Dio , fu uccifo con 
un colpo del Difco d'Apollo , cuiZefirofuo 
rivale divertí dal fuo corfo , e dirizzb ful 
capo del giovinetto . Vedi H Y A C I N T H I A . 

I I Difco gittavafi col mezzo di una pic-
ciola corda fatta di pelo, ficcome appar da 
Claudiano Lib. I I . in Eutrop. Carm. 20. 
v'359- & fequ. Ovidio deferive queílo di
vertí mentó 7kí(?^w. Lib. X . v. 135. IRoma-
ni i m para ron o i l gioco del Difco dai Greci, 
e lo praticarono anch' effi . Dempñer Paral-
leip. in Rofm. Antiqu. Rom. L . 5. c. t . e Pet. 
Faber Agoniji. L ib . 2. c. 1. trattano di que-
fío giuoco. 

D I S C O , nell'Afironomia , é i l corpo , o 
lafaccia del Solé o della Luna, qual appare 
a no i . Vedi SOLÉ &c . 

I I Difco fi concepifee divifo in dodici parti 
eguaü , chiamate digiti ; col mez/o de'quali 
fi mifura o fi ftima la magnitudine d' un eclif-
fe. I I talecliffe, diciamo, fu di tanti digi-
t i , o parti del D//fo del Solé o della Luna-
Mercurio e Venere qualche volta fi veggono 
nel Difco del Solé, che traníitano i l Í)t[c& 
del Solé . Vedi T R A N S I T O . 

I n un ecliííe totale di quefli Luminari, 
tutto i l Difco é ofeurato; in un ecliífepar-
ziale , folamente ne é ofeurata una parte. 
Vedi E C L I S S E . — Mezzo i l Difco della Lu
na fu immerfo nell' ombra della térra nel tal 
ecliííe. 

D I S C O , ne l l 'óp t ica , é la magnitudine del 
vetro d'un telefeopio, o la larghezza della 
fuá apertura , qualunque la fuá figura fia 
o p iaña , o conveífa, menifeo, o fimile. 

D I S C O , Difcus, nella Botánica, applicafi 
alia parte céntrale , o media de'fiori radia-
t i ; come fendo rotonda e piaña, fimile a 
una lafiruccia . Vedi DÍSCOSO Fiore. 

Chiamafi anco talvolta i l Bacina, o Peí' 
vis, I I Difco é comporto di diverfi fio-
re l l in i , ( flofeuli ) coliocati perpendicolar-
mente. 

D I S C O , nella Liturgia Greca, é l'ifteíTa 
cofa che la Patena, nella Latina. Vedi PA
T E N A . 

Nella Chiefa Greca i l pane confacrato h 
pofio fopra un Difco, come nella Chiefa La
tina fopra una Patena. II Difco é diíferente 
dalla Patena, folo in quanto ch'egli é piu 
groflfo , e piü profondo, raflfomigliando ad 
un piatto, ch'era la propria fignificazione 
della parola Difco appreífo gli antichi. 
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D I S C O N T I N U A Z I O N E , ¿ un'interru-

2 l o n e , un'intermiffione , o ceffazione del 
corfo cT una cofa ; come , Difcontwuazione 
di poffeflo, di pláci to, di una lite &c. 

L ' effetto della Dtfcontinuazione di pojfejfo, 
¿ che uno non put) entrare nella í'ua pro-
pria té r ra , o poíseíTione alienata , qualun-
que fia i l fuo diritto in quella , ned eglí , 
ned al tr i d7 autorita fuá; ma dee produrre i l 
fuo mandato, e cercar di ricuperare i l pof-
fefio per legge . — Come fe uno aliena le 
terre che ei tiene per diritto di fuá moglie; 
od un particolar poffeíTore ( tenant) fa qual-
che donazione, o riiafcio in v i t a , non ga-
rantito dallo Stat. 32. Hen. V I H . &c. tali 
a'ienazioni fono chiamate Difcontinuances , 
difcontinuazioni. Vedi POSSESSO . 

L ' effetto della Difcontrnuazione di un' azio-
ne, o plácito , é , che íi perde l'opportunita 
della profecuzione, e non fi pub ricuperare , 
fe non incominciando una nuova L i t e . Ira-
perocché eflere d'tfcontinnato, ed cíítre düa-
zionato o ributtato fenza determinazione di 
gicrno , fono la íkíía cofa ; e nulla me no 
che eíTere finaliter licenziato dalla Corte, o 
dal Tribunale. 

D I S C O R D A N Z A , in Mufica , é la re-
lazione di due fuoni, che fono fempre e di 
per f« íleíTi , fpiactvoli , o che fien appli-
cati in fucceífione, o fucceíTivamente , op-
pur in confonanza . 

Se due fuoni femplici Heno in tal relazio-
ne di voce, o tuono, cioé abbiano tal dif-
ferenza di tuono, che fuonandofi infierne , 
facciano una miñura , od un fuono com
porto, cui 1' orecchia riceve con difpiacerc 
quefta chiamaíl una di [cor danza'. ficcome , 
al contrario , fe lo riceve con placeré, é 
chiamato concordanza : E quai fi voglia due 
fuoni , che faccian un compoílo grato , o 
uno fpiacevole , eglino averanno gli fteffi ef 
fetti rifpettivamente , fe fi applschino in 
fucctífione . Vedi T U O N O , c C O N C O R 
DANZA . 

Siccome le Concordanze fono denomínate 
intcrvaílí armomci; cosí le Difcordanze pof-
fbno denominarfi intervalli inarmomci. Ve
di I N T E R V A L L O . 

Le Difcordanze fi difiinguono in inter-
vaili concinni, ed intervalli inconcinni^ 

DISCORD^NIE concinne , dette dagli an-
tichi Emmeli, fono quelle che per la mufica 
s adattano, o s1 accoraodano imjuediais do-
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po, cd in combinazione con le concordan
ze . Quefie fono relazioni , le quali in fe 
ílefle non fono né grate né fpiacevoli ; 
e fan folamcnte buon effetto nella mufica 
mercé della loro oppofizione , fecondo che 
danno rifalto e luftro a' piu naturali e piut 
cífenziali principj del placeré , cui bramia-
mo e cerchiamo ; ovvero fecondo che per 
la loro miftura e combinazione con eííi « 
producono una varieta neceíTaria a render 
pih vivo i l noíiro diletto. 

Non oftante c ib , eileno fono tuttor chia-
mate Difcordanze j ficcome appunto l'ama-
rezza di alcune cofe pub ajuiare ad eccitare 
ed acuire la dolcezza d'altre, edeíTere tutta* 
vía araarezza. 

D i s c o R D A N Z E Inconcinne , dagli antichi 
dette £cmí7/, fonoquelie^ che non fi fcelgo-
no mai nella Mufica ; psrocché hanno troppa 
durezza in sé : quantunque la maggiore di' 
[cordanza non fia fenza i l fuo ufo . Vedi CON-? 
CINNO , & C . 

I principali efleoziaÜ del l 'armonía , g l ' in 
tervalli armomci , c le concordanze , foso 
pochi, e in numero folamcnte otro i !' i n 
definito numtro dell' altre ragioni non con
tiene fe non Dijcordanze . Di qua i l Sig. 
JMalcolm fa ved ere la neceííita di prendere 
alcune delle meno afpre di qutñe Di/cordan» 
ze nel fiíkma di mufica . A tal fine , egü 
confidera Feffetto che fegue dal noa avere 
fe non intervalli armomci nel fiftema di 
mufica. 

1. In riguardo ad una voce femplice , o 
fola : fe quefta fi doveífe moveré lempre 
da un grado di moduiazione , o di tuono 
a ü ' a l t r o , cosí che ogni nota, ogni fuono a 
queilo appreíío loííc nella ragione di qualche 
concordanza^ la varieta, t h ' é Tanima riel-
la mufica, fartbbe in breve efaurito. Im* 
perocché i l m^verfi non altnmenti , che per 
intervalli armonici , non lolo mancherebbe 
di varieta , c si ftanchertbbefi con la te-
diofa ripetizione delle cofe medefime , ma 
la perfezione fíeíía di tai relazioni di fuoni 
fazierebbe i'orecchio, nella guifa in cui fa-
ziano il gufto le cofe dolo e melate; che, 
per quefta ragione appunto, artificioíamentc 
condifconfi con mefcolarvi dell' acerbo o dell* 
amaro. Ved iGRADi . 

2. In riguardo alia Mufica con parti 9 
cioé , quando due o piü voci fi unifeono sn 
confonanza 9 la regola genérale é ) 1 

K k k i fo»* 
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fuom fucceííivi di ciafcuna fieno cosí ortli- reiazlcni de' termini , e,gr. dalia 4a alia 7* 
na t i , che le diverfe voci fien tutte concor- maggiore , v ' é 3 2 : 4 5 ; e dalla 2a maggio-
danzc . Ora e vi debb'eíTere della varietl re alia <5a maggiore , v ' é 2 7 : 3 2 ; tutte t i / -
nella fcelta di queíte fucceífive concordan- fcordanze . 
2e , e parimenti nel método delle lor fue- La fpezie di contrappunío, dovec 'é una 
ceffioni ; lo che tutto dipende da! movi- miftura di difcordanzet é chiamata conírap-
mentó deJle parti fole. Di modo che , fe punto figúralo ; di cui ne fon due fatte : 
queíte fi moveffero folamente in una manie- quella , "do ve \Q Di fcordanze fono introdotte 
ra grata per di lian ze armoniche , effendovi occaíionalmente , per fervir di tranfizioni 
poche foggie diíFereníi onde pofian moveríi da concordanza, a concordanza; e queüa , 
da concordanza a concordanza; noi con cib in cui la difeordanza ha una parte princi-
perderemmo aflfai di quel rapimento che palé nell'armenia . Vedi F I G U R A T O CO»-
hann' i fuoni in confonanza. In quanto a trappunto. 
quefta parte adunque, la cofa richieíla íi é , Su le parti non accentate della mifura, 
una varieta di maniere , onde ciafcuna vo- o battuta , le difcordtnze tranficntemente 
ce fola o da se , ovver piu voci in confo- poííoho feorrere fenza alcuna oífefa delP 
naazi , poíTauo moveríi giocondamentc ne' orecchia : Quefta chiamaíi fuppofizione , a 
fuoni fucceííivi , cosí che paífino da con- cagion che la Difeordanza tranfiente fuppo-
cordanza a concordanza, ed íncontrino ad ne una concordanza che immediatamente 
ogni nota nella fteíía, o in una differente ha a feguire. Vedi SUPPOSÍZÍONE . 
concordanza, da quella in cui üettero neü' L ' armonia delle D i fcordanze é quella in 
ultima nota. cui fi fa ufo delle difeordanze come di una 

In quali: cafi , e per quali ragíoni le parte foíida ed eíTenziale dell 'armonía'. Im-
Difcordanze fono ammefle , debbono infe- perocche , meveé di un5 acconcia interpofi-
gnarlo le rególe della Compofizione : ma fo- zione di una Difeordanza , le Concórdame 
lamente accoppiando quede due conlidera- fuccedenti ricevono una giunta di bellezza, 
z ioni , &c . vedefi quanto fartbbe imperfet- e di luílro . Cosí le Difeordanze fono nella 
ta la mufua fenza altn intervalli che le con- rntífica quello che le ombre fortí ion nel-
eordanze. Vedi C O M P O S I Z I O N E . la Pittura. Vedi A R M O N Í A ' . 

OUre \c Difeordanze concinne, adonrate a Le Difeordanze fono la 5^-. quando é 
bella pofta nella muílca, vi fonodelTaltre unita colla 6ta, la 4a. unita colla 5ta, la 
relaziom di ¡cor di , che incvitabilmentc ac- 9a é di fuá propria natura una Dijcordan-
cadono , in una certa accidéntale e indi- za j cosi la 7ma. 
retta maniera . C o s í , nella fucceílione di Que fie Difeordanze fono introdotte nell 
diverfe note , v i é da' confiderare non • fo- armonia con la debita preparazione; c-deb-
lamente le rtlazioni di quel'e che fuccedo- bono eíTere fuccedute da concordante í ü 
no ad altre immediatamente , rna ancora che íi chiaraa ordinariamente \z riloluzto-
di que'le tra le quali .cadaune altre note íi ne della difeordanza . La difeordanza é pre-
frammezzana. . Ora la íucceflione imme- parata, col fuffifiere prima nell'armonia in 
üiata s1 h i a condurre in maniera, che pro- quali la di concordanza ; cioé, la fieífa no-
duca baona melodía ; delle troppo crude ta ,• che diventa la Difeordanza , é primá 
difeordanze vi poíiono per5 eífere trate no- una concordanza alia nota del báffo imme-
t t diíianti , che non farebbero tollerabili diatamente precedente quella, verfo cuieir 
ntlla íucceíFione immediaíH, e moltomeno é Difeordanza. 
in confonanza. E tali Difeordanze fono at- La Difeordanza fí rifolve , col farví im-
•tuaimente contenute nella fcala della mu-
ika . .Cosí i prendendo quaiunque fpezie , 
;.r. gr. quella eon la terza maggiore , e fe-
f;aando i gradi tra ciafcun termine, e quel-
io apprcffo; benché la progreíTione fia me-
jodtofe i perché t íe¡;mini fi riferifeono aá 

mediatamente fuccedere una concordanza) 
difeendente da eíTa quant' é fol la di fian
za della 2a maggiore, o della feconda mi
nore . 

D I S C O R D I A , Pomo della Difcoráia , é 
una fraíe adoperata per fignificare i l f0^' 

u;>: - fundaméntale comune , nulladimeno getto , o F occafione di qualche difparere ? 
eh vi ha üiveríe Difeordanze ira le mutug o difunione in una Socicta. — EU'é pre-
-tk>'i . " ' fa 
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fa dalla Mitología : I P^eti fingono , che 
nel matrimonio di Te t i e di Peleo, la Dea 
della Difcordia gittb un pomo d'oro, fo-
pra cui erano icritte quefte parole , alia 
piü bella ; donde fi fuícitb immantinente 
una diííenfione tra Giunone , Pallade , e 
Venere , ciafcuna pretendendo titolo e ra-
gione a quel pomo. 

DISCORSO, é un'operazione della men
te , con cui paffa , o proxeáe da una cofa 
ad un'altra ; cioé da una cofa nota ad una 
ignota. Vedi R A Z I O G I N I O . 

Gli Scolaftici lo definifcono, un aí to del
la cognizione , con cui la mente deduce 
una cofa da un'altra: ella il fa , quando 
in confeguema di un aííenfo dato ad una 
propofizione , lo da ad un' altra: di modo 
che i l Dijcorfo confiík in una dipendenza 
di aíTenfi, e fuppone un tal ordine fra gli 
atti , che quelio che appartiene al confe-
guente , nafce da quello che appartiene all' 
antecedente . Sicché T intelletto fi dice al
tara difcurrere , difcorrere , quando daH'af-
fenfo'ad una o piíi propofizioni, inferifce , 
o trae 1'aífenfo ad un'altra. 

L'oggetto adunque del Difcorfo, o quel
lo in che s' adopera 1' intelletto nel difcor
rere y é la conneííione degli ellremi coníi-
derati in riguardo a qualche terzo, o raez-
zo : cosí quando ei giudica che ogni ani
mal ragionevole é rifibile , affermando , 
che v i é una conneíiione tra rifibilita e 
raziónalita ; e trova poi , che vi é pari-
menti una conneíiione tra T nomo , e un 
animal ragionevole; e quindi raccogliendo 
dalla conneííione írovata tra rifibile e uo-
m o , con razionale , che uomo e rifibile 
hanno parimenti conneíTione, íiccome ara-
bedue íono connclTi con razionale: egli fi 
dice Difcorrere. 

Di qui appare , che i l Difcorfo per cui 
fogliono gli uomini apprezzare fe íleífi , 
ed invaniríi , realmente palefa 1' infermita 
deH'umano iníendimento ; in quanto che 
dinota una catena od una fcala di diverfi 
atti fucceííivi di cognizione neceíTarj per 
gJugnere ad una verita \ di maniera che in 
Dio , che intende veramente tutte le cofe , 
non v'é Difcorfo. Vedi C O G N I Z I O N E . 

DISCOSO Fiore , o difeato . I Botanici 
noverano due fpezie di piante con fiore di-
cofo: i . quellc che hanno il fiore compo-

Üo3 ed i l femé cottonofo, ma 1c foaiie ed 
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i gambi non latticinofi quando fon rutti 
2. Le piante corymbifere, i fiori delle qua-
li fono compoíH in una figura D i [cofa, ma 
le loro femenze non fono coííoaofe. Del
la prima fpezie fon la morelia, o erba pu
licaria, i creícioni &c. e della fecondj , i 
fiori di primavera, di camomilla , ü tana-
ceto, T áífchzicí &c. 

D I S C R A S I A , Dyfcrafia , una mala tem
peratura, o un cattivo abito de! fangue C 
degli umori , come in una iterizia , o fi-
r n i i i - . Vedi C U A S I , T E M P E R A M E N T O , 
&c. 

D I S C R E T A , o Dísgiunta\ Prcporzione, 
fi é , quando la ragione tra due o piu paia 
di numeri , o quantitadi é la fie lía ; e pu
ré non vi é la (teífa proporz'one tra tu t t i 
i quattro numeri. Vedi R A C I O N E , e PRO-
P O R Z I O N E . 

Cosí , fe i numeri (5 : 8 : : 3 : 4 , fien 
conliderati, la ragione tra i l primo paio , 
6 ed 8 , é la íkífa che quella fra 3 6 4 , 
pero queiti numeri fono proporzionali', ma 
folo diferetamenté i o disgluntamente ; impe
ro ce he ó non c a 8 , come 8 3 3 ; cioé la 
proporzione é rotta tra 8 e 3, e non é 
continuata tutta a dilungo , ficcome ell' é 
ne' feguenti, che fonochiamati Froporziona* 
li continui j 3 : 6 :: 12 : 2 4 . 

Quantith D I S C R E T A , é quella che non 
é continuata ed accozzata infierne . Vedi 
Tarticolo Q U A N T I T A . 

Tal é un numero , le cui partí eflendo 
difiinte unita , non poífono effer unite im 
un coníinuum ; imperocché in un conti-
nuum non vi fono partí attuali determí
nate avanti la divifione , ma fono poten-
zialmente infinite , perloché fi dice comu-
nemente e veramente , che la quantita 
continuata é divifibile in infinitum . Vedi 
C O N T I N U I T A V 

D I S C R E T I V E Propofizioni , fono quel
le , ove íi fanno varj gtudizj 5 e fi dino-
taoo con le particelle ma , non aflame, od 
altre voci di fimil natura , o efpreífe , o 
iníeíe. Vedi PROPOSIZIONE. 

C O S Í , la fortuna mi pub privare de 'mieí 
beni, ma non della mia virtíi : quelli che 
paffa no i mari , cambiano il loro clima , 
ma non la loro difpofizione: fon dette Pro
pofizioni diferctive. 

DISCUSSIONE , ¡n materie di ¡ettera-
tura , figniñea i l trattare , o ragionare di 
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un punto o problema con chiarezza, e di-
flinzione. La parola inchiude , ed importa 
T atto di diradare , o di fcacciare le diffi-
co'ta e le ofcurita, dalle quali una cofa é 
ingombrata • N o i dieiamo, i l tal punto fu 
ben difcujfo) quando fe n ' é trattato bene , 
c s 'é appieno fpiegato. 

D I S C U S S I O N E , s' ufa ancora ín un fenfo 
medicínale , per la difpcdlone della mate
ria di un qualche tu more , o di qualche 
gonfiezza ^ per l i pori del corpo v ovvero T 
evacuazione di qualche materia íottile- rac-
colta in una parte » per infenfibile trafpi-
jrazione. Vedi DISCUZÍENTI * 

D I S C U Z I E N T I , nella Medicina, rime-
d] acconcj ad aprire i pori , ed evacuare 
gli umon copiod o peccantt dei corpo 
per infcafibiie trafpirazione. 

I Difcuzienti fono olj fteííi che quelli 
che altramente chiamiamo diaforetici. Ve
di D ' AFORETÍCO y C A R M Í N A I ivav & c . 

DISDIAPASON » nella Muíka , una 
concordaüza compoíla , neila ragione qua-
drupía di 4. a Í , o di 8. a 2 . Vedi gli 
articoli C O N C O R D A N Z A v e DIAPASONF. 

I I Disditpafon fi produce , qua ido la voce 
va dal primo tono al 15*°» e li puochiama-
ic una Quintadecima* 

La voce ordinariamente non va piü in la 
che dal íuo primo loño- úDisdiapajon, cioé 
non va di 1̂ , dal confi e o giro dr unadop-
pia ottava 'r imperocché i l Disdiapa/on v é 
una ottava doppiata. Vtdi. O T T A V A - Pof-
fono alcune volie forgere e ievarfi dtverfi to-
n i al di fopra del Dndictpafon , ma lo sfor-
20 íodeforma,, e fo rende falfo. I n realta ^ 
la fcala o i l diagramma antteo , folamente 
ñ eííendevs a un Dudiapafon , Vedi D I A -
GR A M M A . 

D I S D I A P A S O N D. '^í«í(f, in MuíTca , e una 
concotdaoza in una ragione fellupla » d i 
2 a (5. 

D I S D I APA %ou Díateffaron una concor-
áanza comporta nella proporzione di 16 a 3̂  

DisDrAPASON-D /Vowr v una coofonanza 
compoíta nelia proporzione di 10 a 2. 

D i s D r A p A SON Semi: ditone y u n a c o n co r d anw 
sa comporta nella proporcione di 24a 5 . 

^ D Í S E C C A T I V O r nella. Medicina , un 
l im-ídio, che ha la virio: di aíciugare Tumi-
dita fuperflua,. che íi adopera per confumar 
le ulcere vecchie , &e. Dieiamo 5 un un
güento Difeccaího &.c. la pimpincila fi tie-

DIS 
ne perdeterfiva , diííeccativa, evulneraria» 
Leraery. 

D I S E G N A R E , é l 'arte di delineare, e 
deferivere l'appareuza de* naturali oggetti, 
con linee , fopra un piano . Vedi DISE-» 
GNO . 

Difegnare, fecondo le rególe della mate
mát ica , é l'oggetto della Profpettiva. Ve» 
di P R O S P E T T I V A , e S C E N O G R A F I A . 

Difegnarc con ¡a Camera cíeura . Vedi 
C A M E R A o/cura. 

Método meccanied di D i s E G N A R E Oggettt. 
Procacciate un pezzo quadro di vetro acco-
modato inuntelaio, A B C D , (Tav.Fro/ -
pettiva fig. 15 ) e dilavatelo o imbrattatelo 
con acqua, in cui s' é difciolto un poco di 
gomma . Quando s' é poi ben afciugato di 
nuovo, voltatelo verfo l'oggetto, o gli og-
getti da difegnarft ; cosí che tutto fi porta 
vedere per mezzo di una dtoptra , o di un 
traguardo G H , affilTovi • Quindi procederé 
a operare; ed applicando Tocchio al traguar* 
do» con una peona ed inchioílro delinéate 
ogni cofa ful vetro, come ve la védete ap-
parir fopra» Fmita la delineazione , fovra-
ponetevi una carta netta , umida , e pre-
mendola giíi ben bene , i l tutto fi trasferi-
ra dal vetro áüa carta . — I I método é otti-
mo, fecife, ed efatto; e meritadeíTerepiu 
in ufo fra i p i t t o r i . 

DISEGNO , i l piano, o ía rapprefeota-
itonc deli' ordine, della genérale diftnbuzio-
ne, e delía coftruzione di una pittura, di 
un poema, di un l ib ro , di un edifizio> e 
fímiü. Vedi P I A N T A , 

Querto píttore ha mortrato ií primo D/-
/Í̂ WO della fuá opera, ín cui le figure fono 
ben diíporte. I I Difegno di quel poema, di 
quel libro- , é formato corr %rte. Claudiana 
non vede tutto il fuo Difegno infierne : quan; 
do ef compone una parte , non penía df 
niuii 'aitra cofa, eiavora ognimerabro^ co
me fe foífe feparato da tutto i l nmanente. 

Neglí Edifizj i ci fervtamof del termine 
ichnografia r quando per Difegno folamente 
s1 intende la pianta di una Fabbrica, od una 
figura piatta delineata su la carta . Vedi 
ICHNOGR A F I & *—'Orthografia-, quando qual
che faccia o qualche }atO! delT edificio é al* 
zato dal terreno r Vedi O R T H O G R A F I A . 

E Scenografiay quando e la fronte e i l&" 
t i fon veduti in profpettiva. Vedi SCENO-
G P . A F I A c _ 

o 
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II DISEGNO, nelíesjanifat ture, dinota le 

figure colle quali l'artcfíce arricchifce )a fuá 
fíoffa, oJrappo, di íeta ; e che egh copia da 
qualcbepí t torc . Vedi T A P E Z Z E R Í A &C. 

Neir ¡ntraprendere tai drappi figurati , ^ 
neceflario che avanti i i primo tratto delia 
fpola , T intero Dtfegno fía rappreíentato su 
le fila deli 'ordito; cib non s' inteude gikde' 
colorí , nía di un infinito numero di picco-
I¡ fpaghi , che cíícndo talmente dilpofti , 
che (ollevino le fila deli 'ordito, poffa í'ar-
tcfice vcdere ad ora ad ora quale fpczie di 
feta e da porfi nell' occhio deila fpola , per 
la trama. 

Queño método di preparare i l lavoro , é 
chiamato kggere i l Difegno , o leggere Ja 
figura ; che s' efeguifce nella maniera íe-
guente : 

Si provede una caria confiderabiimente 
pita larga, che Ja pezza o i i drappo , e di , 
una lunghezza proporzionata a quel che fi 
vuole rappreíentare fopra di eíTo. Queíto íi 
divide per lungo con tante linee nere, quan-
t i fiü f¡ vuole che vi fieno neli' ordito; e s' 
incrocicchiano quefte linee con akre delinea-
te per largo; che con le prime fanno de' 
piccioli quadrati eguali . Su la carta cosí 
quadrellata , i l piuoreDifegna le fue figure, 
e le avviva o fa nfaltare con colori , íecon-
do che egli vede a propofiío. Finito c h ' é 
i l difegno , un operaio Jo legge , mentre 
un altro lo difpone ful caffino de' l icci . 

Ora, leggere i l Difegno, é ndirealiaper-
fona che maneggia i l telaio, ü numero de' 
quadrati , o delle fila coraprefe nello fpazio 
ch' cgli ña leggendo j accennando nello üeffo 
tempo , fe c fondo , o rilievo di figura . 

Metiere quello che íi legge ful caffi
no , é attaccare picccle cordicelle ai di-
veríi fpaghi, che hanno da alzare le fila no-
minate. E si continuaíi a fare , finché tutto 
i l Difegno fía letto. 

Ogm pezza efiendo compofia di diverfe 
ripetizioni del medefímo Difegno ; qLian
do i l Difegno intero é tirato , o finito , 
per ricominciarlo , non fi ha altro da fa
re , che alzar le piccole cordicelle con no-
di correnti fin alia fommita del caffino, che 
fi é lafciato andar giu fin al fondo. E cib 
íi ha da ripetere , ogni volta che é ne-
ceífario^ finché tutta Ja raanifattura fia cora-
pita . 

I tcífitori di naílri hanno parimente un 
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Difegno i ma moho piu femplice che rl fia 
ora deferitto. Egli é fatto fopra la carta, 
con linee, e quadrati, che rapprefentano 1c 
fila deli 'ordito, e della trama. Ma in ve
ce di linee, delJe quali conftano le figure 
del primo, quefie folamente confian di pun-
t i , pofti in certi dei piccioli quadrati, for
mad con P interfezione delle linee. QueíH 
punti indicano le fila deli'ordito che fi han-
no da alzare i e gh ípaz; lafciati in bianco, 
dmotano le fila che haono da ritenere la ior 
fituaziooe. I I reüo fi fa come nel primo. 

D I S E G N O , particolarmente é termine ufa-
to nella pittura, e figmfica la prima idea di 
un'opera grande , abbozzata o delineata roz-
zamente, cd in piccolo; con la mira che 
fia efeguita, e finita in grande. Vedi P I T 
TURA. . 

In quefto fenfo, i l Difegno é i l femplice 
contorno, od i tratti efienori delle figure, 
o delle cofe che fi vuol che fien rapprefen-
tate; ovver le linee che le terminano, e le 
circonícrivono . Vedi C O N T O R N O . 

U n tal Difegno aile volte fi delinea con 
geíío, o inchioílro, íenza ombre : qualche 
volta fi forma , cioé le ombre fi efprimono 
con lince fenfibili, per lo piíi tirate attra-
verfo I ' une dell' altre con la penna , col gef-
fo , e col bulino. Ta l volta puré , le om
bre fannofi col geífo fregaío , cosí che npn 
v i appaiono linee ; talvolta i t r a t t i , o col-
pi del geflb appaiono, perché non v i é ñ r o -
picciato: qualche volta ú Difegno é lavato, 
cioé 1'ombre fon faite con un penneüo, con 
inchioílro Indiano , o con qualche altro l i -
quore: e talor i l Difegno é colorato , cioé 
v i fi gittano e difpongono su i color í , ap-
preífo a poco come quelli che fi vuol porre 
su 1'opera grande. 

Le qualitadi, o condizioni , richiefie in 
un Difegno y fono la correzione , i l buon gü
i l o , l'eleganza, i l carattere , la diuerfitk , 
i1 efpreffione , e la profpettiva. 

La correzione dipende principalmente dal
la giuílezza delle proporzioni , e dalla co-
gnizione dell 'Anatomía . 

I I güilo é un'idea, od una maniera di di-
fegnare •> che forge o dall ' índole, dal tempe
ramento, e natural difpofizione , o pur dall* 
educazione, dal maeílro , dagü í ludj , & c . 

L'eleganza da alie figure una fpezie di 
dilicatezza , che ferifee gli uomini di giu-
diz io , ed-una convenevolezza, chepiace ad 

ogna-
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ognuno. I I carattere é cib, che a ciafcuna 
é peculiare ; nel che vi debb' efifere deüa 
diveríi ta; giacché ogni cofa ha i l íuo par-
ticoiar carattere, che la dií l ingue. 

V cfpreffione é la rappreíentazione di un 
oggetto fecondo i l fu o carattere , e le diver-
fe circoftame , in cu i egli fi fuppone che 
fia. — La profpcttiva é la rappreíentazione 
delle partí di una pittura , o figura , fecon
do la fitimione in cui ion o in riguardo al 
punto di v i l la . Vedi ESPRESSIONE &c. 

I I Difegm, o Abbozzo , é una parte dellá 
maggiore importanza, e di grande eftefa nel 
dipingere . AcquiílaO principalmente coll' 
ab.to e coll'apphcazione ; le rególe eíTendo 
qui di minor ufo e pro ficto, di quel che fie-
no in qualunque aitro ramo de'i' arte , co
me nel coloriré, nel chiaro fe uro , neil'ef-
preffione, &c. 

Le rególe principa!! che riguardano il D i -
fe gno ^ íono : che i giovani s' avvezzino a 
copiare, da per fe fleííi , buoni originali a 
prima viQa; a non l'crvirfi di quadrati nel 
difegliare , per timore di metter freno e con
fine ai loro giudizio, che ha bifogno di l i 
berta; continuar a difegnare finché lo fac-
cian bene da! naturale, avanti di comincia-
re la pratica delle rególe deüa proípettiva : 
nel dije guare dal naturale , imparar ad ag-
giuftare la groífezza delle loro figure alP ango-
lo vifuale ; feg na re e diflingaere tutíe le parti 
del loro Difegno , avanti che cominuno ad 
ombreggiarlo: fare i loro contorni ne' pezzi 
grandi, knza por mente a'piccioü mufeoü, 
ed alíri fpazj bianchi , o i n t e r r u z i o n i f a r f i 
padroni deÜe rególe deüa proípettiva ; oífer-
vare ogni tratto o linea fecondo la fuá per-
pendicolsre, la paraíkla , e fecondo ¡a di-
flanza ; e particolarmente comparare e con-
trapporre le partí che incontrano, e traver-
fano la perpendico'are , cosí , che formino 
una fpezie di quadrato nella mente ; che é 
la grande , e quafi 1' única regola del Dife-
gnar giuí lo; aver riguardo non fo!o al mo-
de!¡o, ma anche al!a parte gia difepnata, 
non potendofi mai difegnare con rigorofa 
giuüezza , fe non paragonando e proporzio-
nando ogni parte alia prima . 

II relio concerne la profpetíiva : come , 
che quegli oggetti fieno veduti di una fola 
villa od occhiáta, i cui raggi fi raccolgono 
in un punto: che V occhio é l'oggetto fieno 
fempre concepiti come iramobili: che lo fpa-

D I S 
zio , od i l mezzo fra eíl i , concepifeafi traf-
parente : e che 1' occhio , 1'oggetto , e la 
pittura fieno ad una giufta diítanza ; che é 
comunemente i l doppio del!a grofiezza del 
foggetto o della pittura . Vedi P R O S P E T -
T I V A . 

D I S E N T E R I A , A Y 2 E N T E P I A , nella 
Medicina, é una diarrea íanguigna ; ovvero 
un fluffo di fangue per le partí deretane , 
accompsgnato da dolori , e da to rmin i . Ve
di F L U S S O . 

La parola Dyfenteria, é formata dal Gre
co (T VÍ , diíficolta, e ivrtpov , inteflino ; e pro-
priamente fignifica quella fpezie di fluíTo del 
ventre , ch 'é caratcenzzata dalla frequenza 
delle dejezioni, mide di fangue, ed accom-
pagnate con tormini: la febbre , V ulcere , 
&c. non fono eíTenzialí al morbo ; benebé 
molti , si degli antichi come de' moderni, 
ílitnino che i ' ulcera lo fia . 

Sydenham offerva, che la Difenteria prin
cipia con freddo o nbrezzo , a cui fu llegue 
i l caldo; allor fopravengouo i premiti, edi 
tormini del ventre , con dejezioni mucofe o 
faniofe, che in progrc-íTo di tempo trovanfi 
interfpcríc di flrifce di fangue , coa dolor 
veemente. 

Le dejezioni íono talor fenza fangue*, c 
non olíante , fe non frequenti , ed a eco ra pa
go a te da to rmin i , e da una colluvie muco-
fu ; il medefimo Autore dice, che eU'éuna 
vera Difenteria . 

Infierne cogí i eferementi, oh re una mu
co fita bianchiccia , fpeííb vengo no alcune 
raípature degl' intellini , in forma di pellí-
cole. Se fia evacuato puro fangue , la vita 
del paziente é in gran pericolo. 

EtmuHero fa tre fpezie di D/fenterie. i . 
Quando s'evacúa un fangue iodevole , per 
una mera plethora, o pienezza , fenza al-
cun difordine .degli intellini ; come nel 
fluffo emorroidale . Vedi EMORROIDI . 

2. Quando fi evacúa un fottile acquofo 
fangue, chiamato i l flujfo Epatico , benche 
in realta provegnente dai vaíi emorroidali. 
Vedi FLUSSO . 

La terza fpezie , che é quella che pro* 
priameute chiamiamo Difenteria , é quan
do gittafi fuor fangue, meícolato con ma
teria purulenta ncgli eferementi. 

Quella é o benigna , cioé fenza febbre, 
e non contagióla ; o -maligna , che é ac-
compagnata da una febbre peliiknzia'e, e 

bene 
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bene fpéffo fa ftrage di eittadl íntere , e 
provincie : fuccedendo molto ordinario 
neil' ármate . Nel l ' ultima ícena del morbo, 
l i rendono per l'ano bene fpellb certe ca-
runcole infiem colla materia purulenta, di 
che'é difficile render ragione, fepur non di-
ciamo che provengano da una efcoriazio-
ne , od ulcerazione negl' inteftini . Q_ual-
che volta eziandio gl' inteíhni ion cati-
crenati. 

La caufa immediata della Difenteria , 
come alcuni Medid V aífegnano , é un 
morbofo umore , ferofo o d' altra fatta , 
mefchiato con la mafia del í'angue : da che 
ne íegue una troppo grande íermentazio-
ne nei fangue , ed una diiToluzione delle 
fue parti , che rendenfi cosí troppo l iqui
de . — La fecunda cagione é una vellica-
zione eun irritamento delle fibre nervofe de-
gl ' inteí l ini , caufa-to dagli aullen acidiumo-
ri feparati dal fangue , che fon occalione, 
che le fibre fpirali , che producono i l mo
to periftaldco degl' inteüini , fi raovano 
troppo velocemente , e si efpcllono le ma-
terie con troppa fretta dag!1 inteftini. •— La 
caufa mediata , nel linguaggio medico , é 
un qualche corpo forafíiero adereícente for-
temente agí' inteftini , e che colle fue aca
te punte vellica le loro fibre nervofe , ed 
a lungo andaré gli ulcera . — Le cagioni 
rimóte fono qualunque cofa che corrompe 
la maíTa del fangue , come i íughi aufte-
ri vifeidi e crudi ; i cattivi alimenti , i 
frutti autunnali; Tuve, i l vino nuovo be-
vuto con ecceífo ; i velen i ; le medicine 
violente j le acque pórtate per condotti di 
piombo , i l terapo piovofo nella primave
ra, con un invernó fecco, ed una ítate ed 
un autunno caldi. 

La fede del maíe é negl ' inteftini, o nei 
craflfi, o nei tenui, o in entrambi : quando 
la malattia é nei piccoli o tenui inteftini , 
i torraini cominciano lungo tempo avanti 
le dejezioni , e fi fentono attorno dell' um-
bilico; ed i ! fangue e gli eferementi , fo-
150 piu raefehiati, per eífere ftati lunga pez-
za aífierae . Quando ne fon' attaccati gl ' 
inteftini piu grandi, i l dolore é meno vee-
mente, e ü lente piu baífo, &c. 

I purgativi hanno di ra do alcun buon 
effetto nelle Difenterie y perché accrefeono 
la fermentazione del fangue , ed irntano 
vis pih le fibre degl' inteftini , N é gran 

Tomo I I I . 
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fatto raigliori fono gli emetici; perché ten* 
dono a tirare gli umori peccanti nello íto-' 
maco, o almeno negl5inteftini piu a l t i , e 
cagionano piu frequenn dejezioni. 

L ' Ipecacuanha , oíTerva i l Dr. Freind , 
che é tuttavolta eccellente in queft' occa-
fione, non tanto come vomitorio , quanto 
come fudorifero ; avendo quefta" facolta , 
fopra di tutt i gli altri emetici, ch'ella cor-
regge i l fermento Difentérico, a mifura che 
lo evacúa . >— Nei le Tranfaz. Ftlofof. ab-
biamo un efpreífo Ragionamento fopra que-
fto foggetto ; dove s'aíferifee ch' ella é r i -
medio infallibile in tutte le Difenterie , e 
fiuííi di ventre , per pericolofi e invetera-
t i che fieno; eccetto che ne' pazienti pul
món ici , e idropici , i fluííi de' quali fon3 
indicazioni di morte vicina. 

Sydenham loda i l cavar fangue r ma W i l -
lis dice, che niuna evacuazione é buona ; 
e preferive cordiali caldi , come fpirito d i 
vino un po' abbrueiato , &c. Le medicine 
baifamiche e íliptiche fono pur da ufarfi , 
fecondo le diverfe cagioni ed i varj finto-
rni del male. 

Borri in una Le t te ra a Bartholino , af-
ferma che non vi é míglior medicamento 
nelle Difenterie, che i ' acquarofa , in cuí fía 
flato fpento dell 'oro. 

Doleo riferifee d'aver cúrate piu di cen-
to perfone con 1' olio di mandorle dolci , 
mefchiato" con fugo di arancio. 

D I S F I D A . Vedi C A R T E L L O , e D U E L -
L O . 

D I S G I U N T A Proporzione . Vedi D I 
S C R E T A . 

D I S G I U N T I V O , cib che fepara o dis-
giunge . -—Cos í , o , , &c . fono chiama-
te congiunziont disgiuntive ; che nel connet-
tere un diícorfo , pur ne feparano le par
t i . E. gr. aut Cíeíar aut nuilus; o Cefa-
re , o niente. Egli «¿ avanzava , ne dava 
addietro. 

Le Congiunzioni disgiuntive fi poífono 
anco chiamare partitive, dijiributive, e al-
ternative. Vedi CONGIUNZÍONE . 

Le Propofizioni D I S G I U N T I V E In Lógi
ca , fono propolizioni eompofte di due mem-
b r i , o parti , conneífe per via di una con
giunzíone disgiuntiva * Vedi pROPOSizroNE., 

La prima propofizionc di un Dilemma 
ordinariamente é una propofizione disgiun
tiva . 

L 1 I V o i 
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V o i dovete od ubbidire al Re , od cf-

fer ribelle, 
M a non dovete cflTer ribelle, 
Dunque dovete ubbidire al Re. 

D I S L O C A R E , é i l mettere un oflb fuer 
della fuá giuntura, con qualche violenza j 
l'ufual nome, che alia dislocazione danno i 
M e d i d , é Luxatkne. Vedi L Ü X A T I O N E . 

D I S O R I E N T A T O , de/orienté, nel Fran-
cefe é un termine, che fi applica a una cofa 
la quale é voltata o rimoíía dall' Oriente, 
o da qualch' altro de' punti cardinali, a'quali 
era originalmente diretta. 

G l i Orologi Solari difegnati su quefta pie-
tra non vanno bene , perché ella é flata 
moffa, e deforientée ; ella non guarda piü 
Levante né Ponente. 

Ma queda voce é piíi fpeífo ufata in un 
fenfo figurato, per difeoncertare, o mettere 
un uomo fuor della fuá v ia , o del fuo ele
mento . Paríate di legge ad un Medico, o 
di medicina ad un uomo di legge, e faran-
no ambedue diforientati. 

And. Marvel adopera la parola disocciden-
tato , in vece di diforientato . 

D I S P A C C I O , una lettera fopra qualche 
affare di Stato, od altro negozio d'impor-
tanza, fpedita con follecituduie, per un cor
riere efpreflfo . Vedi C O R R I E R E . 

La faccenda de' Difpacci é tutta de' Segre-
tarj di Stato, e de'loro affiñenti. I I Re da 
le fue direzioni od inftruzioni a' proprj mi-
niílri fuorí, per via di difpacci . Vedi SE
C R E T A R I O , A M B A S C I A T O R E & C . 

La parola é adoperata ancora per lo pac-
chetto, o per lavaüge che contiene tai let-
tere . I I Corriero ha confegnati i fuoi Dif
pacci . 

I Francefi, fotto i l Regno di Luigi X I V . 
ebbero un Confeti des Depecheí , un Coafi-
glio de'Difpacci, che fi tenea alia prefenza 
del Re , ed a cui aííiftevano i l Delfino, i l 
Duca di Orleans , e quattro Secretar] di 
Stato. 

DISPAUPER , quando una perfona , a 
cagion della fuá poverta ( atteftata per fuo 
proprio giuramento di non avere, dopo pa
gad i fuoi debiti , nemmen cinque l i re ) é 
ammeffo a dimandare o litigare in forma 
pauperis: che fe in appreíío, avanti che la 
fuá lite fia finita, la parte o perfona mede-
firaa venga ad acquiftare qualche t é r ra , o 
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qualche ben perfonale ; oppur che la Corte, 
dove pende la fuá l i t e , giudichi oppertuno 
per queíla o per a lira cagione , di torgli il 
privilegio ; egü allora fi dice cífere Dtfpau-
pereda o perderé il titolo di povero. Vedi 
F O R M A Pauper'n, 

DISPENSA , o D I S P E N S A Z I O N E , in Lcg. 
ge, &.c. una permiíTione di fare qualche co
fa alie Leggi coüaníi e fiífe contraria \ ov-
vero una r e m i í T i o n e o fofpenfione di una 
legge in qualche giufta occafione , o biG> 
gno. Vedi L E G G E . 

Alcuni coníonáono Difpenfazione con egui' 
ta, ma fono cofe differenti : Imperocché T 
equit^i é folamtnte la correzione, o modi-
ficazione di una legge, che é troppo gene-
rale; ma la Difpen/a fofpende l'obbügaxio-
ne della Legge fteífa , e percib folamente 
pub darla il potere Legislativo . Vedi E-
Q U I T A ' . 

I I Re di Francia accorda Difpenfe di cú 
ad alcuni Uf iz ia l i , per eífere ammefífi avatv-
ti 1' eta legittima . 

I I Pontefice Romano ha un proprio fuo 
diritto di daré Difpenfe, ma non pub dar-
ne per cofa che fia contraría o alia Legge 
Div ina , o alia Legge della natura. I Teo-
logi riftringono queílo potere a cib che é 
contrario alie Leggi pofitive, come alie co
fe che riguardano i D ig iun i , i Maírimonj, 
la pluralita de' Beneficj, &c. — Ed anche 
in quefte cofe v i fono i fuoi Ümiti : Ne' 
tempi primitiví lafeiavafi al giudÍ7Ío de' Ve-
fcovi i l Difpenfare dalla lunghezza delle pe
ne ingiunte da' Canon i ; ed il I V . Concilio 
di Cartagine concede le trasiazioni de Ve-
fcovi e de' Preti, quando i bifogni deile Chie-
fe lo ricerchino. 

L'Autore di un Trattato delle Difpenfe^ 
(lampato nel 1713 , riduce tutte le cauíe di 
Difpenfa alia necefíita, ed al pubblico íer-
vigio della Chiefa , e non a'vantaggi privan' 
delle per íone, che follecitano la Difpenfa; 
altramente , egli oflerva, che cagioni non 
ne mancherebbono mal. 

I I medefimo Autore foftiene, che le Dif
penfe dovrebbono fpedirfi gratií : Márcello 
11. avea rifoluto di far cos í . Queílo Ponte-
fice fu folito diré , che fe k Difpenfe erano 
giufte e ragionevoíi, doveanfi accordare ¿i"̂ * 
tif; efeingiufte, non fi dovevano accorda-
re , ma negare. Ed il Papa Pío V . ricusb 
una groífa fomma di danaro offerta da un 

oí-
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Signore Spagnnolo per una p i í p ^ •> cui 
cotefto Papa accordb, perehé la ftimb giu-
fía. I nove Pre ía t i , che Paoio I I I . coníul-
tb per la riforma della Corte di Roma , rac-
comandavano la ftefla cofa , eccetto che per 
le Vifpsnfe di matrimon) contratti ad onta 
di qualche noto impedimento. 

D I S P E N S A T O R I O , nome che fí dk a 
diverfe raccolte di medicamcnti eompoü i , 
nelle quali fono fpecificati gP ingredienti, le 
dofi , e le principali circoftame della prepa-
razione e della miftura : coincide con que-
gli altri Libr i che chiamiamo Antidotar), o 
Fáfrw^o/ ;^ . Vedi F A R M A C O P E A . 

Tal i fono i Difpenfatorj di Mefue , di 
Gordo, del Collegio de' Medici ia Londra» 
di Quincy & c . 

Gl iSpeziaü in Londra e ne'contorni, fo
no obbligati di manipolare le loro Medici
ne giufía ¡e formule prefcritte ne! Difpenfa-
torio del Collegio ; e loro é ingiunto di aver 
fempre in pronto nelle loro officine tutí i i 
medicamenti iv i noveratl . Vedi C O L L E 
G I O , e S P E Z Í A L E . 

D I S P E N S A T O R I O , fi piglía ancora per un 
imgazzino, od una bottega di medicine te
nate in ordine e pronte da difpenfarfi al pri
mo e folo cofto degl'ingredienti, per benefi
cio de' malati poveri. Della qual forta n'ab-
biara due o tre in Londra , mantenuti da! 
Collegio de' Medic i . Uno ne! Collegio fíef-
fo, che prima comincib nel un altro 
nello ftradone di S. Pietro , in Cornhill : un 
terzo nella viuzza di S. Mar t ino , dove fon 
vendute ot t íme medicine per i l loro valore 
intrinfeco ; ed i pazienti fono configliati e r i 
me íTi ogni giorno, ecceíto che la Domenica, 
ad uno de i tre luoghi. Vedi C O L L E G I O » 

DISPENSIERE di un Va/cello é quegli 
che riceve tutte le vittuaglie dal provedito-
re; ed ha a vedere che tutto fia ben fíivato 
nel fondo della nave; tutte le cofe di que-
fia natura appartenenti al di leí ufo, fono 
in fuá cuflodia ; egli guarda it pane , e lo 
difiribuifce dalle diverfe porzioni o mifure 
«tók vittuaglie che fono nel vafcello. Egli 
¿a un appartamento , o fíanza per sé nel 
fondo, che é chiaraata la Camera del dif-
penfiere. Vedi Tav. Navt e Vajcelliy fig. 2 . 
lett. Y . J i b 

DISPEPSIA. Vedi D Y S P E P S I A . 
DISPERSIONE, nella Dioptrica . - Pun

to di D I S P E R S I O N E é un punto da cui i rag-
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gi rifratti cominciano a divergere, qüando 
la loro rifrazione l i rende divcrgenti. Vedi 
D I V E R G E N T E . 

E' chiamato Punto di Difpsrfione, in op-
poíizione al Punto di Concorfo, ch' é i l pun
to , in cui i raggi convergenti concorrono 
dopo la rifrazione. Vedi C O N C O R S O . 

Ma queft' ultimó é pih ufualmente chía-
mato Focus, Foco; e 1'altro, Foa» w ^ / i f . 
Vedi V I R T U A L E , e Foco . 

D I S P O N D E O , nella Poefia Greca e La
tina , un doppio fpondeo ; ovvero un piede 
che confta di quattro fillabe lunghe : come 

Juramentum) delegantes, Saupx^oi/Taíy . Ve
di SPONDEO . 

^ DISPOSIZIONE , nella Rettorica , fi de-
fínifee da Cicerone, per i 'atto di difíribui-
re le cofe, o gli argomenti inventan, o tro-
v a t i , in un ordine acconcio : ovvero una 
giufla collocazione , o fehieramento delle d i 
verfe parti di un' Orazione, o di un difcor-
fo . Vedi DISTRIBUZÍONE . 

La Difpofizione fa uno de' gran ratni , o 
delle grandi divifioni della Rettorica. Ve
di R E T T O R T C A . 

La Difpofizione é della fleíTa neceíTita nelT 
oratoria , che lo fchierar un efercito in or
dine di battaglia; o una bella compofizioae 
in Archí te t tura , nfclia Pittura, &c. I I pre-
ceíto d'Orazio n' é efprcífr) nella fuá Poéti
ca : fingula quisque locum teneant jonita de-
center, La Difpofizione y é dunque l'ordine, 
o lo fehieramento delle parti di un'orazio-
ne : le quali parti fono comunemente nové
late quattro : cioé V efvrdio , od i l princi
pio ; la narrazione , la conje mazione , e la 
perorazione, o conclufione . Ancorché alcuni 
le faccian fei : cioé V efordio, la diviftone ^ 
la narrazione , la confermazione, la confuta* 
zione, e la perorazione j come fi accenna in 
quel Verfo: 

Exorfus , narro , feco , firmo , refuto 9 
peroro . 

Ma la diviíione fi riferifee pia natural
mente all ' efordio; e la confutazione alia con
fermazione . Vedi D I V I S I O N E , & C . 

La Difpofizione é o naturale, o artifizia-
le, Naturale é l'ordine con cui abbiamo qui 
fopra noverate le part i . V A tifiziale é quan-
do per qualche particolar ragione ci difeo-
fíiamo dal!' ordine della natura . Vedi cia-

L11 z feu-
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fcuna parte fotto i l fuo proprio articolo, E-
SORDÍO, &c . 

D I S P O S I Z I O N E ne i rArch i t í t tu ra , é la po-
fizione o giacitura di tutte le diveríe partí 
di un edifizio , giuÜa , e adattata alia lor 
propria natura, efunzione. Vedi O R D I N A N -
Z A , E D I F I Z I O , & C . 

D I S P O S I Z I O N E , nella Fifica , é l'aduna-
mento delle parti di un tutto , in un certo 
ordine . Vedi P A R T E . 

La Filofofia moderna ci moftra che Jadi-
verfiía de" colorí de' corpi diptnde intiera-
mente dalla fítuazione , e dalla Dí/po/izione 
delle parti , che riflettono ía luce üiítcren-
temente ; la diverfit^ de' íapori , e degii odo-
r i dalle diverfe Diípofizioni de^pori , che fi 
rendono diverfameníe íenlibili, e ¡a diverfi-
ta de' corpi dalla di vería Di/pofiztone delle 
loro part i . Vedi C O R P O . 

• La Difpofizione felice , od un certo be)!' 
ordine di giacitura delle parole , fa una del
le maggion beilezze del diícorío . Vedi C O N -
S T R U Z I O N E . 

DISPROPORZIONE , termine di reia-
zioue s che inchiude difetío o mancanza di 
proporziune , o di convenevoiezza . Vedi 

RZIONE , DEFORMÍTA & C , 
D I S P U T A , o difpmazione , nelle Scuols 

&c» una coa te ía , o zuña y per vía di paro
l e , o di fcritro, lopra qualcbc punto d-i eru-
dizione t di fcienza, di rcligione i per otte-
nere il Dottorato , per eíercizio , o anche 
per mera cagion di cercare la verita , o per 
avanraggiare un pani to, e per i'onore del 
t r ionfa. Vedi T E S T , G R A D O . 

I Sigg. di Porto Reaie pigl ian motivo di 
©ííervare , che niuna cofa da tanti varj lu-
j n i , e aditi a fcoprire la ver i tk , quanto la 
IDifputa, I movimenti di uno fpirito , ira-
piegati folitariamenre neirefame di qualche 
fnateria, fono per lo piu troppo freddi, e 
languidi: la mente ha biHgoo di un certo 
grado di calore , per rifvegliare le fue idee. 

Ora y mercé delle o-ppofiziooi in una Dif-
puta , noi venghiamo a trovare , dove giace 
la difficoha, e 1' impeto che la mente ha 
a c q u i í b t o , ci ren-de attí a íuperarla. Vedi 
F A S S I O N I . 

D Í S Q ü Í S I Z I O N E , una ricerea nclla Na-
tura> nelle fpezie ccircoftanze di un proble-' 
ma , d' una queíiione , &c . affine di procac-
«iarne una. giuílanozione % ediícorrerae ehia-
famente. 
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D I S S E I S I N , nella Legge, uno fpoífeíra-

mento íllegittimo d' una perfona della fuá 
térra , del íuo fondo , o 3'altro bene ftabi-
le , e diritto incorpóreo . Diffeifin é di tre 
íatte j cioé fmple Diffafm , comraeflo di 
giorno,^ fenza forza, e ícnz 'armi : e Dijjet-
Jin by forcé , fpofícíío violento. Vedi D E -
F O R C E O R e F R E S H Diffeifin . Vedi anco R E -
D I S S E I S I N , e POST-DISSEISÍN . 

D I S S E M í N A T O Vacuo, Vedi V A C U O . 
D í S S E N T í S T I , Dtffcnters nelT Ingldc, 

é una genérale denominazione d' egual ü-
gniheato che Non-conformiíli . Vedi NON-
C O N F O R M I S T I , e S E P A R A T I S T I . Ella eípri-
me diverli partiti in Inghilterra, che nelle 
matene di Religione, nella difciplina del/a 
Chieía , e nelle cerimonie , diffemono , o 
dilcordanodalla Chieía d' Inghilterra , e fono 
tollerati. Vedi T O L L E R A N Z A . 

Tah .fono particolarmentc i Presbiteria-
n i , gl'Indipendenti, gli Anabatifti, i Qua-
chen «Sc-c. Vedi P R E S B I T E R I A N O & C . 

DISSEZIONE 5 nell' Anatomía , iope-
razion di tagliare e dividere le parti di un 
corpo animaie , con un coitello , con ce-
foie , &c. affine di vedere , e confiderare 
ciafeuna di el fe parti da sé . Vedi ANA
T O M Í A . 

GU antichi íecero delle Difjezioni d'uo-
mini viví y ííceome leggiamo d'Erofilo, ed 
Eraíiürato e ne' noftn í emp i , di Carpo, e 
di Vcfalio. 

Pare, le Gendre oQerva, che la Dijfezio-
ne d' un cotpo umano, anche morto , fu r i -
putata per un íacrüegio íin al tempo di 
Franceíco I . ed i l medefimo Autore ci aft> 
cura d'aver veduía una Coníultazione , te-
nuta daiTeologi di Salamaiica , adinchiefti 
di Cario V . per liquidar la queíHone y fe 
foífe iüecito , o no , in coícienza , dijj'ecarc i 
corpi uaaáni , affia d' apprenderne la íirut-
tura ? 

DISSILLABO y parola di due fiilabe. Vedi 
P A R O L A , e S Í L L A B A . 

Lo Spondeo , i l Choreo , V Jambo , eá 
i l Pirricchio, fono piedi diífillabi. Vedi SPON
DEO & c . 

D I S S I M I L E , o D¡jjim¡larey neli'Anato 
mia . G i l Autori dmdooo le partí del 
corpo m fimilari , e dijjimilan « Vedi 
P A R T E , 

Le parti V'tíjimilañy da aícuni chiansaí^ 
iompofa. ed organicé, fonoQuellsche fi Pc^ 
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fono dividere in varié parti di ftrattura dif-
ferente &c. Cosí la mano édmí ib i le m ve
ne rruícoli , oíTa , &c. le cui íuddivifioni 
non í»no de!la ñeífa natura , né della ftef-
ía denominazione . Vedi SÍMILE O SIMI-
LARE • 

D I S S í M I L I , o Difimiiari Foglie, dino-
tano le due prime íbglie di qualche pianta, 
m\ íuo primo sbucar dal terreno . Vedi 
FOGLIA . 

Sonó cosí chiamate, perche per lo piü fon 
ái forma differente dalle tbghe ordinarie della 
pianta crefciuta. 

I I Dottor Grew oíferva ch'elleno non fon 
al tro che i lobi della feraeuza efpanil, e co
sí inol t ra t i . Vedi GERMINAZIONE . 

I I loro ufo é per difcfa della plumula, o 
del!' orditura del lo ilclo ; ch' emendo giovi-
netto e tenero , vien cosí da ciaícuna parte 
guardato, ed ha parí mente qualche ítilia di 
pioggia e di rugiada che gradualmente ad 
eífo giü tramandaíi col mezzo di trefoglie. 
Vedi PLUMULA . 

DISSIMILI Qtiantita, e Segni , in Alge
bra . Vedi SIMILI Segni, e Qu ANTITA' . Ve
di pur SEGNO , e QUANTITAV . 

D I S S I M I L I T Ü D I N E , in geometría , 
& C . Vedi S í M I L I T U D í N E . 

DISSIMILITUDINE , o a DISSÍMILI , nel-
la Rettorica, &c. é un argomento, in cui 
da cofe diffmUi 3 fe ne dtducono altre dif-
fimili. 

Cosí Cicerone , ¡ i barbarorum efl in diem 
vivere , nojira confilia fempiternum tempus¡pe-
£lare debent. Garullo ci porge un belr argo
mento , a Díffimiii. 

Soles occtdere & rediré poffunt, 
Nobis cum femel occidit brevis lux 5 
ÍVOAT eji perpetua una dormienda. 

_ D I S S I P A Z I O N E , nella Fifica, una per-
dita o confuma/ione infcnfibile detle parti 
minute d'un corpo ; o, piü propriamente, i l 
fluífo , onde avoiano, e fi perdono . Vedi 
E F F L ü V J . 

Non l i dice, Dijfipazione, ma perdita di 
faogue , parlando del íangue fcaricato per 
una ferita , o in altra guifa fenfibile : al 
contrario diciamo Dijfipazione, o difpendio 
di fp int i , ch 'é piu copiofa che quella del-
le partí íbhde, e confeguentemente i l riílo-
ro , ed i l rifaciraento ne debb'tffere piü co-
piofo. 

D I S S O L V E N T E , quello chs diffolve* o 
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divide, e riduce un corpo neile fueminíms 
parti . Vedi DISSOLUZIONE . 

Cosí i- acqua regia é i l Disolvente dell* 
oro; i'acqua forte delt' argento, e degli al-
t r i metall i ; T acqua de' lali e deile gomme , 
lo ípirito di vino , dtlie refinc ; lo ípirito d'ace-
t o , delleperle, dc'coralli , &c. 

I I íal marino trovafi eííere i l proprio Dif -
Jolvente deii' oro : ei fa la fuá bifogna , m 
quaíi ogni forma, fia di fluido, o di foiido, 
o d i í p i n t o : eperb eg l i é labafe , o i l fonda-
mentaie ingrediente dell'acqua regia. Vedi 
ORO , e ACQUA regia. 

Cosí i l nitro é i l proprio DiJJolvents delT 
argento; ed ha queíPeífctío , in qualunque 
forma íi applichi; egü é percio la bafe deli' 
aqua íortis . Vedi ARGENTO , ed AQUA 
Fortif. 

Lo ípirito di nitro aggiunto a quello del 
fal marino , fa ch'ei difciolga I'oro molto 
megiio: ra a lo ípirito di fal marino aggiun
to ailo ípirito di nitro , lo rende inetto a 
far effetto alcuno fopra 1' argento . Tutta-
voita i l Signor Homberg íomminiüra un 
efempio ci' una Dijjoluzione d' argento, fatta 
col Diffohcnte dell' oro . Si pub comporte 
un'acqua regia di fpirito di fale, e di fpiri
to di n i t ro , loíamente in cosí poca quanti-
ta cialcuno , che poífano fluttuare fepara
tamente in un terzo liquore, e bene fpeíío 
non adunarfi abbaíf anza , per far tutt' uno, 
almeno non in grande quantita . Queft' 
acqua fi pub fare cosí debole, che non di' 
Jciolga I ' oro, ma folamente n' eítragga una 
leggiera tintura giaiia , che appena nientc 
potti via del pelo d' eífo metallo : ned' el l* 
difcioglierk tampoco 1' argento, come trop-
po debole : cosí che ambi i metalli ne fa* 
ranao in ta t t i . Ma queft'acqua regia, dopo 
d'aver difciolto 1' oro fin la dov' ha potu-
to , cioé dopo di averne cftratta una t in
tura gialliccia 3 elf é in iftato di difeiorre 
V argento. 

Que fio fenómeno , é fpiegato dal Signor 
Homberg cosí: io fpi rito di fale, ofolo , o 
unito con lo ípirito di nitro eíTcndo impie-
gato in tener quclle poche particclle d* oro 
difciolte , non s' impaccia coll' argento; i l 
quale per coíal mezzo, ricevendo rirapref-
fione della maggior quantita dello fpirito di 
nitro íolo, ne riman difciolto. Ma Teíperí» 
mentó non fi pub giaL ícambiare , o fare in 
raodo inverío j cioé 1'acqua regia non pub 

príft-
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principiare a (Uj¡folvere Targento prima leg-
giermente, c pofcia difcioglier Poro i per
ché lo fpirito di nitro non impediíce che 
lo fpirito di faíe adoperi fopra V oro ; come 
lo fpirito di faíe impedifce lo fpirito di nitro 
dairoperare fopra Fargento. Vedi O R O , e 
A R G E N T O « 

D I S S O L V E N T E Unherfale * V c d i l ' A r t i -
colo A L C A I I E S T . 

D I S S O L U Z I O N E , nella Fifica s é una 
difcontinuazione , o un' anaiifi della ñrut-
tura d'un corpo mi r to ; pe rcu i , quello che 
era uno e contiguo, é divifo in piccole partí , 
o omogenee o eterogenee. Vedi A N A L I S I „ 
e D I V I S I O N E S 

La DiJJoluzione adunque , b un neme ge
nérale per tutte le ridirzioni de* corpi con-
creti nelle loro piu picciole par t i , fenza al-
cun riguardo o alia folidita, o allafluiditat 
feenché nella comune accettazione della vo-
ce preífo glí A u t o r i , venga riílretta allart-
duzione de'corpi folidi in uno flato di flui-
di ta ; i l che é pib propríamente efpreíTo col-
Ja parola Soluziom, come un ramo della Dtffo-
hizione Vedi S O L U Z I O N E . . 

Gmfta l'opinione di Fr. Tt r t ius de Lani?^, 
confermata in oggi daquelía del dotto Boer-
haave nella fuá Chimica r i l pi tere o la fa-
CQ\ÍZ ¿i diffolvere ^ ña nel foiofuoco. Vedi 
F u o c o , e C A L O R E o. 

GU altri fluid i 5 comuneraente fuppoflt 
Dijfolvemi) folamente producono ílloroef-
fetto col mezzo de' fpicult ignei ^ onde ab-
bondano. Anche l ' aria , che giudicafr per 
un menflruo poírente t debbe tutta la tua 
forza ai raggi della Luce diffüfavi * Vtái 
A R I A , , e M E N S T R U O . . 

I I Cav.. líaccü Nsuton fpíega tutte le 
Dijfoluzioni 1 e i íor diueríí fcn.unenr , col 
gran principio dell'Aítraz-orte ; ed infatti 
i fenomeni á d l i Diljoluztone íocnminittrano 
una gran parte dcglt argomenti , e delle 
eonfiderazioni ^ con che tgU prova la realita 
éi queíto principio . Vedi^ATTn A Z I O N E . 

Ecco qul un laggio- della maniera onde 
queflo grande Autore ragiona intorno al 
foggetto della Dijjoiuzione . —- Quando i i 
Sale di Tá r t a ro fl dsffolve, con flare in un 
luogo ucnido y in quai aitro modo cib fi fa „ 
che con un'attrazione tra le particelle del 
fale di t á r t a ro , e quelledeiracqua cheflut-
tuanO' nelTaria in forma di vapori? E per
ché non fanno il íinUla i l fal comune j i l 

faí nitro , od i l vitriolo , fe non fe peí 
mancanza di tale atírazione ? e quando i * 
acqua forte, o lo fpirito di vitriolo , ver-
fato fopra liraature .d'acelajo , difcioglie Ic 
Hmature, con grande calore, ed ebuilizio-
ne 'y non é forfe cagionato queflo calore e 
quefl' cbullizione da un moto violento delle 
parti ? e da queflo moto non s' inferifee 
eg l i , che le parti acide del liquore s'avven-
tano o dirompono fopra le parti del rae-
tallo con violenza , e fí cacciano a forza 
ne'fuoi por i ; finché pervadendo dall' eflime 
particelle nella mafla foflanziale ed interna 
del metallo, le rilaflano , le íconnettono „ 
e di la fvincolate y ne le raettono in liber
t a , a fiuttuar neiracqua? Quando una fo-
luzione di ferro nell' aqua fortis difcioglie 
i i iapis calaminaris , e ne lafeia andaré i l 
ferro; ovvero una foluzione di rame difeio-
gUe i l ferro immerfovi , e ne lafeia anda-
re i l rame ; ovvero una foluzione di mer
curio in aqua fortis verfata fopra i l ferro , 
i l rame ^ lo flagno, o ' l piombo , difloi/e 
i l metallo , e ne lafeia andaré i l mercu
rio ; non s* iníerifce egli da cío , che le 
particelle acide dcll'aqua fortis fono attrat» 
t t piu iortcmente dal lapis calaminaris che 
dal ferro ; dal rame che dall' argento ; e 
dal ferro, dal rame ^ dallo ftagno , e dal 
piombo v che dal mercurio l e non é forfe 
per la ragsone fteífa , che i l ferro ricercapiu 
dr acqua forte per diffolverlo, che ilrame^ 
ed i l rame piü che gli altri metalli ; e che 
degli altri metalli i l ferro é difciolto put 
fáci lmente, ed é i l piu capace d'irruggini-
re ; e appreflb ií ferro , i l rame í Quando 
F acqua forte difcioglie rargento, e non l 
oro , e Tacqua regia difcioglie Toro e non 
T argento ; non fi ha egli a diré , che i 
acqua forte é fottile bensi abbaflanza per 
penetrare i pori deli' oro egualmente che 
dell'argento, ma manca della forza attratj 
tiva per dargli ingreflb ; e T illeffo dell̂  
acqua regia e deü' argento ? E quando t 
metalli fono difciolti in menftrui acidi , e 
glí acidi in congiunzione col metallo ado~ 
perano in una maniera differente ; cib ñora 
accade egli , perché gli acidi s' attaccano 
alie particelle meíai i iche, e con cib perdo
no molto- della loro a t ti vi ta ? E fe 1' acido 
fara in troppo piccoia proporzione, per ía*' 
re Wzoryo diffolubile nell'acqua, nondiven-
tera egli , attaccandoíl forteraente al roe-

D I S 
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t a l lo , itroperoíb, e non perderá cgli ¡1 fuo 
guflo- ed i l comporto non diverra una tér
ra infipida i Imperocché quclle cofc che 
laon fono dijfolubüi coll' umidita deiia l in-
sua , fono infipide . NeutonOpi, in calce, 

M . GeoíFroy fommtnillra alcuni curiofi 
cfperimenti fopra le Dijfoluzioni fred de y non 
é niente ürano , che una íemphce DtJJolu-
tzione Oa fredda: che 1' acqua cornune , per 
efempio , in cuí íiefi gittato del íal mari
no o del fale ammoniaco, o del v i t r io lo , 
diventi piu fredda , per la miílura di tai 
f a l i ; eflendo ovvio e manifefto, che i fali v 
privi di per fe íleíii di moto, e venendo a 
paríecipare di quello che la fluidita da all' 
acqua , ne lo dimínuilcono , quando int i 
mamente con efía íi mcfchiano mercé del-
la Diffohiztone ; e i Filufofi convengono ge
neralmente tra loro , che i l calore é un 
moto , ed i l freddo una ccíTazione , o al
meno una diminuzione di moto, Vedi F R E D 
DO , &c . 

Puré , ad onta di queÜo principio gene-
rale , non é gran maravigha che tune le 
JDiffláíuzi&ni non ficno fredde , come fon 
Qüelie di tut t i gli alcaü volatili neU'acqua 
comune; ; ma akune üeno calde , co
me quelie di tut t i gii álcali fiíí). La difie
ren ¿a puuquindi fpiegarfi , che tutti gl i al
ca i i fiffi e lien do íh t i calcinati da un íuoco 
veemente , hanno imprigionato e ritenuto 
ne' loro pori alcune delle di lu i particelle. 
Vedi A L C A L I &C. 

Ma egli é forprendente , che le Dijfolu
zioni accompagnate da fermentazione, cioé 
dove le materie bollono, e fi gonfiano , e 
cib con grande ürepito , fíeno fredde i e 
facciano difeendere i l termómetro , quan
do v i é immerfo . Vedi F E R M E N T A Z I O N E . 

Queda freddura , con una aumentazione 
si notabile di moto é alquanto ürana . Ma 
qui non ña il tuíto : imperocché di cote-
fíe fredde fermentazioni , ve ne fono alcu
ne che mandano vapori caldi . Cosí fucce-
de di una raiílura d' olio di vetriuolo , e 
di fale ammoniaco , nella quale s1 immer-
ga un termómetro , ed un altro íi tenga 
un po' piu alto , per riceverne folamente 
T evaporazioni : i l primo termómetro vedefi 
cadere frettolofamente , per la freddezza 
della fermentazione , ed il fecondo alzarfi 
per lo calore de' vapori . M . GeofFroy ag-
giugne un' efperienza , la quale dinjoftra, 
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che V acqua fredda é refa pib fredda anco
ra per pochi momtnti , gittandovi una 
grande quantita di viví carboni. Vedi CA
L O R E , e F R E D D O . 

DISSOLUZÍONE , nella Chimica , nella 
Farmacia , &c. dinota la riduzionc di un 
corpo compatto, duro, o folido , in flato 
fluido , mercé i ' azíone di qualche fluido 
mení l ruo , o Dijjolveme. Vedi M E N S T R U O , 
e D I S S O L V E N T E . 

I i Dottor Freind ci da un dettaglío Mee-
can ico della Pijfeluzione , nell' efempio del 
fale difciolto uell' acqua , che é ia piu fem-
plice operazione che cada fotto queü' arti-
colo .. Queño moto egli lo aferive a quella 
forza attratíiva , che é cotanto eflefa per 
la fuá azione e per l i fuoi effetti nella F i -
lofofia naturále , che non vi é fpezie di 
materia , che non vada fotto la fuá in
fluenza . Egli fi pub oífervare che i cor* 
pufeoli de' fali , che fono i piu fcmplici t 
fono infierne rainuíiíTimi , e nfpetto alia 
Joro mole aífai íolidi , e percib, difpiega-
no una validiíAma forza a t t r a í t iva , la qua
le , ceteris paribus , é proporzionale alia 
quatuiíii di materia . Di qui addiviene , 
che le particelle dell' acqua fono piu for-
temente attraíte dalle particelle fahne, di 
quel che lo Cieno Tune daü5aitre : le par
ticelle dell' acqua per tanto, coerendo aíTai 
iafcamente , ed eífendo fácilmente movibi-
l i , s' accoflano alie particelle de' fali , e 
corrono , per dir cosí , ad abbracciarvifi ; 
ed i l loro moto é pm veloce, o piu lento 
fecondo íe loro rainon o maggiori diílan-
ze ; la forza attrattiva in tutt i i corpi ef-
fendo fortifíima nel punto di contatto . 
Laonde , fe fia gittato del fale nel mezzo 
d'un piatto o hacino pieno d'acqua , noi 
troveremo le particole acquee , che fono 
nel mezzo del hacino , acri e pungenti al 
guflo \ ma I ' acqua su i la ti del vafe quaíi 
infipida ; cosí che , quando un tal moto 
una volta nafce , le particelle acquee fon 
pórtate con la fleífa forza verfo i f a l i ; ed 
il momento di eífe debbe calcolarfi o fli-
marfi dalla ragione del loro pefo , e della 
loro celerita, congiuntamente . Per la forza 
di quefl' impulfo , aprono un paífaggio 
ne' pori de' fali , che fono numerofifíimi ; 
ed alia fine rorapono cosí , e dividono la 
loro teflura , che ogni coefione delle lor© 
parti é tolta : ^uindi eífendo feparate , e 

ri-
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nmoííe ad una competente diílanza V une 
dall' altre, fono difperfe , e fíuttuano qua e 
la per l'acqua . Vedi S A L E , A T T R A Z I O -
N E , &c. 

D I S S O L U Z I O N E de 'metalü &c. per lo fuo-
co, fi chiama particolarmente Fufione . Vedi 
F U S I O N E . 

D I S S O L U Z I O N E del Sangue , é una affe-
í ione di queft'umore , direttamente oppo-
fta alia coagulazione . Vedi C O A G U L A -
Z I O N E . 

La Dijfoluzione é quella comminuzione 
delie partí fibroíe del fangue, che lo rende 
inabile a quella feparazione del craffamen-
tum dalla parte fe roía , che fempre fuífegue 
in un fangue fano, nel fu o raífreddarfi fuori 
del corpo. Vedi S A N G U E . 

Quella Dijfoluzione é moltifíime volte ¡a 
confeguenza delle febbri peílilenziaíi e ma
ligne , e moílrafi neile petecchie , o nelle 
macchie paonazze o porponnei cosí é pu
ré la confeguenza di certi vcleni, partico-
larraente delle morfieature di beftie veienoíe , 
&c. Vedi F E E B R E , V E L E N O , &c. 

D I S S O L U Z I O N E del Parlamento . Vedi PAR
L A M E N T O , e P R O R O G A Z I O N E . 

D I S S O N A N Z A , o Difcordanza , nella 
mufica, é una faifa confonanza, oconcor-
danza . Vedi C O N C O R D A N Z A , e CONSO-
N A N Z A . 

•Una Diffonanza é propriamente i l ri fui-
tato d' una miílura , o accozzamento di due 
fuoni , che fono ingraíi all' orecchia : tali 
fono i Ditoni, i Tritcni, la quinta faifa , 
la guaría ridondante , la fettima , &;c. Le 
Diffonanze ü ufano nella Mufica , e vi han-
no un buon effetto , benché cib fia folo per 
accidente. Vedi D I S C O R D A N Z A . 

D I S T A C C A M E N T O , un termine mi 
litare , che íignifica un certo numero di 
foldati , prefi inora eguaimente ds diveríi 
Reggimenti o Compagnie , per effere ira-
piegati in quakhe particolare iraprefa, co
me per formare una fpezie di campo volan
te , per fovvenire a una partita gia impe-
gnata in battaglia , per unirfi ad un'arma-
ta feparata , per foccorrere neü'afl'edio d'una 
piaiza , o per entrare m qualche guarnigio-
ne, &c. 

D 1 S T A N Z A , propriamente dinota la piíi 
corta linea tra due punti , tra due ogget-
t í , &c. 

La parola s' ufa ancora figuratamente per 
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un intervallo , non folamente rifpetto a luó* 
go , ma ancora rifpetto a tempo , ed a 
qualita. —Cos í diciamo la Dijianza della 
creazione del mondo dalla Nativita di Ge-
sü Grillo é piü di 4000 anni : la Dijian
za tra i l Creatore e la Crea tura e in
finita . 

Quanto alia vifione della D Í S T A N Z A , od 
alia maniera onde noi gíungiamo ad avere 
1' idea di dijianza negli oggeí t i . Vedi V i -
S I O N E . 

Le D I S T A N Z E , nella Geometría , fono mi-
furatecon la catena, con la decempeda , e íi-
m i l i . Vedi C A T E N A , &c. 

Le D I S T A N Z E InacceJJxbili fi trovano con 
prendere Je poíizioni relative ad cfTc dai due 
eftremi d'una linea , la cui lunghezza é data. 
Vedi Tavola P iANA , T E O D O L I T E , &c. 

nella Geografía , é 1' arco 
circolo interfccato tra due 

D Í S T A N Z A . 
di un maíiirao 
luoghi. 

Per trovare la Dijianza di due luoghi 
A , e B , ( Tav. Geogr. fig. 4. ) moho lontan/ 
P un dall' altro : aífumete due ílazioni C e D , 
dalle quali ambedue i luoghi A e B fi p o (Ta
ño vedere , e con un appropriato iftru-
mento tróvate gli angoli A D C , C D B , 
A C D , e D C B ; e mifurate la Dijian
za C D . 

Allor nel triangolo A C D fi hanno due 
angoli dati A C D , e A D C , infierne con 
un lato , dal che, per una regola facile di 
Tr igonometr ía , fpofta íotto i'articolo T R I A N 
G O L O , trovaíi A D . 

Cosí puré nel triangolo C B D la bafe D C , 
e gli angoli alia fiefia effendo dati , D B é 
trovato. 

Finalmente nel. triangolo A D B , aven-
do i lati A D , e D B , infierne coi i ango-
lo inchiufo A D B , la dijianza cercata A B 
trovaíi con le rególe date per la rifoluzione 
de 'Triangoii . Vedi T R I A N G O L O . 

L'altezza di un oggetto rimoto eííendo 
nota , trovare la fuá dijianza, quando pri
ma Tocchio lo fcuopre ; e di nuovo 1'al
tezza deü' occhio data , trovare la dijianza 
a cui 1' occhio pub giugnere fulla fuperfizie 
del mare o della térra : Aggiugnete 1' al
tezza dell' occhio A B ( f ig . 9.) al femidia-
metro della térra B C , per lo cus mezzo 
voi avete A G : e poiché ne! triangolo ret-
tangolo A D C , i lati A C e D C fono 
da t i , T angolo D C A é trovato per la re-
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gola comune della riíbluzione de' tríango-
Ji ; la quantita del qual ^ngolo forma l ' 
arco D B ; i l qual arco ccnvertito in pie-
di , od altra tale mifura , da la dijlanza 
cercata. 

Sopponete e.gr. l'altezza dell'occhio A B 
cinque piedi; che é un poco raeno che l'or-
dinaria üatura d'un uomo . Poiché B C é 
19695539, A C fara 10695544, e 1'ange
lo D Á B fi trovera 89o 57' minut i , 43 fe-
condi. Confeguentemente D C B , o 1'arco 
D B é 2' 17" ovvero 137": Epercib, poiché 
i0 ovvero 3600" fanno 343752 piedi Pa-
r ig in i , D B é 13081 y piedi. 

Nella fteííi maniera troviamo \& Difianza 
A B , alia quale ua oggetto d'una data al-
tezza D B fi pub ved ere 5 e confeguente
mente conofeiamo a quale difianza noi Ha
mo da un oggetto d'una data altezza , 
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quando prima nefeopriarao lafommita. Ve
di S O L I T U D I N E . 

D I S T A N Z A , nella Navigazione, é ¡1 nu
mero delle miglia o delle leghe , che un 
Vafcello ha navigate da qualche punto . 
Vedi N A V I G A R E . 

D I S T A N Z A nell 'Aílronomia — L a Difian
za del Solé, de'Pianeti, e delle Comete fi 
trova dalla loro parallaííe . Vedi P A R A L -
L A S S E . 

% Quella delle fielle fiflfe , come nón aven-
do elle parallaífe fenfibile , poco piu fi pub 
fare che congetturarla . Vedi S T E L L A 
Fifia. 

Le Difianze de' Pianeti dal Solé e dalla tér
ra , in íemidiametri della térra , fupponen-
do la maílima parallaííe Orizontale 6 ' ; e le 
Dimenfioni delle orbite , come le ha aíTegnate 
Keplero, fono come fegue 

D¡JL dal j Maílima. 
Solé. 1 

Giove 
Saturno 

Marte 
¡a Terra 
Venere 

Mercurio 

345Ó0 
187254 

57226 
34995 
250Ó1 
16142 

Media. 

326925 
178640 

34377 
24889 
13340 

Minima . 

308290 
170026 
47426 
3375s 
24718 
10537 

D¡Ji. dal
ia Terra 

0 

3 80 5-5 ó 
222250 

9222 r 
3499Ó 
60056 

Media . 

327544 
179259 
52944 
34377 
34548 
37179 

Mín ima . 

274532 
136268 

13668 
53759 

9041 
23221 

I I Sigoor Caffini fa le Difianze un poco minor i ; come fupponendo la parallaíTe del 
Solé un fo pía írande 

]Dif i . dal-
la Terra 

G i o v e 
Saturno 

Marte 
Solé, 

M a í l i m a 

244000 
143000 

59000 
22374 

Media. 

2(OOOO 
15 5000 
335o0 
22000 

Mínima 

176000 
87000 

8000 
21626 

I I Dottor Hook , per mezzo d' ef^tte of-
íervazioni con un telefeopio di 16 piedi per-
pendicolarmente coliocato , difeoperfe i l pri
mo, che le Difianze delle fielle dal Zenith 
non fono le fleííe in tutti i tempi dell'anno ; 
pavticolarmente la brillante nel capo del 
dragone , ei la trovo 27 , 0 3 0 fecondi piíi 
da prefTo al Zenith del Collegio diGresham, 
nel Solftiziobrumale, che nell'trtivo , Edo-
po luí M.Flamfteed offervb fimiii variazio-
ni neila fieila polart . 

Tomo 111. 

D i ¡i. dal 
la Terra. 

Venere 
Mercurio 

Luna. 

Maílima 

38000 
33000 

61 

Me M í n i m a 

.22000 
22000 

57 

6000 
11000 

53 

D I S T A N Z A del Soh dal nodo , o dalf apogeo 
dolía Luna, é un arco deiT cedittica , inter-
cetto tra i l vero luogo del Solé , e i l no
do , o 1'apogeo della Luna. Vedi N O D O . 

DISTANZA Curtata, é la Difianza del lue
go del Piancía dal Solé, ridotto ali 'eclittica. 
Vedi CuRTATA . 

Linea di DiSTA'szk , nella Profpettiva , é 
una linea retta tirata dali' occhio al punto 
principale : tale é la linea O F , ( Tav. Pro
fpettiva fig, 12 . ) tirata tra 1'occhio O , ed i l 
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punto principale F . Quefla, flecóme ell'é 
perpendicolare al piano od allatavola, pub 
íolamente eífere la P/^wzadeH'occhio dalla 
tavola. 

Punto di D I S T A N Z A , nella Profpettíva , 
¿ un punto nella linea orizoníale a quella 
tal di/lanza dal punto principale , qual é 
quella deirocchio dallo fteíío. Vedi P U N T O . 

Tal é i l punto P, o Q., ( T a v . Profpet. 
fig. 1 2 . ) nella linea ür izonta 'e P Q. ; lacui 
diflanza dal punto principaleF , é eguale a 
quella delf occhio dallo fteífo F. 

D I S T A N Z A de Balluardi, nella Fortifíca-
zione, é i l lato del polígono efícriore. Vedi 
B A S T I O N E . 

D Í S T E N S I O N E , V atto di Airare una 
cofa ; cosí puré lo ñato di una cofa vio-
lentemente fíirata, e dijiefa. Vedi T E N -

SÍONE . 
I I calcólo é un corpo duro, folido, &c. 

che cagiona ílupore , oftruzioni , e difien-
fioni. Degori.» 

D I S T I C H I A S I * , nella Medicina , un 
male delle ciglia, nel quale, inluogod'una 
f i la , o flrifeia di ciglia, o d i p e l i , vene ha 
due. Vedi CILMV , 

* L a parola ¿ formata da ̂ ts, duevolte, 
e Ttxoí» o roíaos , ordine, rango. 

Nella Diflichiafi , íopra i peli ordinarj e 
naturali, ne ere Ice un'altra fila Üraordina-
ria , che bene fpefifo fradica , e ftraccia i pri-
m i , e pungendo la membrana che immedia
tamente invefte i'occhio , cagiona dolore, e 
vi tira fluíTioni. Vedi P A L P E E R A . 

Si cura, con fvellere le feconde fchiere di 
peli con mollette , e cauterizzando i pori , 
dai quali fpuntarono. 

D I S T I C O , A I 2 T I X O N , unacoppiadi 
verfi ; od una compofizioncella di poefia , 
tutto i l cui fentiraento é comprefo in due ver
i l , o due righe . 

V i fono delle rególe di morale eccellen-
t i ne* Difticht di Catone . Vedi Vigneul de 
Marville fopra i Dijiichi di Catone , T . I . 
P- 54- 55-

D I S T Í L L A Z I O N E , o Defiillazione , nel
la Chimica c nella Farmacia , i ' arte o 1'at
to di íeparare od cftrarre le partí fpiritofe, 
acquee , oleaginofe, ofaline di un corpo mi-
í i o , dalle piíi groífe e piu terreftri parti , 
col mezio del fuoco ; e raccogüerle e con-
denfarle di nuovo col freddo . Vedi C A 
L O R E &c. 

D I S 
L ' ufo delia Dtfiillazione é grandiflimo; col 

fuomezzo principalmente íacendofi aeque, 
fpiriti , eífenze, ed eÜrat t i . Vedi Acqua , 
S P I R I T O , &c. 

La Díjiillazione comunemente fi comple per 
mezzo del fuoco, elevato a maggiore o mi-
nor grado fecondo che le circoftanze richieg-
gono. Vedi Fuoco. 

I I fuoco o fi applica immediatamente ai 
vafi , ne'quali s'hanno a difúllare le mate-
fie ; o fi applica mediatamente, per mezzo 
dell' acqua , della rena , de l l e limature di 
ferro, &c. Quefti metodi diíferenti di ap. 
pilcare-il fuoco, fi chiamano Ba^ni, Bal-
nea; Balneum Marix , o Maris ; Baíneum Are-
nofum &c. Vedi B A L N E U M , & C . 

La Díjiillazione, é d i due fatte , T0. per 
ajctnfum-^ quando ¡a materia da diftiÜctrfi k 
fopra del fuoco, e lo fpiri to, o aitro prín-
eípio, é folievatOj o fi fa afcenderc da efla. 
Vedi ASCESA . 

26. Ver defeenfum, quando la materia da 
dijiillarfi , é diíotto al fuoco , ed íí va
pore efirattone , fi precipita al fondo del 
vafe. 

La D I S T I L L A Z I O N E per afcenfum , é o 
retta, o obliqua . 

La D I S T I L L A Z I O N E Ket ta , fi fa con un 
alembico ordinario, o con una cuCurbita , 
dove i l lirjuore follevaíi, e di nuovo difeen-
de, in forma di gocciole, in un recipien
te : e principalmente mettefi in ufo, quan
do la teftura del corpo é tale , che amraet-
te un'aícefa facile , come ne'vegctabili. Vedi 
A L E M B I C O . 

La D I S T I L L A Z I O N E obliqua fi comple la
teralmente, ed i n vafi cu rv i , come reror-
te. I l fuo ufo é per que'corpi che conítano 
di particelle piu peían t i , e che jnon fi pof-
fono follevare fenza un forte impulfo, ené 
men fino alia cima del vale con un impul
fo fon i (Timo i della quale fpezie fono quafi 
tut t i i mmerali , e i metalli . Vedi RE
T O R T A . 

La D I S T I L L A Z I O N E ^ / ^ « / « w , équan
do i l fuoco s'applica su la fommitV, e t u t t ' 
intorno al vafe, i l cui onfizio é nel f o n d o ; 
e confeguentemente , i l vapore non elfen-
do capace di follevarfi all' insu , é sforza-
to di precipitare, é diñiilare al fondo. 

V i é una fe con da ipezie d i DiJiilUzione 
per defeenjum chiamataper delujuium i la qual 
¿ una liquefazione naturale, od una nfolu-

zio-
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zlone de fali in liquore, col mczzo dell' umi-
dita. Vedi D E L I Q U I U M . 

Nella rifoluxione de lemplici, un meto-
do eccellente di prefervare le lorovi r tu , é , 
in luego di fuoco, o d'altro eHraneo calo
re che altererebbe, o diftruggerebbe quede 
vir'tíi, fervirfi del calore d 'un letame fatto 

, d'erbe putrefatte della ÜeíTa fpezie che quelle 
che hanno da diftillnrfi. 

Si procede diverfamente ntW&Diflillazlo-
no e fi oííervano difFerenti mifure, fecon-
do le diverfe cofe , che hannoíi a dijlil-
lare. 

Gli fpiriti acidi fono per ordinario eílrat-
t i , in una fornace di riverbero, e con un 
fuoco veemente : i legni ponderofi , come 
i l guaiaco , i l bofso , 1' ambra , &:c. fi di-
fiillano in una retorta, nella íUííaguifa. I n 
queü i , vien prima un poco di flemrua , e 
poi , crefeendo i l fuoco , gli fpiriti a vola no 
in nuvole bianchc. Quando celia ;0 di veni-
re, la materia nel recipiente é fiitrata per 
un imbuto che fa trapaflare gli fpiriti , la-
feiando addietro un olio fétido. 

Le piante odorifere , come i] balfamo , 
TaíTenzio, la falvia, l'iífopo &c. fi diftil-
laño per la cucúrbita , o vefeica ; prima ver-
fando una forte decozione della ílefla pian ta 
calda, fopra la planta fteífa ammaccata, e 
lafeiando tutto digeriré m un vafe chiuíb 
per due giorni . Allora, circa la metad'acqua 
o di fpinto s' efirae per dijiillazione, equel-
]o che refia, eífendo fpremuto, filtrato, e 
fvaporato fin alia confiíknza di melé , é 1' 
eflratto della pianta. Finalmente , feccando 
quel che é reüato nel panno dopo l'efpref-
fione, e abbruciandoío, fi fa un ranno , o l i 
xivio delle fue ceneri ; che filtrandofi , e 
[vaporando fin all' aridezza , quel che avan
za é i l fale fifío della pianta. 

Le piante non odorifere, íi procede a di-
flillarle generalmente cosí: La pianta fi pe
lla, e due terzi dell' alembico, o della re
torta fi empiono di eífa , vi fi verfa fopra 
una buona quantita del fugo efpreífo della 
íleífa pianta, cosí che la materia fchiaccia-
ta vi poffa nuotare, fenza attaccarfi al va
fe. Quindi fi cava fuori circa mezzo altret-
tanta acqua, ch'eravi fugo, e queft'é l'acqua 
dijidlata della pianta. Quello che refla, ef-
íendo fpremuto in un panno , ed i l fugo 
avendo pofato , fi filtra, e fi fvapora fino 
ai due t e rz i , e ponendolo in un luogo frefeo, 

ií fale cífenziale fi forma o germoglia m cr i -
ftaili. 

Egli vi ha un método di D I S T Í L L A R / r ^ d ! -
^o, che fi pratlca cosí : Si pigliano , per 
eíempio, quattro lire di fiori , piu o meno , 
e fi mettono in tre o quattro pinte d'acqua, 
ed i l tutto in un iimbicco , lotata efatta-
raente, pofeia fi alluoga ín un vafe, mez
zo riempiuto di diaccio, battuto e falato, 
come fe fi voleíTe gelar i ' acqua ; appreífo 
v i fi adaíta fopra un recipiente , e fi Iota ben 
bene ; fi bagna un panno lino in acqua cal
da , con eflo cuoprefi la tetla del iimbicco, 
ripetendo cib diverfe voiíe , col qual mez
zo le piíi fottiii par t i follevanfí dai fiori . 
Ma fi dcbbe por cura , che tutta l'acqua fu-
perflua fia prima (tata vuotata dal Iim
bicco . 

I I Dottor Beal nelle Tranfaz. Ftlofof. fa 
menzione d' una ñraordinana fpezie di D i ' 
fiillazioni fredde, cioé fatte colla brina, e 
coli' aria fredda . Eífendo i l fuo termómetro 
eípofto fott' al cielo aperto nelle gran br i -
nate del 1665 , fottiii e chiare gocciole , 
come rugiada, afeendevano alia foaimita del 
tubo, che pofeia, col tempo, tornavano a 
difeendere nel gambo, ed empivano lo fpa-
zio di mezzo po'hce : ed ancorché lo fpiri
to di vino fleífo foífe colorito cancatamen-
te , puré quedo fecondo fpi rito era piü chia-
ro , e piü br.liante che criílallo alcuno. I I 
fimi'e egü fece con eíporre i l fuo termóme
tro all'ana calda nel mezzo della State. E 
di qul egb prende motivo di raccoemndare 
un' uitenore profecuzione di quefta pfychro-
technia. 

L ' afcefa de' fluid i , per quel che c' infegna 
laFifica, fuccede m due guife, i .Acagio-
ne della loro fpecifica gravita ; e 2. Per im-
pulfo. Vedi F L U I D O , C A S C E S A . 

La prima maniera d'clevazíone é manife-
fia da queílo lemraa; cioé, che le particelle 
de'corpi che nuotano in quaiche fluido, fe 
fono fpeciíkamente piu leggiere , debbono 
eífere pórtate in su da cotello fluido , D i 
qua , pofto che i liquori dijlillati portaníi 
verfo all'insu per Paria , é da cercarfi , come 
vengano ad elfere fpecificamente piu leggieri 
che T aria. 

Ora , un fluido allora é fpecificamente 
piu leggiero d' un altro , quando fotto una 
piu grande fuperfizie, egli ha un'eguale, o mi
nore gravita: fecondo quefia proporzione , 
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la mole del fluido nella dijiillazione debb'ef-
fere accrefciuta ; e quanto fácilmente colí' 
ajuto del fuoco , ella poíía crefcere, o , lo 
ehe é la ftelTa cofa, rarefarfi , apparira da 
quello che abbiamo detto fotto gli articoli 
R A R E F A Z I O N E , C A L O R E , & C . 

E' noto per calcólo fatto, che !a propor
cione della gravita fpecifica delTacqua a quel-
]a dell' aria , é qualche cofa pm che 800 a 1 . 
Poiché d un que sfere o íolidi fimili , fono co
me i cubi de'loro diametri, e la gravita l'pe-
cifica decrefee reciprocamente colla üelia 
proporzione, che i cubi de' loro diametri 
crefeono : a fine di rendere una particella 
d'acqua piü leggiera che una d'aria, n i en
te piu é necefí'ario, che di rarefaría, finché 
íi fuo diámetro diventi dieci voite maguió
l e , i l che in quedo cafo é un piccio itiimo 
grado di rarefazione : imperocché il cubo 
del diámetro in una particella cosí rarefat-
t a , é un m ü i e . Se il diámetro fia refo un-
dtei voite pm grande, i l cubo fara 1331 ; 
é fe dodtei, 1728 . Cosí cheTacqua, quand' 
e rarefacta foi dodici gradi, fara piíi che al 
doppio leggiera delParia; e fe la raufazio-
ne fi porti piu oltre, fácilmente fl potra rac-
cogliere dall'accrefcimcnto de' numeri, che 
una particella d*acqua pub eflere reía quafi 
infinitamente piu leggiera defl' arfa . Ora T 
clevazione de" corpi egualmente fíuidi, e 
peíant i , é fempre prooorzinnata a-lía loro dif-
f eren te atritudine ad cílcre rarefatti ; ctoé , 
cgííno afcendono piü preílo , dopo Tapp!!-
cazione di qualche forza , quanto piu fono 
capad di rarefazione: ma ne'corpi, l 'atti-
tudme de'quali a rarefaiíi é egua ' e , il tem-
po deiFafcí-fa deve deterrainarfi dalla loro 
fpecifica gravita, -

M i non é folamente ía gravita fpecifica 
che ferve ad elevare i corpi nella di/lillazia-
f?£, Mi un impu'fo efterno pub anche cau-
íare laboro afctfar P impul f ) , di cui trat-
táfi q u i , viene dal fuoco, le cui particelle, 
benthé eíircraamente picciole e leggiere , 
puré poííoao alzar corpi molto piu pefanti 
d i fe OefTe, adoperando fopra d'effi con un 
certo grado di^ forzar Imperocché , poiche 
» momento d'un corpo , o quella forza , 
can cuí egit adopera fopra un a!tro , é in 
ragjone cempuíb della quantita df materia, 
e delia ederita ; la celenta pub eífere cosr 
a c w í u u í a s che día, um forza fufficiente ai 
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corpo, per quanto fia picciola la quantita di 
materia in eífo . Suppongafi per tanto un cor» 
po peíante, diícendere, con non altro mo
mento che quello ch' ei riceve dalia fuá pro» 
pria gravita; in tal cafo, l 'ar ia , che emol
ió piü leggiera, pub eíTere moffa con tanta 
ceierita, che non folamente foftenga coíefto 
corpo, ma lo faccia afcendere piü alto ; e 
quanto piü rápido e i'impeto dell'aria, o 
la fuperficie del corpo piü difluía, tanto piu 
alta e piü veloce fara í'elevazione . Cosí „ 
i l fuoco, abbenché fia un corpo d'una mo
le rainutiííima, fi pub con tal rapidita mo
veré , che acquifti e comunichi tuíta quella 
forza che fi pub deíiderare, affin di rimove-
re qualunque oíiacolo . Quando- percib il mo
mento del fuoco é aumentato nella fpiega-
ta maniera , cosí che ecceda la forza del 
corpo ¿iftillato , lo rimove ra dalla fu a pri-
miera fituazione; o, lo che é qui 1' lílcífa 
cofa, perché la direzione del fuo moto ten-
de all5 insü , ¡o portera appunto insü . E 
s i , le particelle fpecificamente piü pefaijíi 
che l 'aria, contenute nella retorta, come 
fono quelle degli fpiriti acidi , aícendono 
per un piü violento impulfo del fuoco y 
ufato nella difiillazione . Vedi E V A P O R A -
Z I O N E , Es A L A Z I O N E , & C . 

U n ' altra coía da notarfi , é , che la fteíía 
quantita di materia é elévala ta:ito piu fá
cilmente, a mi fura, che la fuperfizie é ag-
graodita : imperocché quanto piü quefta é 
diffufa , tanto piü particelle di fuoco ella 
riceve: avendo percib quefta forza unirá, per 
fofpignerla a l l ' insü , piu fácilmente aícende j 
di maniera che, per lo medefimo grado di 
fuoco, corpi egualmente peíanti non fialze-
ranno gia egualmente , pofto che fiévi co-
teífa difFcrenza nelle loro fuperfizie, 

L'aria ha anch'elia non precióla parte y 
in queí che riguarda F impulfo; imperocché 
eífendo rarefntta dal fuoco , non folamente 
viene ella Ikíía fofpinta a i i ' insü , ma porta 
feco in alto dell'altre particelle ; e fi pub 
eífere ammaeífrato da molti famiiiari eípe-
rimen t i , qoal impeto djípieglu no i corpi co
sí rarefatti. Chiunque per tanto ben coníí» 
dera quefte tre cofe, croé , la leggierezza 
fpecifica ; una forza impeliente ; e Peílenfio-
ne della fuperfizie, e che cofa pofiano eífc 
fare, ed in quante guife, e eon quaü pro-
porzioni ciafeuna d'eífe fi poíTa cambiare» 
•T¡ o'>l' ' " ; RU 1 - - . . ; . : - íar 
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fácilmente tcnfotl ragione di tutta la va-
rieta, che trovafi ne diverfi procedimenti 
della DilUUavone. 

D I S T I N T A Nozigne , o Idea , lecondo i l 
Leibnixio, é , quando poíiiamo enumerare 
abbaílanza di íegm e di caratteri, da quai 
raccolgafi bene una cofa. 

T a l , e,g*- é queÜa, che i l circolo é una 
figura termmata da una linea curva , che 
riede in fe ti ella ; tut t i i cui punti fono egual-
mente dtftanri da una parte che é nel mez-
zo. Vedi NozfONE, e I D E A . 

D I S T I N T A Bafe , neli' óptica , é quella 
tliítanza dal polo d'un vetro convelió, in 
cui, gü oggetti, guardati pcre í ío , appajó-
no di/iimi, , e ben definiti : cosí che ¿afe 
¿¡•Unta coincide con quel che aleramente 
chiamafi i i foco. Vedi Foco. 

La bafe dtjlinta é caufata dalla collezio-
ne de' raggi procedenti da un folo punto neli' 
oggetto, in un folo punto nella rapprefenta-
zione ; e pe ib , i v t t r i concavi , che non 
unifeono, ma fpargono, e diíTipano i raggi, 
non poffxio avere bafe dijiinta . Vedi C O N 
C A V O . 

D I S T I N Z I O N E , é una diverfiía nelle 
cofe , o neüe conceffioni ,1 Vedi D I F F E -
R E N Z A . 

I Logici definifeono la Diflinzione , un 
aggregato di due o piíi parole, con che di-
notiamo coíe difparate , o la loro conce-
zione. Vedi D Í V I S I O N E . 

V I fono tre fpezie di Diflinzioni yvde dai 
tre differenti tnodi d'efifienza •, la prima 
reate , la íeconda nuda le , e i ' ultima ra-
zionale. 

DÍSTINZIONE rrale, é quella ira cofe che 
efiíler polT.uio , od eílcre concepite efiftere a 
parte o feparatamente Tune dall' altre ; tal 
é quella ira due foíranze, od i modi di due 
foüanze . 

DÍSTINZIONE Modale , é quella fra diver-
fe cofe, una delle qualipub e(irtere fenza 1' 
altra , ma non vicevsrfa , queíta fenza quel
la : tal c quella tra la mente, ed un atto 
della voiontá ; ira la cera, e la fuadurez-
za; tra l'acqua, ed i l fue agghiacciamen-
to , &c. 

rationir , o Diflinzione 
raciónale , é quella tra diverfe cofe , che 
fono realmente una e la fteffa cola , di cui 
1 una non pub efiftere fenza dell' ahra, né 
vice verfa quefta fenza queiU : tal é quel-
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la tra una cofa e la fuá eíTenza; tra l'ef-
fenza, e le proprieta, &c . 

D i queíta Difitnzione alcuni Autori n.' 
ammettono due fpezie. Tuna bárbaramen
te chiamata rationis ratietimtk , che ha 
qualche fondamento nelle colé , come quan
do diífinguiamo la giuííizia di Dio dalla 
íua mifencordia : F a tra chiamata rationis 
ratiocinamis , che non ha fondamento al-
cuno, e pero é da molti afFatto rigectata. 
Con tutto che altri contendano , che non 
v 'é dijimSio rationir, che nello ílefTo tem-
po non íia una dtftinzione reale : cosí , di-
cono , D i o , e Dio giufto, fono T un all' 
altro , come iatte , e latte bianco ; e un 
Dio giuílo , e Dio raifericordiofo, come 
iatte bianco e latte doice . Ma quando IQ 
dico , i l latte é difiimo dal latte bianco , 
o i i latte bianco dal latte dolce , ladijiin-
zione cade tra bianchezza e dolcezza, che 
é una diflinzione reale . Vedi A S T R A Z I O -
NE . 

DÍSTINZIONE metafifica , chiamata anco 
dagli ScoJafi'jci Alietas, alteritas , e diver-
fitas , é una difconvemenza d' eíTere , per 
cui queda cntita non é quella, o una non 
é 1' altra. 

DÍSTINZIONE , o DÍSTINGUO nelle fcuo-
le, é un efpediente, per ícanfare la forza 
di un argomento, o per dichiarire, o fpie-
gare una propofizione ambigua , che pub 
effere vera in un fenfo , e faifa in un ai-
t ro . I I rifpondeote fu ridotto alie ftrette, 
ma fi difimbarazzb con un di/iinguo. M o 
liere fa che T . D. dica alia fuá A moro Ta, 
la quale gli avea de tío , ch' ei dovea fot-
tometteríl al volere di una perfona ch' egli 
amava : Dijiinguo Mademoiíellc ; pour T in-
terét de fon amour, Concedo: contre fa paf-
fien, N e g ó . 

D I S T O R S I O N E , nella Medicina . D i -
S T O R T I O oris , í iorcimento, o dijiorfione del
la bocea, é una contrazione, od accorcia-
mento di una parte della bocea , caufato 
da convulfione, o da paraliíi de' mufeoli di 
una banda della faccia . Vedi C O N V U L 
S I O N E . 

Quando la Difiorfione proviene da Con
vulfione, ell 'é dall' liicffa parte che la Con
vulfione , la forza della parte convulfa eífen-
do fupenore a quella della parte fana : ai 
contrario, quando procede da paralifí » la 
Difiorfione fi fa nella parte oppofta , la parte 
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paralitica eíTendo qui fuperata dalla fana 
Vedi P A R A L I S I . 

Ir i una D I S T O R S I O N E delta bocea i l pa
ciente pub íbiatnente fputare da una ban
da i e fe lo fate ridere , o l'obbligate a pro-
nuoziare la letrera O , fácilmente v'aecor-
gete, ch'egli move foltanto una banda del-
Ja fuá bocea. 

I Grect chiaman queíío ma!e cKucrms K V -

nyo?. Vedi S P A S M U S , e C Í N I C O . 
D I S T O R S I O N E átW occhio , chiamata zn-

CQ Stvabismuí y oY zfttt guercio * Vedi S T R A -
B I S M U S . 

D I S T O R T O R Oris, neH'Anatomia , un 
mu (col o della bocea, detto anche Zygoma-
ti cu r . Ved» ZYGOMATICUS . 

D I S T R A Z I O N E , DiJhaBio^ nella M e 
dicina y dinota P atto di tirare una fibra , 
«na membrana, &c. di la dalla fuá eñen-
íion naturale: e cib che é capace di que lio 
eílendimenro y fi dice eífere di j i rañi le . Ve
di F I B R A , 

D I S T R A I N , nella Legge . T o diflra'm 
é Tattaccare, mvad're i b; ni di uno, per 
fudci'sfo;tone di un debito, 

D f S T R E T T O , i l territorio » o V eftefa 
delía gíurisdiT.one, di un Giudice * Vedi 
G lU R ! S D ! Z ION E , 

Un Giudtte , o Míniflro nnn pub ag re 
fuon ét \ fue Diflntto * Vedi G I U D Í C E . 

DlSTRÉTTO T Bella Leggt: Inglelc Dijhici» 
proprírfmtnre dmota i l luogo, dove uno ha 
i l pe tere oj díjiyi/ning , di ft quebrare, liag-
giic &c. owcrrj ii circuito r o ter r i tor io , in 
cui uno pub eííc-re cortretto a preíeotarfi . — 
Dove noi diciamo , hors de fon fee ; aUn di-
eono , extra DijlriHum f u u m . Vedi F E E . 

D I S T R I B U T I V O , che Dijiribmfce, da 
dts , a parte, ftparatamtnte \ e tribuere r 
daré . 

D I S T R I B U T I V A Glu/Jizia , é quelía t per 
€ui diamo ad ogni per fon a quello che gli 
appartiene , Vedi G I U S T I Z I A . 

D r s T R i B U T i v r , in Grammatica . Vedi 
NüMFRALI , 

D I S T R I B U Z I O N E , 1' atto di dívidere 
una cofa m diverle partí per difporre cia-
feuna nel fuo proprio luogo , Vedi D I V I -
S I O N E , 

Un Poeta Dramático dovrebbe diflribuire 
i l fuá fog^etto in atíi , e fcene , avanti di 
procederé alia vcrílficazione , &c . Vedi AT
T O , &c , G l i Oratori difiribuifeono i loro 
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arínghi iu efordio, narrativa) conferma'zio-
ne, &c. Vedi O R A Z I O N E . 

La Naxione Ebrea fu dijhibuita in dodici 
T r i b u . Vedi T R I B U " . 

I I Digeílo é dijiribuho in 50 l i b r i . Vedi 
DÍGESTO . 

La Dijiribuzione del cibo per tutte le par
tí del corpo , é uno de' maggiori miracoll 
dalla Natura . Vedi D I G E S T I O N E , e N u -
T R I Z I O N E . 

D I S T R I E U Z I O N I manuall , e quotidiane ^ 
dinotano certe piccole fomme di dinaro , de-
fíinate dai fondatori , perché fieno dijlribui-
te a que i Canonici di un Capitolo, che fo
no attualmente prefenti, ed affirtono a cer-
t i O b i t i , od U f i z j . 

D I S T R I B U Z I O N E , nella Rettorica , é una 
fpezie di deferizione ; ovvero una figura, 
per cui íi fa un' ordinata divifíone ed enu-
merazione delle qualiía principali di un fog-
getto. Vedi D E S C R I Z I O N E . —- Per efem-

. p i ó : egli ha inrelletto per vedere i noftri 
falii y giuftizia per metter loro freno, ed 
autorita per puni r l i . La loro gola é un fe-
polcro aperto ; accarerzano collc loro Tin
gue ^ il velcna dtgli afpidi é fotto le loro 
labbra v la ior bocea é piena di maledizioni 
e di bugie , ed i loro picdi veloci a fparger 
lang ic . 

DISTRIBUZIONE, nelía (lampa, é i l dis-
fare una forma , feparandone le lettere, e 
difponendoíe di nuova nelle caffe, ciafeuna 
ncl fuo proprio nicchiu. Vedi STAMPA . 

DISTRIBUZIONE ncll' Architettura . D i -
Jiribuztone della planta, dinota i l dívidere, 
e dilpeníare le diverfe pa r t í , e 1 diverfi mem-
bri che compongono i l modello di un ediñ-
z io . Vedi FABBRICA. 

D I S T R I B U Z I O N E ¿'ornamentí, é una cof-
locazione eguale e ordinata degli ornamen-
ti in ciatcun raembro, o compofizione d' 
architettura . Vedi O R N A M E N T O . 

D Í S T R I N G A S , un mandato diretto al 
Shenflfo, od altro Miniüro , che gli ordi-
na dt ftaggire uno per debito al Re; o 
perché comparifea in un certo giorno. Ve
di D I S T R E S S . c 

D I S T R U Z I O N E , paíTivameníeprefa, é 
la corruzione , o t 'aa¡\tchilazione di una 
cofa, prima efiftente. Vedi C O R R U Z I O N E . 

Una cofa paífa áa\\7 effe al non ejfe, o per 
mezzo della corruzione , quando mente del
la íoftanza íi perde , ma folo gli acciden-
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t i , c i oé , la difpofizione delle par t í : o per 
aanichilazlüne , quando fi perdono e la fo-
fíanza, e gH accidcnti. Vedi ANNICHILA-

D I S U R I A . Vedi D Y S U R I A . 
D I T A , DIGÍTI . Vedi D I T O . 
D I T I R A M B I C O , cofa che fi riferiíceal 

Vhiramho. Vedi DITIRAMBO. 
Diciamo, un vetío Ditirambico, un poe

ta Ditirnmbico , un calor Ditirambico, &c . 
M . Dacier oííerva che una parola Ditiram-
bica compoíia , ha talor la fuá bellezza e 
fürza. Alcuni moderni, le compofizioni nel 
güito deir ode , ma perb non diftinte in 
íirofe , e faite di tutte le fpezie di verfo 
indifferentemente , le chiamano ode Diti ' 
rambiche . Vedi ODE . 

La Poefia Dmmmbica é nata in Grecia, 
e dai trafporti del vino . Ella fa fortemen-
te deH'origin fuá; perocché non fi fogget-
ta a rególe , ma cede ai foprafalti di una 
focofa immaginazione. Puré 1'arte non n1 
é aífatto efcluía ; ma dilicatamente appli-
cata - per guidare a frenare V impetuoiita 
Ditirambica, e folamente lafciarvifi trafpor-
tare, in que1 voli che fon diiettevoÜ . In-
fatti quello che i noftri Poeti dicono dell' 
Ode, é piu vero del JDmrambico ^ che deli' 
Ode, cioé che i l fuo difordine é un effet-
to delTarte. Vedi P I N D A R I C O . 

D I T I R A M B O , Dithyrambus , ZiSvpw 
@os, nella Poefia antica un inno in onore 
di Bacco , pieno di trafporto, e di furor 
poético* Vedi I N N O , & C . 

La mifura , che é quello che diñingue 
queíla fpezie di Poefia , dicefi eífere fiata 
inven ta ta da Dityrambo, Tebano ; ma Pin-
daro Tatíribuifce ai Corintj , e gli Et i-
mologiíti moderni ci danno un' altra ori
gine di queüa parola. 

I n f a t t i , poté i l verfo eíTere cosí chia-
mato dal Dio a coi confecravafi, che fu de-
nominato egli fleífo dithyrambus ; o perché 
é venuto nel mondo due volte , feondo la 
favola di Semele e di Giove, o perché due 
volte t r ion íb : da , due volte ) e -Vaw-
/?OÍ, trionfo. 

Sta cib come fi voglia , Ariftotele ed Ora-
zio accennano, che gli antichi diedero lap-
pellazione Dithyrambui a que verfi ne1 qua-
li muña delle ordinarie rególe o mifure era 
oí iervata; fimiglianti gran fatto a quelli che 
i trancefi chiamano Vers libres, gl ' Italiani 
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Vcrfi fmltf i ed i Greci moderni , Politici, 
i l qual nome lo danno alia profa , acuique-
fii verfi piü fomigliano, che a poefia . Ve
di P I N D A R I C O . 

Non abbiamo in ogni pezzo alcuno che 
fieci reftato d'antichi Dmnawi ' / ; ficché pre-
cifameote non poíiiam diré qual foífe la lo
ro mifura: tutto quel che fappiamo é , che 
cgli era ardito e irregolare. I poeti non fo
lamente fi prefero la hbsrta d'inventar nuo-
ve parole , per cotai verfi , ma fecero an
che .delle parole, doppie e comporte , che 
molto contribuivano alia magnificenza del 
Ditirambo. 

Orazio i i ha qualche volta i m i t a t i . Da-
cier , Commire , ed alcuni altri Scrittori 
moderni, hanno comporto delle opere Lat i 
ne di tutre le forte di verfi, fecondo che T 
argomento, e le patole ítdfe fi prefentava-
n o , fenza ordine veruno,, e fenza dirtribu-
zione inftrofe; e le chiamavan D/ í /^nzw^/ . 

D I T O , le Di t a , digiti, fono i ' elirema 
parte deila mano, divifa incinqueraembri. 
Vedi M A N O , 

Le Dita conftano diquindici oíTa, difpo-
fii in tre ordini , o fchiere j ciafcun Dits 
avendo tre oíTa. 

Le giunture fono dette Condyli , e Inter-
nodta i e la loro difpofizione, o le lor file, 
PhalangeS) i1 efirema o piü alta delle quali 
é la piü lunga e la piü grande, lafeconda 
minore, ma pib lunga perb e piu grande, 
che la terza. Vedi P H A L A N X . 

I I primo Dito é chiamato i l pollex: iI fe
condo V índex) ed alie volte falutarit digi-
tus , e numerans: i l terzo, i\ Dito di raez-
zo , infamis , obfeenus ̂  impudicus , e famo-
fus, perché adoperato nel far le btffe e de-
ndere: ilquarto annularis, Dito, deiranel-
l o , medio proxmus , e medicus , a cagione 
che gli antichi ufavano di agitare e mefehia-
re le loro medicine con eífo: il quinto, i l 
Dito mignolo, auricularis, perché con eífo 
fi rtuzzicano le orecchie . 

D I T A de1 Piedi, digiti Pedit, cosí chiama-
t i dagli Anatomici , looo l'ertreme divifio-
ni de1 piedi.; e corrifpondono alie dita della 
mano. Vedi P I E D E . 

Le Dita dé1 piedi di cadaun piede , con-
fiano di 14 olfa ; i l dito groííb avendone 
due, e g l i altri tre ciafcheduno ; fonofimi-
l i alie olfa delle dita delle raani, ma piíi 
c o n i . Vedi D I T A . 

Nel-
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Nelle Dita de Fkdi fi trovarid laofifafe-

famoidea, come in quei del le mani . —La 
Gota principalmente attacca i l Dito groííb 
del piede . Vedi G O T A . 

L a r g h e z z a d1 un D I T O , é una mi fu ra , di 
due grani d'orzo per lunghezza , o diquat-
tro íchierati lareralmente . Vedi M I S U R A . 

D I T O N O * , Ditcnum , nella Mufica , 
un intcrvailo che comprende due ton i , un 
maggiore ed un minore. Vedi I N T E R V A L 
L O e T U O N O . 

* La parola e fórmala da (TÍÍ , due vol-
te; e T O V O Í , tuono. 

La ragione de' fuoni che formano i l Dito-
KO é di 4 a 5 ; e quella del Semi ditono, dr 
^ a ó . Parran fa i i Dítono la quarta ípexie 

concordanze femplici : altri la íanno la 
prima diícordanza, dividendo i l Ditono in 
18 parti eguali, o comme , le nove fulla 
parte acuta per girne al tuono maggiore. 
Saioraon de Caux. 

D í T R I G L Y P H O , neU'Arcbiteítura , lo 
fpazio ira due tr igiyphi . Vedi T R I G L Y P H O . 

D I T T A M O , dtíiamnum, una planta me
dicínale; molto apprezzata dagli antichi, e 
particolarmente lodata da'ior poeti. Ella fu 
creduía eflfere un ípecifico per le ferite delle 
írecce, le quali col mezzo fuo fi eftraevano 
faciliílimamente; e ere fe ere icio nell'Ifola 
di Creta, ed anche in un angolo d'eíía pic-
ciolo ed ofeuro ; di qua la fuá appeüazione , 
di Ditiamnus Creticui. In coteft' Ifola íi tro
va ancora. •— M . Tournefort , che fu in 
Candia gia circa 30 anni , deferive il luogo 
dove nafce , e dice che vi nfiorifee quaíi 
tutto 1' anno. 

II Dittamo moderno , chiamato anche 
Dittamo bianco, o Fraxinella, dalle fue fo-
gl ie , che fomigiiano a quelie del frafíino, 
é poco me no in ílima che quello degli an
t i ch i . La fuá radice, in cui íla tutta la fuá 
vir tü , ha circa un dito di groííezza , ed é 
per lo pih divifa in mol ti piccioli ra m i : i l 
fuo colore é bianco, i l fuo gufto amaro, i l 
fuo odore forte, un po' fimile a quello del 
caprio; il fuo gambo é circa due piedi alto , 
roíliccio, e pieno di foglie; nella fommita 
del gambo vi é un fio re non di (fimile da una 
fpica ; nel roe?7.0 del fiore vi é un piílillo 
con cinque piccoli pezzi, dove é con ten uta 
la femenza; t h ' é ñera , rifplendente , ed 
ovale . La radice c cccellente contro i ! mor-
io delle bertie velenofe, come puré contro i 
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vermi , la cólica, &c. Debbe feieglierfi bian-
ca, e di dentro e di fuor i , non fibrofa, e 
ben monda . 

V i fono altre diverfe fpezie di Dittamo, 
ma tutte di minor valore : i l Dittamo ba-
flardo) le cui foglie fono molto minori ; 
i l Dittamo felvatico, che non porta né fio-
ri né f ra i lo . 

Gl i antichi havevano una tradizione , che 
la cerva ferita prima aveffe difeoperta la vi n í i 
de! Ditiamnus Creticus, i l quale raangia* o , 
traeva fubito fuor dalle ferite le frecce attacca-
t e v i . Cosí Piin. L i b . V I I I . c.27. e 1' ifleíTo ab-
biamo da Cicerone deNat. Deor. Lib. I I . V i r -
gil . TEneid, Lib. X I I . v. 41 z.Tertull, de Fce-
w/V. c. I I . Cicerone pero, pih faggio, ecir-
cofpetto di Plinio , fi contenta di paríame 
come da un grido, e per averne fentito di-
re. Ariíl. Lib. de mirab. Aufcult. riferifee cib 
del caprio . Plinio dice efpreífamente , che il 
fugo di quefia planta, prefo per bocea, cf-
peile le frecce, e cura le ferite fatte c o n al
tre armi : aggiugne che egli ferma le íap-
purazioni, provoca i mefi , ed i l parto, ed 
é buono nelle fregagioni , e nelle fumiga-
zioni . 

D I T T A T O R E , un Magiflrato Romano, 
creato dal Senato, o dal popólo, in qual-
che fegnaiato , e firaordinario bifogno , per
ché comandafle con fovraua autorita , per 
un certo tempo , ordinariamente limiíato 
a feimefi ; quantunque l ' ufizio fi continuaf-
fe alie volte per dodici mefi . 

Non íi ricorreva a tal creazione, fe non 
in íempi perigliofi e diñicili ; come nelle 
guerre improvviís , nelle fazioni popola-
ri , &c. 

Egli avea un potere aíToluto e raonar-
chico , finché durava la fuá dittatura ; ed 
alcuni vogiiono per fino , che il fuo pote-
re oitrepaífatTe quello de i Re. Egli era ar
bitro del la pace e della guerra, e difponea 
deila vita e della morte, fenza che fi poteí-
fe appellare al popólo. Venti quattro man-
naie fi portavano innanzi a lui , doveché 
folamente dodici fe ne portavano innanzi 
al Confole . Vedi F A S C I . 

L' origine di queft'ufizio era ignoto an
che ai tempo di Livio \ benché alcuni Aa-
tori antichi noveraííero , per primo Ditta-
tore, un T . Laetio Flavo, creato nell' armo 
di Roma 255. * Silla fu ií primo Ditattore 
perpetuo ? e Ccfare gli venne apprelio. 

Do-
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Dopo Cefare non vi furono pife Dhtato-

r¿. I I primo Dittatore fcelto del numero del 
popólo , fu M . Rutilio , créate Dittatore 
nel 399. 

* Sed nec anm , nec quihus conful 'wus — 
nec quis primum diElator creatus fit, fa-
tis t o n j i a t . Apud vetenimos tamen AH-
thores, T . Lartium Ditiatorem pr 'tmnm, 
Sp. CaíTium magiflrum equhum cnatos 
invernó. Confuí are f legere. Liv. lib. 2= 

Dionifio AlicarnaíTeo diriva la parola ai) 
edicendo, perché eglino orditravano, e defti-
navano qualunque cofa che lor piaceííe . Ma 
Varrone crede, che la parola íia prefa diqua , 
she il Coníole lo nominava; i l che i Laííni 
chiamano dicere. Lib. I V . de Lingua Latina.. 
Di£lator, quod a Confule dicebatur , cujus di-
So audientes omnes effent. 

D I T T O N G O , Diphthongus , 
( 1 ) in Grammatíca , una vocale doppia , 
ovvcr 1'uniooe., o la miftura di due vocali 
pronunziate affieme, cosí che fann'una filiaba 
fola: come, il Latino 4$, ovver «g, or, ovver . 
(2) i l Greco Í« , « . ( | ) T Inglefe a i , au , &c. 
Vedi V O C A L E , e S I L L A B A . 

( I ) parola ¿ Greca, ed e compofla da, 
«TÍÍ̂  duevolte, e (pboyyosfuono . 

( 2 ) Ae conifpende ad ai , il proprio; ed 
«e i l diftongo improprio de1 Greci; e.gr. 
0t$&m) ^neas; apctipa, Iphaerae, &c. 
— E d al contrario, i Romani , quundo 

\ &vean uopo di dividere il loro ae lo cam-
hiarono nel Greco ai: ex. ^r. aulai ^ per 

1 aulse, &c. 
{ 3 ) A i , da alcuni e chiamato un Dittongo 

Latino , come in aio, Caius, &c . —- Ma 
in ais, a i t , i manifejiamente appartiene 

ultima filiaba : ed i Greci non ferivono 
TCÜOÍ , ma Túio; : donde appar chiaro , che 
ai ntlla lingua latina , non e dittongo, 
tome nel Greco. 

I Latini pronunziavano le due vocali nei 
loro Dittonghi gran fatío come noi; con que-
íla eccezionc, che non erano ambedue udi-
*e egualraente, ma i ! una un pochetío piu 
^ebolmcnte che l'altra, benché la divifione 
í íaceíTe con lutta rimmaginabile dilica-
í5zza • Tra noi Inglefi , i piu de' Laíini 
Dittonghi fi perdono nella pronuncia : i loro 
ce, ed ae fi pronuniiano folo come e; cosí 
puré 1 Inglefe c», , oa., &c. benché feritti 

due caratten, fipronunziano come fuo-
«1 femphci. 

Tomo I I L 
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Nel! ' Inglefe, nel Francefe, e in diverfe 

altrc lingue, fi pub diílinguere i Dittonghi 
in riguardo all ' ecchio , dai Dittonghi in n~ 
guardo all ' orecchia. 

Un Dittongo in riguartlo all' occhio, é for
mato di due vocali , che íi accozzano nella 
medefima filiaba, o fia che i l paríicolar fuo
no di ciafeuna di eífe fi fenta nei la pronun
cia , o che i l fuono d'una di efle fi affoghi; 
o finalmeníe, che un nuovo fuono ¿iíFeren-
tedaH'una c dall' altra , rifulti da entrambe. 
Ne'due ultimicaíl , con qualche improprie-
ta , le chiamiamo Dittonghi. I primi foja
mente fono vsti Dittonghi) come quelli che 
lo fono e quanío all' occhio , e quanío all ' 
orecchio. 

I Dittonghi y in riguardo aH'orecchio, fo
no o formati di due vocali, che s'incontra-
no nella medefima filiaba, i cui fuoni fono 
feparatamente uditi , o di tre vocali nella 
medefima filiaba, che folamente danno due 
fuo ni nella pronuncia . 

I n queft' ultimo cafo , i Dittonghi in r i 
guardo all' orecchio , fono trittonghí in ri
guardo all ' occhio. 

I Dittonghi Inglefi ,, si rifpetto aiP occhio ) 
come all'orecchio , chiamati Dittonghi pro-
prj , fono at^ come in/^/r , bello ; , in laúd 
lode *, ee in bleed cavar o gittar fangue.; oi in 
void, VUQÍO ; 00 in food , cibo ; ed ou in hou-
fe, cafa. 

I Dittonghi Inglefi improprj, o Dittonghi 
in riguardo all'occhio fono aa 1 che fi pro
nuncia fol come a , in Aaron ; ea, che fi pro
nuncia come a , in fwear giurare , heart cuo-
re; o come e in already, gia; o come i in 
yealj v i te í lo ; eo, come e infeoffe, o come 
o in George : eu, o ew, come u in Deutero' 
mmy : ie come e in cieling, i l cielo di una ca
mera , \nfield campo: ¿7, come a in/e/¿»,.fin
gere , o come e in deceit , inganno : oa m 
cloak, áoat.: oe, in doe, oeconomy.; ue in guef s : 
ed ui in guile, recruit. 

D I V A L I A , nell'antichita, fefla celebra-
ta apprcífo gli antichi Romani a '21 . di D i -
cembre, in onorc della Dea Angerona ; don
de \ t Divalia fono anche dette ¿íngeronalia <, 
Vedi A N G E R O N A L I A . 

* Que/la fe/la fu flabilita in occaftone di 
una malattia, che faceva flrage degli «0-
mini e degli animali : quejla malattia fi¿ 
una fpezie di fchtnanzia, o infiammazie" 
ne j e gonfiamento della gola 9 chiamato, 

N n n m 
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tn Latino Angina ; donde V appellazione 
Angeronalia , come rifeúfce Macrobio 
Jjib. L Satur. c. 12. 

N c l giorno di quefta Fefta , i Pontefici 
compievano i l facrificio nel Tempio di Vo-
lupia , o della Dea dell5 allegrezza e del pla
ce ré , ch'era la ñeíTa che Angerona : e cré
dula difcacciatrice di tutie le tnítezze e ama-
ritudini della v i ta . 

D I V A N * , i l Divam, unCon í ig l io , od 
una Corte, in cu i é amminiftrata la Giuñi-
xia appreflb le Nazioni Orientali } partico-
Jarmente fra i T u r c h i . 

* Diván e una voce Arábica , che fignifica 
? ijleffo che Sofá nel Dialetto Turchefco, 
Vedi SOFÁ , 

La voce vien adoprata parimenti per una 
fala o cortile nelle cafe private degli Orien
t a l i . — I I coftume della China non permet-
te di ncevere le vifite nelle parti interne 
della Cafa , ma folo ncll' ingrefib , in un Di
ván deflinato appofla per i cerimoniali. I l 
P. Le Confite . Riferifcono í viaggiatori pro-
digj di í i l emio , e di fpeditezza, con cui fi 
trattan gli affari ne'Divani delT Oriente . — 
Quando diciarao , i l Gran Vifir ha tenuto un 
Dhano, intendiamo, ch'egli ha raunati i 
Grandi della Porta, per deliberare intorno 
agli affari dell' Impero , 

D I V A N - B E G H I , rappeílazione di uno de' 
Mini f t r i di Stato nella Períia . 

I ! Divan-Beghi é i i íbpraintendente della 
Giufl izia: i l fuo pollo é l'ultimo dei fei mi-
t i i f l r i del fecondo rango, che fono íut t i fot-
to l'Athemadauler , o primo minif lro. 

A l Tribunale del Diván Beghi appellafi 
dalle fentenzedate dai Governatori. Egli ha 
uno ñipendio fiílo, od un aífegnamento di 
50000. fcudi, acciocché amminiñr i la giu-
ñizia gratií. T u t t i i fervi de' magirtrati , 
portinai, &c. della Corte, fono al iervigio 
del Divan-Beghi. Egli prende notizia delic 
caufe criminali de' Charai, de'Governato
r i , ed altri Signori grandi della Perfia, quan-
dp vengono acqufati di qualche delitto , e 
riceve appellazioni dal Daruga . 

V i fono dei Divan-Beghi non folamente 
alia Corte , e nella Capitale , ma ancora 
nelle Provincie , e in altre Citta dell' I m 
pero . 

Qucfto Miniftro non é riflretto e limita-
to da alíra legge, o regola nell'amminiftra-
zione della Giuftiziaj che dall'Alcorano che 
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é da luí eziandio interpretato a fuo genio „ 
Le caufe civi l i non fi difcutono davanti a 
lui . 

D I V E R G E N T E , nell 'Optica, é termi-
ne particolarmcnte applicato ai raggí , che 
ufciti da un punto radiante, od avendo nel 
lorpaflaggio patita rcfrazione , o rifleííione, 
continuamente recedono o fi allargano gli utú 
dagü altri . Vedi R A G G I O . 

Nel qual fenfo la parola é oppofia a Co». 
vergente, che vuol diré raggi, i quali fi av-
vicinano gli uní agli al tr i j ovvero che ten-
dono ad un centro, dove eíTendo arrivati, 
s'interfecano, e fe piü oltre íi continuano, 
jdiventano divergenti. Vedi C O N V E R G E N T E . 

L i fpecchi concavi fanno convergeré i rag
gi \ ed i conveíTi divergere. Vedi SPECCHIO 
e C O N V E S S I T A ' , C O N C A V I T A ' , R A G G I O , 
R E F R A Z I O N E , e R I F L E S S I O N E , 

Egli é dimoflrato nell'Optica , che, ííc-
come i l diámetro di una pupilla un po'gran
de non cccede j di un digito ; i raggi diVer-
genti , che efcono da un punto radiante , 
entreranno nella pu.pilla paralleli , in tutte 
le maniere affatto, fe la diftanza del radian
te dall' opchio fia 40000 piedi. Vedi L U C E , 
P V l S I O N E , 

D I V E R G E N T E Iperbola^ é un'iperbola, le 
cui gambe voltano le lor conveffita Tuna 
verfo l 'aitra, e corrono affatto per contrarj 
verfi. Vedi I P E R B O L A . 

D I V E R S I O N E , nella Guerra, é l'aíto 
d'attaccare un nemico in un luogo , dove 
egli é debole e fproveduto , con la mira di 
fargli richiamar le fue forze da un altro luo
go , dove egli flava per fare una irruzione. 

I Romant non aveano altra íírada da fcac-
ciare Annibale d'Italia , che quella di fare 
una Diverfioney attaccando Cartagine 

D i v E R S i O N E nella Medicina, é i l divertí-
re i l corfo o fluífo degh umori da una parte 
al!'altra con opportune applicazioni. Vedi 
R E V U L S I O N E , e D E R I V A Z I O N E . 

DIVERSITAV , e difiinzione variano iti 
queüo , che la feconda é lavoro della mente; 
ma la prima é nelle cofe fteífe, antecedente 
ad ogni operazione deirintelletto. Imperoc-
ché le cofe fono diverfe , fono différentí, an-
corché io non le concepifca. Vedi DISTIN' 
Z I O N E , e D I F F E R E N Z A . 

D I V I D E N D O , nel l 'Ari tmética, é m^ ' 
mero dato da dividerft, o quello di cui ntt 
hdivifione. Vedi D ^ I V I S I O N E . . 
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11 Dividendo deve fempre eflere mag-

giore del divifore . II quozientc fempre con
tiene tante unita , quante volte i l D i v i 
dendo contiene i l divifore . Vedi D Í V I S I O -
K E . 

D I V I N A Z I O N E , 1' atto , o V arte di 
predire gli eventi futur i . Vedi P R O F E Z I A , 
E N T U S I A S M O , &c . 

La Divinazione é divifa dagli antichi ínf 
ánij iziale, o naturale . _ 

La D I V I N A Z I O N E Artifiziale, é quella , che 
procede i diícorrendo fopra certi fegni efler-
n i , confiderati come indicazioni del futu
r o . Vedi SÉGNO, PROGNOSTICO . 

La D I V I N A Z I O N E naturale é quella che 
prefagifcc le cofe, per i l mero fenfo inter
no , e perfuaíione della mente , fenza al-
cun ajuto di fegni . Quefta Divinazione é 
di due fpezie ; V una nativa , l 'altra per 
infiujfo < La prima é fonda ta su queña fup-
pofizione, che I' anima, raccolta in fe ftef-
ía y e non diflfafa o divifa tra gli organi 
del corpo , ha dalla fuá propria natura ed 
cfíenza qualche precognizione delíe cofe fu-
ture : fiane feftimomo queilo che fi vede 
ne' fügni, nelTeílafi , ne'confini della mor-
fe i &c. — La feconda é fondata su que
ilo j che l5 anima nceve , alia maniera di 
«no fpecchio, qualche fecondaria illumina-
zione dalla prefenza di D i o , e d' altri fpi-
l i t i . Vedi A N I M A . ^ 

La Divinazione artifiziale é parimenti di 
due fpezie : 1' una che inferifce o argomen-
ta da cagioni naturali : tal i fono le predi-
zioni de' Medici circa gli eventi delle ma-
Jattie , dal polfo , dalP orina &c. tali puré 
fono quelíe del político : Oh venalem ur* 
hem f & mox perituram fi emptorem in ve
rter i s ! 

La feconda procede dagli efperímentí y 
e dalle oífervazioni arbitrariamente int l i tu i -
íe-, e queña é per lo pid fuperftiziofa. 

Infi niti fono i fiftemi della Divinazione* 
ilducibilí a queíio capo r Si divina artifi
cialmente per mezzo degli ucceili, delle v i -
ícere delle beftie, de'fogni, deile linee del
la mano, per mezzo di punti fegnati a ca-
1O Í de'numeri , de'nomi , del moto di un 
cnvel lo , deir aria , del fuoco , per mezzo 
Oelle fortes Pr^nedince , Virgilianse e Ho-
meric^ ; con altri m o l t i , le principali fpe-

^ í ' ed 1 loro nomi fono: 
La 1 iychomantia , o Sciomantia , che 
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confiíle nel richiaraare o invocare le ani
me , od ombre de' difonti , per fapere da 
eíTe qualche cofa che fi cerca. La Dafly-
liomantia , che faffi col mezzo di uno o 
piu aneiii. L ' Hydromantia , che fi fa coll 
acqua del mare. La Pegomantia coU'acqua 
delle fontane. L ' Ornithomantia , che fpet-
íava agli auguri. La Clidomantia s che fi fa-
ceva con chiavi. La Cofcinomantia, con un 
cribro, o fiaccio . II Cledonismo, per mez
zo di parole, o della voce . L ' Extifpicina 
Con le vifeere delle vittirae. L 'Alf i toman-
tia , a l 'Aícvromantia , col fior di fariña . 
La Ceraunofcopia con la connderazione 
de' fulmini . La Capnomantia, col fumo. 
L ' Aleftryomantia , per mezzo de'galli. La 
Py román na , col fuoco. La Litbomantia , 
colle pietre . La Lychnomantia s colle fiac-
colé . La Necromantia , per mezzo de'mor-
t i , o delle lor oífa, &c. L ' Oneirocriíica 9 
per mezzo de' fogni. L* Oofcopia, cogli o v i , 
La Lecanomantia, con un hacino d'acqua. 
La Gartromantia per mezzo del bellico » 
o ventre; o per mezzo deile phiale. Palpi-
tatio , Saliííatio, Uaxi j io; , per via della pul-
fazione 5 o del moto di qualche raembro . 
L 'Axinomant ia , con una accetta, o man-
naia» La Catoptromantia , o Cryftalloraan-
tia , con uno fpecchio. La Chiromanzia $ 
dalle linee della mano. La Gcomantia , per 
mezzo della térra. La Ccromantia, con fi
gure di cera # L Arithfflomantsa 9 co' nu-
meri . La Belomantia, con le frecce . La 
Sycomantia, &c» tutte deferirte da Carda-
no nel íuo I V . Libro de Sapientia ¡ e fot-
to i loro proprj articoli in queilo Diziona-
rio * Vedi P S Y C H O M A N T I A , D A C T Y L I O -
M A N T I A , & C . 

Tutte quede fpezie di Divinazione fo
no fíate condannate dai Padri, e dai Con-
cilj , come quelle che fu p pongo no qualche 
compatto col Demonio . Fíud ha di veril 
trattati su le varié fpezie di Divinazione; 
Cicerone ha feritti due libri della Div ina ' 
zione degli Antichi , dove refuta ] ' intero 
fíflema, 

Nella Sacra Scrittura íroviamo fatta men-
zione di nove diverfe fpezie di Divinazio
ne : la prima, che fi faeea con V ifpezíone 
de1 Pianeti , deile Stelle , e delle nuvoíe ; 
credefi che quefta la praticaíTero coloro, i 
quai fono chiamati da Mosé pi^JD Meonen, 
da Anan , nuvola, Deuteron, cap. x v n r . 

N n n 2 v. i o . 
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v. i o . 2. coloro che ¡1 Profeta chiama ncll' 
iíteíío luego ^ H J D Mcnachefch , che h vol-
gata , e preffocbé tutt i gl ' Intcrpreti voíta-
no , Aagm. 3. Quelli che nel medefimo luo-
go lo no chiamati sj^OD Mecafcbeph , nella 
Verfione de1 Settanta , e deila Volgata , un 
v.orno dato alie malvagie pratiche . 4. Que* 
gli A u t o r i , che Mosé nel medefimo Capi-
to lo , v. 11. chiama ^Din Hhober. 5. Quel
l i , che mterrogano gli fpiriti chiamati Py-
thoni ; o , come l'cfprime Mosé ncí libro 
medefimo, biW-, quelli che fanno que-
l l ioni o dimande a Pythone . 6.. Le Stre-
ghe, od i Maghi , che Mosé chiama •^SV 
Judeoni. 7. Quelli che interrogano i rnor-
t i , Necromami. 8. I I Profeta O fea , cap. 
I V . 12, mentova quell i , che interrogan o le 
bacchette , »bpD ^ i W , la quale fpezie di 
T>hín¿¿zicne pao chiamarfi Rhabdomantia . 
9. L* ultima fpezie di Drainazione m e n t ó 
vata nella Scrittura , é V He pato fe opta , o 
la confiderazione del Fegato . Vedi RHAB
DOMANTIA . 

D I V I N I T A * , Ja qualitU , la natura, e 
i'effenza di D i o . Vedi D i o . 
i La Divm/tcí , e 1' umaníta fono affieme 
imite ki Gesü Grillo . Falfamcnte gli Atc i -
üi fofiengono , che la nozione di una Divi-
mth fia un ritrovato político de' Legisíatori 
antichi , per aííieurare c rafForzare l'oíTer-
vazione dslle loro Lcggi : al contrario r egli 
c certo, che i Legisíatori fe cero ufo di quell' 
opinione, cui gia trevarono impreífa nelle 
xnenti de3 popoli. 

Le Divinitadi Gen tile fe he fi poííono r i -
durre a tre ciaffi : la prima , Teológica , 
che rapprefenta la natura Divina fotto di-
verfi attributi ; cosí Giove dinota i l pote-
Te aíToluto di Dio , Giunone la fuá giuíli-
zia , &c. 

La feconda clafíe é dclle Divinitadi fifí-
che o naturali . Cosí Eolo é quella poten-
xa nella natura , per cui i vapori e le efa-
lazioni fono raccolíc per formare i Ven-
t i , &c . 

L ' u l t ima elaffc é dclle Divinitadi mora-
¡ i . Cosi le Furie fono únicamente i fesreti 
limproveri , e pungoli della cofeienza. 

D I V I N O , cofa che viene da D i o , o che 
fi riferifee a D i o . Vedi D i o . 

La parola fi ufa anco figuratamente, per 
qualunque «oía che fia ccediente > ílraordi-
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naria, c che pala fuperare i l poíer della na
tura, e lacapatid deH'uomo, 

Nel qual fe rifo , la bufibia , i l telefco-
pio , gli orologi &c. fi dicono ritrovati D i -
vi n i P l a t o n e é chiamato, i l Divino Auts. 
re , i l Divino Platone 5 c la medefima ap. 
pellazione fi da a Séneca : Ippocrate é chia
mato Divi ñus fencx, &C. 

Gl i Arabi danno 1'appellazione, Divino 
TVn^N Elahioun alia loro feconda fetta di 
Fíioíofí, * che confiftea di que l l i , i quali 
ammettono un primo Moíore di tutte le 
cafe, una foñanza fpirituale libera da ogm 
fpezie di materia i sn una parola, un Dio. 
Con quefio no me l i diíHnguono dalla loro 
prima fetta , chiamata Deherioun , o Tha-
baioun , • cioé de' mondani e naturalifti, co
me quelli che non amraeitono altri ptírtr 
cipj oitre i l Mondo materiale , e k Na
tura . 

* L a parola |1>nVK Elahioun , ¿ derivo 
ta da i^JH Alia Dio : eos} che Eíahiouat 
fono i Divini , & Teoiogi , come volta la 
voce Cajiello ¿ ovvero coloro che confeffa* 
no u n Dio. 

D I V I S A , in Inglefe Devife ^ non fpic« 
ga intieramente aelT Italiano i l fenfo dellí' 
origínale * I I nome d' Imprefa meglio , ed 
in tutte le maniere v i corcifponde . Vedi 
IMPRESA » 

D I V I S I B i U T A 1 , un poterc paffivo, od 
una proprieta nella quantita , per cui ella 
divien feparabile in parti , o attualmente , 
o almeno mentalmente, Vedi Q U A N T I T A ' , 
e M A T E R I A . 

Gli Scolaftici definifeono la Diviftbilita) 
Capacitas Coextenjlonis cu ni pluribus j una 
capacita di effere coeñefo con di ver fe cofe: 
cosí un bajione quattro piedi lungo é diviftbi-
le y perché íi pub coeüendere con 4 piedi, o 
48 poli ici , &c» 

I Peripatetici, ed i Cartefiani , íengona 
univerfalmente, che queíla fia un' aífezionc 
0 proprieta di qualunque materia, o corpo: 
1 Cartefiani in particolare, come quelli che fo-
fientano, che TeíTenza deila materia confiftc 
nell' ertenfione j imperocché ciafeuna parte, 
o corpufeolo del corpo c fien do efiefo , ha partí 
fuori di part i , e confeguentemente é divifi' 
bile . Vedi E S T E N S I O N E . 

Gli Epicurei, puré , vogliono che la Di-
vifibilita convenga ad ogni continuo fificoj 

In 
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ín quanto che, fcnza partí aggiacenti a par
tí non v i pub efiTcre contmuita : e clovun-
cue vi fono partí cosí aggiacenti , v i debb* 
cffere dhifihiUtú • Ma negano , che quefla 
affczione convenga a tu t t i i corpi: imperoc-
ché i corpuíccli primar;, o gli a tora i íi ere-
don da loro perfettamente infecabili, e in-
divifibili . Vedi A T O M O . 

L ' argomento principale the adducono , 
fi é , che dalla divifibilnk d' ogni corpo, e 
cTogni affegnabile particdla del corpo, an
che dopo qualunque replicato numero di di-
vi f ioni , nc legue , che 11 piu picciolo cor-
ypfcolo é infinitamente diviftbile , i¡ che 
appo loro é un' aííurdira . Imperocché un 
corpo pub folamente e fie re divifo in quelie 
parti , ch' egli attualmente contiene . Ma 
fupporrc partí infinite nel piü picciolo cor-
puícolo , dicono , é fupporlo infinitamente 
eíkfo : imperocché parti infinite collocate 
cílernamente le une a ü e a l t r e , come le par
t i de' corpi lo fono fenza dubbto , debbon 
fare un' eftenfione infinita . Vedi I N F I -
N I T O . 

Aggiungono, che v i é un divario ftermi-
tiato tra la Divifibilith delle quantitadi fifi-
che, e queüa delie matematiebe ^ Imperoc
ché conecdono, che ogni quantita, odiraen-
ílone matemát ica , pub eífere infinitamente 
accrefeiuta e diminuita : ma la quantua fifi-
ca , né 1' un né l 'altro. 

Un artefice , dividendo un corpo conti
nuo, arriva a certe minute part i , al di la 
delíe quali ei non pub gire j che chiamar 
pofliamo mínima artis < In guifa íimile la 
natura , che forfe principia dove Parte fi
ní ice , trovera de' l imit i , che chiamar po-
tremo mínima natura:. E D i o , i l cui pote re 
é inf ini to , cominciando dove finifee la Na
tura , pub fuddividere i mínima natura, ma 
ei giugnera alia fine a certe parti , alie quali 
non v' t fien do altre parti continué , non pof-
fono cílcre ievafg via . Queüe parti minu
te fono gli A t o m i . 

T u t t o queüo che poffiam diré chequadri, 
íi é , che dall 'un canto é certo, che ogni 
corpufeolo eficfo debbe avere duelati , e per 
confcguenxa é divifibile ; imperocché, s'egli 
non aveflfe ¿ue iafri , non íarebbe eftefo ; e 
s egli non ave fíe eflenfione, un adunamen-
to 0 cumu]o di tai diverfi eorpuícoli , non 
comporrtbbe un corpa, E dall' altro canto, 
la Divifibilita infinita fuppone una infinita 
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di partí nel piü minuto corpufeolo ; donde 
fegue, che non vi é corpo, per picciolo che 
fia , che fomminiftrar non poífa tante fu-
perficie o part i , quante tutto i l globo del-
Ja t é r r a ; anzi , infinitamente pií i ; ch' é , 
per non dir peggio, un violento paradofíb, 
Vedi P A R T I C E L L A &c . 

La Divifibilith infinita della quantita ma
temática íi prova cosí , c s' illuñra dai Ma-
temaí ic i : fupponetc una linea A D ( T a v . 
Geomet. fig. 35.) perpendicolare a B F ; un' 
altra , come G H , a poca di (tanza da A , 
pur perpendicolare alia fleíía linea; coi cen-
tr i C , C , C , &e. e le diñanze C A , C A 
&c. deferivete circoli che taglino la linea 
G H nei punti e, r , &c. Ora quanto mag-
giore é i l raggio A C , tanto minore é la 
parte e G : ma i l raggio pub eífere acere-
fe i uto in infinitum 1 e perb la parte e G 
pub efíere diminuirá ncll' ifteífa maniera j 
e non pub non olíante efíere raai ridotta a 
nulla ; perché il circolo non pub mai coin-
cidere colla linea retta B F . Conieguente-
raente , le partí di qualfifia grandezza pof° 
fono efíere diminuitc in infinitum. 

Le pnncipali obbiezioni contro quefía 
dottrioa , fono : Che un infinito non pub 
díere contenuto da un finito 5 e che dalla 
divifibilith in infinitum, fegue, o che tu t t i 
i corpi fono eguab , o che un infinito é 
maggiore di un aitro: — A ! che fi nípon-
de, che ad un infinito íi pofíono attribui-
re le proprieta d'una quantita finita e de-
terminata: E ehi ha mai provato? che non 
vi poflía efíere un numero infinito di parta 
infinitamente piccole in una quantita fini
ta ; o che tutt i gl ' infiniti fono eguali ? I I 
contrario é dimofírato dai matematici per 
innumerabili efempj. No i qui non conten-
diamo per la poíiibilita d'una divifionc at-
tuale in infinitum ; aíTeriamo folamente , che 
per picciolo che fia un corpo, ei fi pub an
cor piü oltre dividere ; i l che noi s' ¡mma-
giniamo poterfi chiamare una divifione in 
infinitum, perché quello che non ha l i m i t i , 
é chiamato infinito* Vedi INFINITO . 

E* vero, che tai parti infinitamente pic
cole non íi danno j puré ía fottigliezza del
le particelle di diverfi corpi é tale , che 
fupera di gran lunga i l concepir noftro ; c 
vi ha degli efempj innumerabili nclla na
tura di tali parti attualmente feparate l 
une dall'altre, — Tra i diverfi che ú reca 

i l 
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j l Boyle , vi é T efempio di un filo di feta 
300 canne lungo , H quale non pefava piü 
di due grani e mezzo. V i é quello della fo-
g!ia d'oro , cui trovb pefandola f che 50 
pollici quadri non pefavano fe non un gra
no : che fe la lunghezza ár un polücc fia 
divifa in 200 parti r l ' occhio le pub d i -
ílinguere tutte i l perché vi ha in un pol-
lice quadro 2000000 di tali parti ; le quali 
parti vifibil i niuno pub negare , che non 
íieno piti oltre divifibili * — Parimenti un 
oncia iotera dy argento pnoffi indorare con 
otto grani d'oro che poi fi tira in un filo 
tredicimifa piedi lungo , Vedi ORO ^ e D U T -
T I L I T A ' , 

Ne^corpi odoriferi noi poíííamo fcorgere 
sncora una rnaggior fottigliezza di partí , 
e fin dr quelle , che fono actualmente fe-
parate Tune dali'altre ; diverfi corpi appe-
na perdono alcuna parte fenfibile del loro pe-
ío in un lungo tempoj e puré riemprono di 
continuo un grande fpazio di particelle odori-
fere. Vedi E F F L U V J . 

ColPajuto de' microfcopí, quegli oggetti 
che altratnente sfuggirebbono dalla vifia , 
appajono grandiffimi : V i fono alcuni pic-
coli animali a gran pena vifibili co5 miglio-
r i microfcopi \ e pur eglino hanno tutte le 
parti neceífarie per la vita , come fangue 
ed altri l íquori ; quanto fiupenda debbe ef-
fere la fottigliezza del le parti che compon-
gono quefii fluidi l Dal che fi pub dedurre i l 
teorema feguente: 

Una qualche particelía di materia, quan
to piccioía fi vogiia r ed uno fpazio finito f 
per quanto fia grande , eííendo dati , egli 
é poffibiíe che coteflo picciolo grano di are
na 5 cotefta piccioliffiraa particelía di mate
ria , fia diffufa per tutto cotefio grande 
fpazio ^ e lo riempia in cosí fatta guifa , 
che non vi fara alcun poro in eífo r i l cui 
diámetro ecceda una data linea ; come l'ha 
tíimoflrato i l Dottor K e i l L Introduft. ad Ven 
Fhyf. 

D I V I S I O N E , Fatto di feparare un tat-
to nelle part i , ch'egli contiene. Vedi l 'Ar -
ticolo P A R T E . 

Se i l tutto fia compofio di partí real
mente di fi inte , chiamate parti integrali, la 
Divifi om fattane, é propriaraeote chiamata 
partiztone : come quando una cofa é divi-
fa nc' fuoi appartaraenti . Vedi P A R T Í -
ZíONE . 
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Se i l tutto c comporto di parti , chia

mate fubbiettíve ; cioé fe i l tutto fia un 
foio termine comune , i foggetti compreíi 
nella di cui ertefa fon le partí , la diviftone 
di eífo é propriamente divifione chiamata : 
tal é la divifione di un genere nelle fue fpe-
z i e , &.C.. 

D I V I S I O N E , nella Fifica , o D I V I S I O con-
tana , é Ia feparazione delle parti d1 una 
quantit^ y con cuí , quello che prima era 
uno, é ormai ridotto in p iü . Vedi C O N T I -
NU I T A * 

Quefta Diviftone fi fa per mezzo del mo" 
to s fenza di cui non vi pub eífere fepara
zione di alcun Continuo r ed anche Con
tiguo „ 

Querto moto fí efeguifce in diverfe ma
niere, con la frazione , con la fciífione r 
0 fpaccatura , con ií taglio , con la fen-
ditura, con la rifoluzione r con la diíuzione j . 
macerazione , difperfione , effufíone, dirtrai-
mento, &c . Vedi D I V I S I B I L I T A ^ . 

D I V I S I O N E s nella Lógica , é i l feparare 
una cofa in diverfe parti , o idee . Vedi 
D l S T R I B U Z I O N E U 

Gl i Scolaftici la defínifcono' un difcorfo ¥ 
che difpiega una cofa per le fue partí : nel 
che s' accofta alia natura d'una definizione , 
i l cui carattere é definiré una cofa per le 
fue parti . Vedi D E F I N I Z I O N E , PAR
T E , &Cc. 

La Divifione > abbiam detto, ch 'e l l ' é la 
diílribuzione d'un tu t to , & c . Ma vi fonó-
due forte di tutti y come di fopra s'accennbr 
1 primi fono quelli che conílano di partí 
integrali ; come i l corpo umano , che con
tiene diverfi membri , — I fecondi non fo
no propriamente altro che una idea artrat-
ta comune a piu cofe r come glf univer-
fali : ovvcro un' idea comporta y che com
prende la fortanza , e i fuoí accidenti , 
od almeno la rnaggior parte de' fuoi acci
denti .• Querto tutto deila feconda fpezie 
ammctte una tríplice divifione . i 9 . Quan
do i l genere o la fpezie é divifa per le fue 
fpezie, odifíerenze; come quando la fortan
za é divifa in corpo e fpirito j o in cftefa j 
e pen ían te , 

2O. Quando una cofa é divifa in diver
fe claífi, per accidenti opporti ; come quan
do le ftelle fono divife in quelle che fpíendono 
della propria lor luce, e quelle che folamente 
riñettono una luce altronde prefa * 

3° . Quan-
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3°. Quando gli accidenti fteffi fono di-

vift fecondo i foggetti nt quali fono ine-
renti • come quando i beni fi dividono in 
quelli'del corpo , dsü' animo , e della for-

Le kggi della Divifwne fono i . Che fia 
plena e adeqwata, cioé , che i membri del
la divifione intieramente efaurifcano tut ía 
la cofa cosí divifa : come quando tut t i í 
numeri fono divifi in eguali , cd ine-
guali. 

2. Che i membri della divifiom fíeno op-
pofti j come eguale , ed ineguale j corpó
reo , e non corpóreo j eftefo , e pen-
ían te . 

3. Che 1' un membro della divifione non 
fia contenuto m i l ' altro , cosí che l 'altro 
poíTa afFermarfi di eíío . Eenché , per altri 
con t i , vi poíTa e fíe re inchiufo, fenza clcun 
errore nella diviftone : cosí i ' eftenfione , 
geométricamente confiderata , pub eífere di
vifa in linea , fuperfizie, e folido ; tutto-
ch¿ la linea fia inclufa nclla fuperfizie, e la 
fuperfizie nel foiido. 

4. La diviftone non fí dee fare in troppe, 
0 troppo generali partí . Per ultimo , che 
1 membri , fe pur i l foggetto non lo efi-
ge , non fieno troppo ineguaÜ ; come 
fe dividejjimo i ' Univerfo in Cielo , e 
t é r r a . 

D I V I S I O N E d' una parola , é un difeorfo 
che fpiega la ¡atitudine o la comprenfione 
d' una parola : la latitudine , quando eífa 
parola é univerfale; come quando i l genere 
é divifo in fpezié e difFerenze : la compren
fione 5 quando la parola é ambigua , come 
taurus, che talor dinota una Coíiellazione, 
talor una befiia , e qualchc volta raontagna. 
Vedi P A R O L A . 

La D I V I S I O N E d'un modo , divide una qua-
lita ne' fuoi gradi. I Filofofi, dietro ai Me
did , fuppongono otto gradi di ciafeuna qua-
lita : quindi é , che quando diciamo, che 
una qualita é nell' ottavo grado , dinotar 
yogÜamo , che ella non pub renderfi piu 
intetífa, né piu efaltara . Vedi G R A D O , e 
Q U A L I T A ' . 

La D I V I S I O N E , in Aritmética , é 1' ul t i-
rna dellequattro grandi rególe , cioéquella, 
con cuî  troviamo quante volte una minor 
quantita é contenuta in unamaggiorej edi l 
íoprappih. Vedi A R I T M É T I C A . 

La Dívifione in realta , é folamente un 
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método compenáiofo di fotírazione ,• ü fUo 
efíetto eífendo prendere un minor numero 
4a un altro maggiore, tan te volte quante íi 
pub, cioé quante cgli vi é contenuto- T r c 
numeri adunque han parte, e fono da con-
fiderarfi nella divifione : 1. Que!lo che é 
dato da divideríi , chiamato i l Dividendo . 
2o . Quello, per cui i l dividendo fi ha da 
dividere , chiamato i l Divifore. 30. Quello 
che efprime, quante volte i l diviíore é con
tenuto nel dividendo ; ovvero i l numero r i -
fultante dalla divifione del dividendo per i l 
divifore, chiamato i l Quoziente. Vedi Quo-
Z I E N T E , 

V i fono diverfe maniere di efeguire la 
Divifione , 1' una chiaraata V Ingle fe y un'al-
íra la Fiaminga , un' altra 1' italiana, un' 
altra la Spagnuola, un5 altra Ja Tedefca, ed 
un'altra la Indiana) tutte egualmeníe g in
fle , perocché trovano i l quoziente con Ja 
fieífa certezza ; e folamente difeordano nel
la maniera di ordinare , e difporre i nu
mer i . 

Abbiamo parimenti la Divifione negl' in -
t i e r i ; la Divifione ndle frazioni , o nei rotti j 
e la Divifione Ipeciofa , o nell'algebra i 

ha Divifione fi fa , con cercare quante vol
te i l divifore é contenuto nel dividendo ; e 
quando i l fecondo confia di maggior nume
ro di figure che i l primo, i l dividendo dev* 
eífere prefo in partí , principiando dalla fi-
nifira, e avanzando verfo la d r i t t a , e cer
cando quante volte i l divifore írovafi in cia
feuna di quefie par t i . 

Per efempio , vien richieílo a divideré 
^759 Per 3 : 1° prima cerco quante volte 5 
é contenuto in 6 , cioé due volte; appreflb 
quante volte in 7 , che parimenti é due vol
te , con uno di avanzo* Queft'uno perb íi 
unifee colla figura che vien ¿opo 5 , i l che 
fa 15 , e cerco quante volte v ' é 3 in 15 ; 
e per ultimo quante volte 3 in 9 . T u t t i i 
numeri efprimenti , quante volte 3 é con
tenuto in ciafeuna di cotefie par t í , io l i re-
gifiro fecondo l'ordine delle parti del divi 
dendo, cioé da finiftra a dr i t ta , e l i fepa-
ro dal dividendo, con una linea, cosí : 

Divifore. Dividendo. Quoziente. 
3 ) ¿759 ( 2 2 53 

Appar dunque , che 3 é contenuto 2253 
volte in 6759 ; o che 6759 fendo divifo int 
3 , ciafeuna parte fark 2253 , Se v i fara 
qualche avanzo, cioé fe i l divifore ripetu-

to 
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to un certo numero di volte non é eguale 
al dividendo, que! che reña fcrivefi fopra i l 
divifore a maniera di rotto , o frazione . 
Cosí fe in vece di 6759 il dividendo foffe fe». 
lamente ^7585 ü quoziente fara TiñeíTo co
me nel primo cafo, falvo che per 1'ultima 
figura 8 ; imperocché 3 eflendo folamentc 
contenuto due voke in 8 , I 'ultimo nume
ro nel quoziente fara 2 ; e pero che due vol-
íe 3 é fofamente d , vi refta 2 del dividendo , 
che io ícr ivo dietro i l quoziente col divifore 
di í b í t o , ed una lineetta che l i fepara, cosi 

3 ) ^758 ( 2 2 5 2 ^ 

Prova delta DlVISlOüE. 
La Dhijione fi prova con raoltiplicare i l 

quoziente per i l divifore , o i l divifore per i l 
quoziente : ed aggiungendo quello che refta , 
dclla divifione, fe vi é alcuna cofa . Se la 
fomma trovaíi eguale al dividendo, l'opera-
zione égiufta, altrimenti v i é sbag l io . 

DIVISÍONE nelle FrazioniDecimali. Vedi 

DIVISÍONE nelle Frazioni Volgari . Vedi 
FRAZIONE. 

DIVISÍONE di Proporzione, Vedi PROPOR-
IÍIONE . 

La DIVISÍONE, neU'Ariímetica fpeziofa, 
o algebra, fí compie con ridurre i l dividen
do e i l divifore nella forma d'una frazione : 
Queüa frazione effendo i l quoziente 

C o s í , h ab fofsero da dividerfi per c d ^ 
ab 

fi dovrebbe collocare cos í , —-, e queña fra-
zione é i l quoziente: benché altri vogüano 
fcriverlo in altro modo cosí , c d } ab^ ov~ 
vero c d : a b , ovvero ab- i c d , i l qual u l t i 
mo fegno í- é i l piu ufuale caratterc per la 
Divifione. Vedi CARATTERE . 

Per compir Topera della Divifione alge
braicamente , fono da offervarfi quede regó
le : t . Quando i l dividendo é eguale al divi
fore , i i quoziente é unita , e debb' eífere col-
Jocato nel quoziente, perché ogni cofa con-
tien fe flefla una volta. 

3. Quando i l quoziente éefpreffo a modo 
di frazione (come nella femplice Divifione) 
fe le fteíTe lettere íi trovano ripetute in ciafcun 
membro del numeratore, e del denominato-
r c j íi gittano via quefte lettere, ed i l reño 
^ • i • K * „ a b c , 
e i l quoziente : cosí , - j - ( a , & ^ " ( ^ w 
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3. Quando vi fono de'co-efficienti, diví-

deteli come neil 'aritmética comune, cd ai 
quozienti annettete le quantitadi efprcífe per 

260 a b 
lettere ; Cosí 7- ( = 1 5 ^ . 

24 ¿ 
4 . La maniera genérale della Divifione del-

le quantitadi cornpoík , é fimile alia via or
dinaria nell' aritmética comune , avendofi r i -
guardo alie rególe dell 'áddizionc algebraica, 
della fottrazione , e della moltiplicazione ; 
come anco , che fegni firaili danno -f- , e 
diffimili nel quoziente : avvertendo di d i -
viderc ogni parte del dividendo per i l fuo di
vifore corrifpondentc , cioé quello , le cut 
lettere lo moftrano della fteíía fpezie che i ' 
al tro) per ovviare a un rotto , o frazione, 
che altrimenti forgerebbe : cos í , 

a - \ ' b ) aa - \~ab — c a — c b { a — c 
a a-\-< a b 
o o — c a — c b 

— c a — c b 

o 
Che la fteíía ragione per i fegni fímlli che 

danno un quoziente pofitivo, e per l i diííimili 
un quoziente negativo, ha luogo nella divi
fione, come nella moltiplicazione, é chiaro 
dal confiderare la natura della Divifione '3 ( che 
é folamente rifolvere la cofa nelle fue part í ) 
confeguentemente , poiché ogni dividendo 
non é altro che i l prodotto del divifore edel 
quoziente moltiplicati l1 un per 1'altro , i l 
quoziente debbe conftare di que' fegni, che 
puotero produrre i l dividendo ; laonde fe i l 
dividendo fiadivifo da unaquantita, che ha 
un fegno fimile con effa , i l quoziente debb' 
efsere pofitivo; fe da una quantitk avente 
un fegno diíTimiie, i l quoziente debb'eflfere 
negativo. EíTerpub una regola genérale ncl^ 
la Divifione comporta, in algebra , di fem^ 
pre collocare quella leítera nel quoziente 
che, quando fia moltiplicata nel divifore • 
producá i l dividendo ; imperocché queft' e' 
fempre un rettangolo fotto i l divifore, edil 
quoziente : come per efempio, 
az—16) z6—8^4—124 zz — 64 ( ^ - f - S a s ^ » 

z6—16^4 

8^4'—124^2 
8 a 4 ~ i 2 8 zz 

¿eZZ 
4 zz • 

64 
¿4 

D i 
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DmsiONE per mezzo ác'Lcgarítmi. Ve-

ái L O G A R I T M O . 
D I V I S I O N E per mczzo.ádVOJfa Neperiane „ 

Vedi NEPERÍ ANE OJfa . 
La D I V I S I O N E , in linee , ovvero D i v i s i o -

í n ' E Geométrica) chiamafí anco Applicaziünc, 
jl cui fcopo, quand'ella s' impitga nellaco-
ítruzionede1 Problemi piani, équefta; cioé , 
eííendo dato un rettangolo , c fendo data 
una linea retta^ trovare un' altra linca ret
ía , il reítangolo contenuto íbtto la quaíe 
colla retta linea data , fia eguale al rettan-
golo prima dato: — Tale conñruzione, h 
chiamata VApplicazione d'un dato rettango-
Jo ad una data retta linea ; e la linea retta 
provegnente da tale applicazione é chiamata 
il Quoziente Geométrico . Vedi A P P L I -
C A R E . 

Qucíía trovafi per la regola del tre , 
con diré i come la linea data é ad un lato 
ti el rettangolo, cosí é I'altro lato alia linea 
ccacata. 

Non diííimile dalla quale é la maniera di 
Cartefio di operare la Divifione in linee , per 
fcala, e compaffo: cosí , fupponete che ac 
( ~ <5 ) fia da dividerfi per a d ( = 3 ) Tav. 
Ceom. fig. 17. fate un angolo a placeré, e in 
cíTo fponete prima a d ( ~ 3 ) i l divifore 
c quincii su 1'iüeíTa gamba, au z=z aü ' un i 
ta: poícia su 1'altra gamba delf angolo met 
tete a c (. = (3) i l dividendo , e unite de 
e ad efifa, per » , tírate u b parallela a de 
che n feche ra a b \ \ quoziente cercato ; im 
perocché come a d ' au :: ac : a b \ cioé come 
i l divifore: é a i r u n i t a :: cosí é i l dividendo 
al quoziente \ dalla qual proporzione ogni Di-
Difmie di pende. 

D I V I S I O N E , in Mufica , fignifica i l divi-
dere 1'intervallo di un'ottava in un numera 
di mmori intervalli . Vedi O T T A V A e IN
T E R V A L L O . 

La 4.ta e la 5.ía ciafeuna di effe, divido-
no o mifurano l'ottava perfeítamente , ben-
c^difFerentemente. Quando la 5.ta édifot -
í o , e ferve come di baffo alia quarta , la 
-uwiftone é chiamata Armónica j quando la 
4-a é difot to, \Á Divifione é chiamata Au-
tenttea , Vedi S C A L A . Vedi anche C O N -
C^NNO . 

D i V i s i o N i di un'Armata, fono le diverfe 
bngate , oelle quaU t ^ é .cant0nata, o fparti-
ta' Vedi B R I G A D A . 

Í )IV.ISIONI di un battaglmc , le diverfe 
Ttm. J U , 5 
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partícelle tlelle quali egli é divifo nel mar-
ciare , che conñano generalmente di eirca 
6 file ciafcheduna, guidate da ' luogotenei i í i , 
ed. alfieri. Vedi B A T T A G L I O N E . 

D I V I S O R E , i l numerodividentc : o quel-
10 che mofira in quante parti fia da divídete 
11 dividendo . Vedi D I V I S I O N E . 

D I V O R A N T E , nell' Araldica . — Quan
do in uno feudo vi fono de ' pe í c i , ia pofi-
tura dipafcolare, gli Araldi l i denominarlo 
divoranti ; a cagion che i peíci inghiotta-
no tutto i l loro cibo intero I Vedi P E -
S C E . 

D I V O R Z I O , una rottura, o diíToIuzio-
ne del vincolo del matrimonio. Vedi MA
T R I M O N I O . 

Nella noflra Legge i l Divorzie é di due 
fpezie : Tuno a vinculo mntrimonii, i l qual 
folo é propriamente DJvorzio; 1' altro , a men-

fa & thoro , una feparazione dalla tavola e 
dal let to. 

La donna feparata con divorzio a vinculo 
matrimonii, riceve indietro tutto quello ch' 
ella ha feco portato : Taítra ha un compe
tente feparato mantenimento accordatols dai 
beni e dagli effe-ííi del marito. 

I I primo divorzio folamente fuccede per 
un impedimento effenziale , che i Teologi 
chiamano dirimente, come confanguinita o 
affinita dentro i gradi proibiti ; ua precon-
tratto , impotenza , &c . de' quali impedi-
menti la Legge Canónica ne ammette quat-
tordici , comprefi in quefti veríi : 

' Error, conditio , votum, cognatio, cri
men , 

Cisltus difparitai, vis, ordo, ligamen , 
honeflas , 

S i fií affinis , fi forte coire nequi-
bis , 

S i parochi & duplicis defit pnefentia 
teftis, 

Kaptave fit mulier , nec parti reddita 
futa. 

l \ Divorzio é un giudizio fpiritaale, e pe
ro fi paíTa nella Corte ípirituale . Sotto V 
antica legge, la donna feparata con Divor
zio avea da rícevere dal fuo marito uno 
feritto, che, fecondo che atteftano S. Gi -
rolamo e Giofeffo , avea quefia formóla ' 
lo prometió ̂  che da qut in apprejjo non ti fa' 
•ib dimanda, o , non averointe pretefa i lo che 
chiamavafi una Carta di Divorzio. 

O 00 I I 
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HDivorzio era permeílb con moka latitu-

áine , cosí tra i Pagani s come tra gh Ebrei. 
I n R o m a , la íierilezza, Teta, le malattie, 
la ftoltezza, e l 'ef i l io , erano lecagioni or-
dinarie di Divorzio. Carvi l io , 5 0 0 , o doo 
anni dopo l'edificazione di Roma fu il pri
mo che ripudib fuá moglie perché era fte-
rile . Giuttiniano di poi vi aggiunfe !'impo
tenza , i l voto di cañi ta , e la profeffione di 
vita monaftica, come ragioni valide di D i 
vorzio , 

Tra g l iEbre i , ladeformita, lavecchiez-
7 a , o i 1 mal umore in una moglie, erano 
fufficienti ragioni per darle i l libeilo del r i -
pudio, oDivorzio.. Eziandio il piacere o la 
volonta propria dell'uomo , o Ü fuo penti-
mento della prima fceita di una moglie , 
erano arameffe per buone ragioni. 

Si tiene da parecchi, che Gcsia Criílo ab-
bia permeíTo i l Divorzio in cafo d' adulte
rio ; ma altri vogliono , che queflo fia un 
crrore i e foíkngono , che il Divorzio non fu 
mai permeíTo nel Novo T e ñ a m . per cagione 
di adulterio; ma fu folo permefla una fepara-
zione . Vedi Matth. X I X . 9. Marc. X . \ u 
SanPaolo nella I . a'Corintj V I L 27. Vedi 
anco i l Concilio di Fiorenza, nel fine, do
po le quiftionijpropoíle ai Greci. TertulL de 
Monog. cap. 9. e 10. Auguflin, de Bono Con-
jug. & de Adult. Conjug. Vedi puré i 'Articolo 
A D U L T E R I O . 

I I Papa Innocenzo I . nella fuá Decrétale 
ad Exfuperio dichiara quelli che contrag-
gono un nuovo matrimonio dopo i l Di
vorzio , adulteri ; flecóme pur le perfone 
colie quali fi raaritano . L'occafione dique-
fío Decreto fu , che tai matrimonj erano al-
lora perraeíTi dalle Leggi Romane . V i é un' 
eccezione tuttavoíta nel cafo di matrimo
nio tra due Gentili , i l qual é difciolto do
po la converfione di una delle partí , fe-
condo che i Decreti accordano. E S. Paolo 
dice i ' ifiefíb, 1. Cor. V I I . 15. Puré anche in 
queño cafo , 10. I I matrimonio non é imme
diatamente difciolto con la converfione di 

. una delle pañi , ma elleno pofibno ancor 
vivere affieme , ed anche in alcune occa-
fioni debbono farlo , N é anco egli é di
fciolto per la feparazione della parte infe-
dele ; imperocché s' ella fia pofeia eonver-
t i t a , i lmar i toéobbl igatodi ripigliar fuá mo
glie : ficcome Innocenzo fleííb lo decide , 

D I V 
L . I V . Decret. de Divort. C . Gaudemut ; 
Ma i l matrimonio é difciolto con un fe con do 
maritaggio della parte convertita con aitra 
perfona . 

2. Quantunque la parte convertita alia 
fede, poífa fubito dopo la fuá converüone, 
legalmente fepararfi, e concrarre con un'al-
tro j liberta che la legge cnñiana gh dona; 
come quegli che in giuítizia non é confide-
rato debitore di niente ad un infedele; tut
tavoíta la carita fpeífo proibifee un tal Di
vorzio ^ e feparazione: come e. ^r. fe Tlnfe-
dele confente di vivere con luí , e di non 
moleflarlo nella fuá religiones fe la fuá fede 
non é punto in pericolo j fe vi fieno alcune 
íperanze di converfione deir altra parte , o 
di guadagnare aila fede i figliuoh ; fe la fe
parazione diventaífe unofcandaio a 'Gentil i , 
e rendeífe odiofo i l Criíf ianesrno , &c. Vedi 
San Paolo I . Cor. 15.14. Sant 'Agoíiino L.Z 
de adult. Conjug, adPollent. 

I I 4o. Concilio di Ttíledo ordína , che ne5 
paefi , ne'quali i l Criftianesmo é la religión 
dominante, la parte infedele fia avvertita e 
configliata di farfi criftiana ; loche fe ella ri-
cufa , i l matrimonio fia difciolto. 

In Inghilterra i Divorz) poííbno folaraen* 
te effettuarfi col coníenío del Parlamento . 
M i l ton ha un trattato efpreíío della dot tri
na e della difciplina del Divorzio^ dove fo-
fiiene che i l Divorzio non debbe eífere per
meíTo per una mera incompatibilitadigenj, 
o temperamenti. 

D I U R E S I , * A I O T P H 2 I 2 , quella fepa
razione che fi fa dell'urina per l i reni. Vedi 
D i ü R E T i c r . 

* L a voce e formata da Fia, per; e apí®) 
lo orino . 

D I U R E T I C I , nella Medicina, fono que' 
rimedj, che provocano , o promovono il di-
fcarico dell'orina. Vedi ORINA. 

Tal é T acqua bevuta in copia , rí vino 
blanco bevuto la mattina ; i fali álcali di 
tutte le fpecie; i l falmarino, ilfalgerams, 
i l n i t ro , la borace , l'allume , i l tártaro , 
l'ammoniaco , i l latte agro, i l fugo di l i 
mo ni &c. 

I líquori acquei fono generalmente diure-
tici; fpezialmente fe fon mefcolati con fale> 
e bevuti freddi. I liquori fermentati fono i 
meno diuretiei di t u t t i ; e tanto meno, quanto 
fono,piü craífi. 

I v i -
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I vlni acidi, tenui , inacetiti, í vini deí 

Reno &c . come puré gli fpinti acidi dell' 
aceto, del fale, del íblfo, delPallume, del 
v i t r io lo , &c. Ü afparagi, le mandorle ama
re , Ter ingío , 1'eupatorio, ilfaffafras, ¿kc 
fono diuretici. 

D I U R N A R I O , D I U R N A R I U S , un Ufi-
ziale nell' Impero Greco , i l quale fcriveva 
e regiftrava in un libro fatto appofta , tut-
to quello che i l Principe faceva , ordina-
v a , regolava, &c . ogni giorno. Vedi l'S*. 
Legge del Códice Teodofiano, de Cohort. 

D I U R N O , nell'Aftronomia , cofa che 
íi riferiíce ai giorno; in oppofizione a not-
turno , che riguarda la notte. Vedi G I O R N O 
C N O T T E . 

Arco D I U R N O , é Tarco, od i l numero di 
gradi y che i lSole, la luna o le flelle defcri-
vono tra il loro levare e i l lor tramontare. 

Cmro/o DIURNO é un circolo immobile , 
nel quale una ílella od un punto nella fuperfi-
zie della Sfera mondiale , movefi col fuo moto 
diurno . Vedi C I R C O L O i 

Cosr, fe una hnea retta fí concepifca ef-
fere continuata dal centro di una ñel la , per-
pendicolarmente aU'aífe del mondo, fin alia 
fuperfizie della sfera del mondo ; ella vi de-
fcrivera un circolo Diurna nel fare una rivolu-
lione intorno al fuo aífe. 

Moto D I U R N O d' un planeta, é tan ti gradi 
e minuti , . quanti ogni Pianeta fi move in 24 
ore. Vedi M O T O . , 

I I moto diurm della térra e la fuá rota-
2iGne attorno del fuo aííe , i l di cui fpa-
zio coüituifce i l giorno naturale ¿ Vedi 
G I O R N O . 

La realita della rotazione diurna della ter-
nT é in oggi fuor d'ogni controverfia. Ve
di T E R R A * 

D I U R N O é anco un termine che fi ado
pera y. parlando di cía che appartiene al 
nyahemeron , a fia al giorno naturale di 
24 ore» — N e l qual fenío , fi oppone ad an-
nuo , a menfiruo o menfuale &c. 

I fenomeni diurni de' corpi celefii fono 
fpiegati o fciolti mercé la rivoluzione diur
na della térra : cioé la rivoluzione della tér
ra attorno del fuoproprio afife in 24 ore . — 

" V¿uñrar c í o : fupponete , che il circolo 
1 K 1 H , ( Tav* A/iron. fig. 2. ) dinoti la 
térra ; C il centro della térra , per dove fi 
concepifce che paffi i l fuo affe , attorno di 
cui íi compie la fua rivojuz¡one , 
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P. dinota un qualche luogo fopra la térra ; 
la linea E W l'orizonte vifibile del luogo ; 
E i l punto oriéntale del detto orizonte ; 
W i l Ponente: i l circolo a b e d e f , la cir-
conferenza de' c ie l i ; i l circolo S ilSole nel 
ciclo y i l femicircolo P R T , T emisfero i l -
luminato della té r ra , o quella fua meta che 
é di rincontro al Solé ; e finalmente, i l fe
micircolo P H T % i ' emisfero ottenebrato 
della t é r r a . 

Ora, la térra fuppofla in queda fituazio-
ne , e moventefi attorno del fuo affe verfo 
i l Solé ; egli é evidente , che i l luogo P 
della t é r r a , allora appuntino cominciera ad 
efTere illuminato dal Solé , e si ilSole appa-
rira iv i appunto levarfi , o afcendere fuli'ori-. 
zonte in E punto fuo oriéntale. Movendoíi 
la térra attorno del fuo aíTe, cosí che i ! luo
go P della té r ra , che prima era fottoil pun
to a ne' c ie l i , é ora fotto i l punto ¿ ; egli é 
evidente, che l'orizoote del detto luogo P 
farti adefíb fituato cos í , che i l Solé appari-
ra ad uno fpettatore inP , come afcefo con-
fiderabilmente fopra E eflremita oriéntale 
delTorizonte. E nel tempo che per la rivo
luzione della térra attorno del fuo aííe, i l 
luogo P paífa da fotto i l punto ¿ ne'cie
l i , al punto r , r orizonte del luogo P aí-
fondera fempre piíi bafíb in riguardo al Solé , 
e cosí i l Solé parera afcendere fempre piü 
alto , finché P é venuto fotto c , dove i l 
Solé apparira nella fua maggiore altc7za fo
pra F orizonte per quel giorno; e si nel luo
go P , íara allora i l mezzodi. Latcrra pro-
íeguendo i l fuo moto , fecondo che illuogo 
P paífa da fotto c A d, ü punto occidenta-
le del fuo orizonte afcendera vie piu. a l to , 
e si ilSole parera vieppiü difeendere,. flecó
me é rapprefentato dali'orizonte nel punta 
della térra fotto d. I I luogo P eífendopor-
tato dalla rivoluzione diurna deila térra da 
fotto d a fotto?, il Solé allora apparita giu-
ño in W , punto occidentale delTorizonte, 
e sí apparira giufto tramontare. I I luogo P 
eííendo venuto fotto / , allora iv i fara raez-
za notte. Finalmente il luogoP eííendo ve
nuto di nuovo fotto a y ivi nuovamente v i 
fara i l nafcer del Solé. L ' ifleíío milita ed é 
vero in riguardo a qualunque altro de ' lumí 
ecleñi , e della té r ra ; ficcome é ovvio e raa-
nifefto dalla figura : i l circolo che rappre-
fenta i lSole, prendendofi a dinotare ogni al-
tra ñel la , planeta & c . Refia da oflfervare , 

O o o 2 che 
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che per la rivoluzione diurna della térra i 
tatú i diverfi lumi celefli parendo muoverfi 
ne'cieli da Levante a ponente , di qui é , 
che quefto apparente moto diurno de' lumi 
celeñí é chiamato i l loro moto comunes co
me fendo appunto comune a t u t t i . — Ol-
tre di che tut t i i luminari celeíii , falvo-
c h é i l Solé , hanno un moto proprio , da 
cu i provengono i loro proprj fenomeni ; 
íiccome i fenomeni particolari del Solé anch' 
cffi fembrano cagionati dal moto particola-
íe e proprio del Solé , ma in realta fon pro-
dotti da un altro moto , che h a la térra , 
e per cui ella íi move attorno del Solé una 
volta ogni anno , fleché egli é chiamato i l 
moto annuo della tena . Vedi SOLÉ . 

D I V U S , D I V A , nelf antichita , fono 
appellazioni date a uomini e a donne ch' 
«rano ftati deificati , o collocati nel nu
mero degli Dei . Vedi D i o , D E I F I C A Z I O -
NE , & C . 

D i qui h , ehe su le medaglie battute 
per la confervazione di un Irapcradore 3 o 
t f una Imperatrice , fi da loro il titolo di 
Divus i o Diva j per efempio D I V U S JU-
L I U S . D I V O A N T O N I M O PIO . D I 
V O PIO . D I V O C L A U D I O . D I V A F A U -
S T I N A A U G . &c. 

D I Z I O N A R I O , é una Collezíone , od 
«n catalogo di tutíe le parole d'una lingua , od 
arte, c o l l e loro fígnificazioni, ordinato per 
alfabeto. Vedi A L F A B E T O . 

Quello che i La t in i , e no i con loro, chía-
mano Dizionario , Diclionarium , i Greci 
ch i amano Lexicón, V e d i L E X I C Ó N . 

Quanto al c a r a t t e r e , alia n a t u r a , a l l 'uí i -
7,io proprio, &c. di un Dizionario , vedi la 
Prefazione di q u e í V Opera . Vedi puré l 'Ar t i -
€OÍO V ü C A B O L A R I O . 

I piü antichi Dizionarj de l l a Lingua Lati
na r fono, q u e l l o chiamato Papiai , c o m p i -
Jato daSaloraone, Abate d i San Gallo, Vc-
fcovo di Coíianza, i i quaie vi íTe circa Tan-
no 1409 : un altro fatto neli' aono 14Ó9 , 
chiamato Gemma Vocabulorum ¿ i l t e r z o nel 
1502 chiamato Gemma Gemmarum ; ed i l 
quarto , da Dioniíio Neüore , France-
ícano . 

I I piu celebre é q u e l l o di Ambrofio Ca
le pino , Eremita Agoftiniano, a Bergamo , e 
figliuolo del Coate d i Caiepio . Conrado 
Gcsnero diceíi averio acere fe i uto di 4000 
voci . Paolo Manuzio V ^y-ment^ ancora 
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p i í i ; e Paífe razio dopo lu í : cib non oftante 
Mattia Martinio fe due Volumi delle loro om-
miffioni. 

V i é un altro non ofeuro Dizionario La
t ino di Crifpino : per non dir nientc di 
Cowpero, di Holyoake , di Gouldman , Li t-
tleton , C o l é , e di raolti altri di minore coa* 
fiderazione . 

Quanto alia lingua Greca , abbiamo quel-
l i di Enrico Stefano , e di Scapula : per la 
Spagnuola , quello di Covaruvias : per i'Ita-
liana , i l Dizionario dell' Academia della 
Crufca: per la Francefe , quelli di Nicod , 
di Monee, di Gaudin , diFuretiere, di Ri-
chelet, di Trevoux , e quello dell'Accade-
mia Francefe : per la lingua Inglefe , ne ab
biamo appena alcuno degno di eífere men-
tovato ; fe non le forfe quelli di Loyd , 
di Philips, di Kerfgy , o Baily . 

Jan i o ha fatto un Dizionario o Alfabeto 
delle Lingue Gottica ,Ru nica, e AngloíaíTo-
tsa. Ve n ' é un altro della lingua Malaya , 
che é una lingua morta , farnofa nelí' I n -
die Orientali , dove ella fa le veci della Lin
gua Latina fra n o i . 

V i fono puré de'D/s/ow^r/Storici, egeo 
grafici : come quello di Cario Stefano, ch' 
ei tradufse in Francefe, e aumentato da Mo
ren : un altro di Hofmanno , rtarapato a 
Bafilea nel 1677 in due volumi in foglio , 
ehe fupono feguitati con una continuazio-
ne di altrettanti volumi nel T<58 > : un al
tro di M . Bayle, íotfo i l titolo di Diziona
rio iñorico , e critico , flampato prima a 
Roterdam nel 1 6 9 7 , in due gran Volumi ; 
un Dizionario Filofofíco di M . Ghauvin Berc 
linenfe : oltre diverfi Dizionarj di Legge , 
Dizionar; medici, Dizionarj cconomici, Di-
tetonarj deU'arti, del commercio &c. 

D I Z I O N E , D I C T I O , é l a f ra fe , le loe u-
zione , o loftile d' uno fcriltore, o d'un dici-
tore . Vedi S T I L E . 

La Dizione , o i l linguaggio d'un Oraíore 
debb' effer pura , accomodata al íoggetto , 
ricca , copiofa ed ornata fenza affettazione, 
forte e üretta fenza fecchezza , e convenien
te alia perfona , al tempo , alluogo, edagli 
udi tor i . 

La Dizione della Tragedia contafi per la 
quarta delle fue parti eííenziali : eli' é di 
minore importanza che 1' altre ; tuttavol-
ta fi deve qui porre una cura *tren
ta , acciocché ogni paffione parli íl fo» 

pro-
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propdo linguaggio . Vedi T R A G E D I A , 

¿OBBLA e 1 Vedi DOpPIA 
r O B B L O N E J 
D O C U M E N T O , neJla Legge , é una rae-

ínoria , od un monumento ícruto , che fi pro
duce in prova di quaiche fatio aflerito , maf-
íime antico »• 

L ' antichita della fondazionc della tale o 
tal Chiefa é provata da un buon numero di 
áocumcnti aut tn t ic i . 

D O D E C A G O N O , xin polígono regolare, 
od una figura di dodici lati ed angoli eguali. 
Vedi POLÍGONO , 

Si fono qualchc volta delineati degli oroiogj 
folari fopra tut t i i lati d' un Dodecágono . Vedi 
O R O L O G I O Solare. 

Neila foftificazione, una piazza cinta da 
dodici bailuardi, c chiamata un Dodecágono ; 
tal é Palma nova nel Friuh &c. 

D O D E C A H E D R O N , nella Geometr ía , 
uno de'corpi regolar¡, comprefo fotto dodi
ci lati eguali , ciaícuno de'quaii é un pentá
gono . Vedi R E C O L A R E carpo. 

Ovvero, un áodecahedron pub concepirfi , 
confiare di dodici piramidi quinquafigolari, 
i cui vertici, o le eui cime s' inecntrano nel 
centro d' una sfera che fi concepifee circon-
fenvere i l íolido; confeguentcmente eileno 
Jhanno le loro bafi , e le loro akiíudini 
-eguali. 

Per trovare la folidtta del DODECAHEDRON ; 
tróvate quclla d'una del!e piramidi, e mclt i-
plicatela per i l numero delle bafi, cioé 1 2 ; 
i l prodotto é la íohdjta del corpo intero s Ov-
vero la fuá folidita fi trova con raoliiplicare 
la bafe in \ della fuá diüanza dal centro , 
J2 volte: e per trovar quciía diüanza pren
dere la dilianza di due facce paralitle : la 
snetá é V altczza . Vedi SOLIDO , e SOLÍ-
D I T A ' o 

I I diámetro della sfera eífendo dato } i l 
iato de! Dudecahedron fi trova con que (i o 
Teorema : i l quadrato del diámetro deüa 
sfera é eguale al rettangolo fotto T aggre-
gata dei lati di un dodecahedron i ed hexae-
dron anfesitti nella rneddima , ed i l triplo 

lato del dodecahedron . Cosí fe i l dia-
f ^ della sfera é 1 , il lato del Dodeca
hedron b í c m t o (ara C / i — ^ 7 ) : 2 , eon-
leguentemcnte qaello é a qucllo come 2 
^ {<v~3~~s /~) td i l quadrato di que lio , 
ai quaurato ÜI q u e ñ o , come 4 3 5 / 3 . 
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Laonde i l diámetro della sfera é incom» 
menfurabile al lato di un Dodecahedron in-
feritto , sj in fe üeífo , come nella fuá po^ 
tenza. 

Ü O D E C A T E M O R T O N , la duodécima 
parte di un circolo. Vedi C I R C O L O , AR
CO , &c. 

I I termine principalmente fi applica alie 
dodici cafe, o parti del Zodiaco del primum 
mobile , per diflinguerle dai dodici fegni . 
Vedi C A S A . 

D O D E C A T E M O R I O N , é anche una deno-
minazione, che alcuni Autori danno a cia-
feuno dei dodici fegni del Zodiaco, a ca-
gione , che contengono ciafeuno una duo
décima parte di eífo Zodiaco . Vedi S E -
GNO. 
^ DODONiEUS * , Dodoneo, nell'antichi

ta , é un epiteto dato a Giove, come ade-
rato , e riverito con culto particolarc nel 
tempio di Dodona, in una felva del meds-
funo nome. 

* Dodona, da dove e venuta la denomi-
nazione, e un* antica citta dcir Epiro, ce-
lebrata per diverfi conti , per la felva di 
Dodona , per foraeolo , per la fontana . 

La felva o fore/la di Dodona, era di quer-
cie tutte confecrate a Giove. V e r a in ef-
fa un tempio di quefto Dio , in cui rifie-
dette i l piu celebre , e per quanto é fa
ma, i l piu antico Oracolo di tutta la Gre
cia . Vedi O R A C O L O . 

N é fi davano - gli oracoli nel Tempio 
folo , ma fin le coiombe che abitavano la 
Foreüa , dicefi che daiTero oracoli. 

L ' origine, e T oeeafione di queda favo-
la , l'abbiamo da Erodoto , che offerva , ave-
re avuto queílo fondamentoj eioé che íle-' 
?v«9«f, Pélelas, ehe nella bngua Teífala figo i -
fiea una colomba , figmfica parimenti una 
incantatriee, o profeteíTa . Ma quel che é 
piu íiraordinario, fi é un1 altra tradizione 
fra i Poeti , i quali fingono che le ñeífe 
quercie della forelia parlaffero , e daífero 
oracoli. Que ña favola fi deduce fácilmen
te dalia prima : fuppoíio che le coiombe 
parlaíftro nel le quercie, non fu gran voló 
della fantafia Poética , introdur a parlare 
anche gli alberi , S ĉ. VedaÜ Vojjius. de 
Idolol. L . 1. d 7. pé 37. 

La fontana di Dodona, era nel Templo 
di Giove * GU antichi siatnralifti ci alficu-
rano, ch' ella avea la proprictU di riacceu-

dere 
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¿ere le torcie &c. di frefco eflinte . Que-
fío fenza dubbio» ella i l facea col mezzo 
delle fue efalazioni fulfuree ; íiccome tut-
tavia trovafi una fontana nei Deifinato 
chiamata la fontana árdeme ^ che fa lo tkf-
i b . Diceíi parimenti, ch'ella eftingueíTe le 
torcie accefe ; lo che non é un gran pro
digio , poiché dall'immergerle in un fíto do-
ve i l íblfo era troppo denfo » cioé nell' ac-
qua, dovea queft'effetto feguirne,. 

DODRANS r nell'antichita , una divU 
fione delPAs , che corriíponde a |- di ef-
f o , o a 9 oncie ^ Vedi A s . 

D O G A N A , un ufizio pofto fulle fron-
tiere di uno Stato s od in qualche Ci t ta 
principale, o porto , per ivi ncevere i da-
zj e, le gabelle dell'entrata, e dell' ufcita , 
impofte fopra ie mercanzie „ con rautonta 
del Sovrano, e regolate con tariffe , o l i -
bri di tafife. Vedi DAZIO. 

V i fono diverfe Dogane nei varj port l 
d'Inghilterra: la piü confiderabile é quella 
di Londra. — Eli ' é fotto la direzione di 
feíte Commijficners. , Üabiliti con patente ; 
i quali hanno i l carico, ed i l maneggio , 
o la direzione di tutti i dir i t t i , o gabelle 
(eccettuate folamente le piccole fattorie) 
in tutti i porti d'Inghilterra, 

Gl i altri Miniílri fono , un Secretario r 
"ún Sollecitatore un ricevitore genérale, uno 
feontro , o regiííratore delle ufeite , e pa-
gamenti del ricevitor Genérale , uno feon
tro genérale , un infpetttfre de1 conti de rae-
coglitori de'porti di íuor i , un infpettor ge
nérale delle merci che efeono e che entra-
no, un regifltatore genérale di tutti i vafcel-
l i della Gran Bretagna , un fopraintendente 
genérale, un fopraintendente de'portldi fuori , 

* cioé su le Corte dell' Ifola ; un regiflratore del
le prefe &c . i quali tut t i hanno i loro polli 
eon patente : oltre altri min i f t r l inferió» 
r i $ 

DOCE * % i l principal Magiílrato nella 
Repubblica di Venezia , e di Genoa. 

* La parola propriamente Jignifica Duca , 
fendo formata dat Latino Dux ; come 
Dogato e Dogado, da Ducatus , 
cea . 

I l Dogato , o I ' ufizio e dignita di Do-
ge, h elettivo : in Venezia , WDoge é elet-
to in vita : a Genoa , folamente per due 
anni: gli fi d i i l titolo di Serení ta, , che 
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tra' Venezlani é fuperiore a quello di A!» 
tezza. Vedi S E R E N O , e A L T E Z Z A . 

l i Doge é i l capo del Confcglio , e la 
bocea deila Repubblica ; avendo cgli fem-
pre da riípondere per effa . Tuttavolta i 
Veneziani non íl mettono a lutto nella 
fuamorte, perché non é egü i l lor Sovra
no. l a fatti i l Doge di Venezia non é al« 
tro piíi che la figura della maeita. dr lia Re
pubblica : tutta rautonta níervindofene al
ia Repubblica . Egli prefta íolsmtnte i l fuo 
nome al Senato í la poten?» é diHufa per 
tutto i leorpo, benché le riípoíle fi faccia-
no tutte in nome del Doge . Se egli da • 
qualche rifpoña di fuo fondo , ella debb1 ef-
fere avvertitamente e cen gran cautela ef-
preífa , ed in termini general! . Di ma
niera che é aífolutamente neceífario , ch" • 
egli fía di un temperamento prudente. 

Anticamente , i Dogi aveano dell' Au
tor! ta 5 ma le cofe íi fono por molto 
cambíate ; ed al prefente , tutte le prero-
gative rifervate alia dignita di Z ^ i ? , fono 
le feguenti , Egli dk udienza agli Araba-
feiatori; e da a loro rifpofte generali, eífen-
do le decifive rifervate al Senato.. 

I I Doge , come eííendo i l primo Magi-
ñ r a t o , é i l capo di tut t i i Configli ; e le 
credenziali che i l Senato porge ai fuoi M i -
niftri nelle Co.rti Foraftiere , fono feritte i t i 
nome fuo j e tuttavolta egli non le íotto-
ferive, ma bensl un Secretario le fottoferi-
ve e le fuggella colle armi della Repub
blica . Gl i Ambafciatori dirigono i loro di-
fpacci al Doge; ma egli non pub aprirli j 
fe non in prefenza d'alcuno de' Configlie-
ri . La moneta é battuta col nome del 
Doge, ma non colTeífigie o coll' arme fuá. 
T u t t i iMagiftrati íl levano, e falutano i l 
Doge, quando ei viene nel Configlio j e i l 
Doge non fi leva a veruno , falvoché agli 
Ambafciatori eí leri . 

I I Doge nomina a tutt i í Beneficj nella 
Chiefa di S. Marco; egli é i l protettore del 
Monaftero delle Vergini ; e conferifee certe 
piccole cariche di Comandatori del Palazr 
zo, come íl chiamano, ed altre. •—La ^ua 
famiglia non é fotto la giu'risdizione del 
Magiftrato delle Pompe, ed i fuoi figliuo-
l i poíTono avere ííafíieri , e gondolieri con 
particolare livrea. 

La fuá grandezza, nel medefímo tempo» 
é tem-
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é temperata con moltiñiroe cofe, che la ren-
dono di pero e moleília. Egli non pub an
dar íuori di Venczia , fenza licenza del Con-

I fígliuoli ed i fratelli del Doge^ fono e-
fclufi da tutti i principal! ufizj delloStato, 
ma in ricompenfa o ilFratello o i l Figlio 
del Dope porta le maniche grandi come l i 
Procuratori di S. Marco. Non poffono r i -
cevere alcun benefizio dalla Corte di Ro
ma ; wa é lor permeflb d'accettare i l Car-
dinaíato , che non é benefizio , né inclu-
de alcuna Giurisdizione. Dopo la fuá mor-
í e , ia íua condotta viene efaminata da tre 
Inqnifitori , e cinque Correttori , che ne 
cenfurano la vita con molto rigore. 

D O G M A , una maffima , un'opinione, 
una propofizione fermata , o un principio 
habi l i to ; particolarmente in materie di Re-
Jigione, o di Filofofia, 

Diciamo, \Dogmi della Fede\ 11 tal jDo^-
ma é ftato condannato dal tal Concilio. I 
Do¿m¿ degü Stoici, erano, la piü parte pa-
radoffi . I Do^w/ fpeculativi} che non fanno 
su gli uomini alcuna violenza, o non met-
tono alcun freno, appaion loro piíi eífenzia-
]i in riguardo alia religione, che le virtu le 
quali l i raffrenano, e metton lor d e ' l i m i t i ; 
anzi bene fpeíío eglin fi perfuadono, a tor-
t o , eflere permeffo foílenere que' Dogmi a 
coílo di qualche v i r t ü . Vedi F E D E . 

D O G M A T I C I , o D O G M A T I S T I , una 
feíta di Medici antichi chiamati anco Logi-

perché adopravano le rególe della Lógi
ca e delia ragione nelle materie della lor pro-
feffione. Vedi M E D I C I N A . —Eglino pone-
vano definizioni, e divifioni, riducendo le 
xiialattie a certi generi, ed i generi a fpezie, 
c porgendo rimedj per tutte ; fupponendo 
principj , cavando confeguenze , ed appli-
cando tai principj e tai confeguenze alie ma-
lattie particolari che venivano fotto la con-
üderazione. — N e l qual fenfo iDogmatifií 
fi contradiflinguevano dagli Erapirici, edai 
Metodici . Vedi E M P Í R I C O , &c. 

I Dogmatifli furono quelli , che portaro-
no la medicina a una forma regolare, e ad 
^oa certa diftribuzione , come le altre fcien-
2e fpeculative; definendo, dividendo, po-
nendo principj, e tirando conclufíoni: e di 
qua puré é lor venuta 1'appellazione di Lo-

_glcty o razionali. Eglino parimenti s'appli-
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cavano a cercare lecaufe de' raorbi, la na
tura de'rimedj &c. 

Erafifirato, famofo TDogmatifla , s' ¡noi-
trb cotanto , che non contentandofi dell' 
anotomia de'cani, e d 'altr i animali b ru t i , 
domando a' Magií i rat i , per avere in fuá ba
ila i rei condannati, i quali taghb edaper-
fe belli e v i v i , e frugo nelle lor vifcere. 
Vedi M E D I C I . 

D O G M A T I C O , una cofa che Ti riferi-
fce a dottrina , od opinione . Vedi DO
G M A . 

Nei l ' ufo comune, un Filoíofo Dogmáti
co é quello che aíferifce le cofe poíitivamen-
t e ; ed h oppoílo alio Sceptico, che dubita 
d'ogni cofa. Vedi S C E P T I C O . 

U n Medico Dogmático é quegli che, su 
i principj della Filofofia della fcuola, riget-
ta tutte le virtu medicinali non riducibili a 
quaiitadi manifefte. Vedi D O G M A T I C I , 

D O L C I F I C A N T E , termine ufato nelía 
Medicina, per quel chediremmo altrimen-
t i rendere un fluido meno acido , ed afpro; 
o con levarne i fa l i , o con romperé le loro 
punte, o coprendoli di non so qual cofa fof-
fice e melle. Vedi A C I D O . 

D O L E , nella Lingua Saífona , fignifíca 
una parte, o porzione , per lo piü , di un 
prato. Vedi P A R T E , P A R T I Z I O N E , & C . 

Quindi 1' efpreírione Dole-Meadow , ua 
prato in cui diverfe perfone han dellepor-
z ioni . 

D O L I M A N , una fpezie di lunga fotta-
na , portata dai T u r c h i , che pende giü fi
no a' piedi , con maniche ürette , abbotto-
nata al polfo. 

I T u r c h i , si uomini come donne , por-
tano ful nudo della pelle delle mutande; fo-
pra quefte una camicia, e fopra lacamicia 
un Doliman. D1 invernó eH'é di fatin , o di 
altrodrappo; nella í la te , dinmfeelina, o di 
tela fotti le, 

D O L L A R , una moneta d'argento, qua-
fi della valuta della pezza da otto Spagnuo-
la, o dello Scudo Francefe. Vedi CONTÓ. 

I Dollari íi coniano, o battono in diver
fe parti della Germania, e della OUanda; 
ed hanno le lor diminuzioni; comt Mezzl 
dollari , Quani &c . 

Non fono tu t t i della fleífa fínezza , n¿ 
dello fteífo pefo. I Dollari Ollandefi fono i 
piü frequenti. Nel Levante fono chiamati 

Aslai-
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JÍslaini , dalla ítaropa che vi é fopra di un 
leone. 

D O L O R E , una fenfazione moleña , pro-
vegnente da un'improvvifa e violenta íolu-
zione di continuita ne'nervi, nelle mem-
brane, ne ' va í i , ne' mufcoll &c. del corpo, 
Vedi P l A C E R E . 

TI Dolare, fecondo alcuni, confiíle in un 
moto degü organi del fenío \ íecondo altri , 
egli é un' emozione deii' anima , occafionata 
da cotetli organi. Vedi S E N S O . 

Se fi cerchi, che cofa fía che occafiona 
i l Dolore di una puntura ? potrcbbefi riípon-
dere , che la puntura non pub feparare le 
fibre della carne , íenza ícuotere i nervi , 
che di la procedono al cervelio . Se venga 
i n oltre dimandato , perché íi feote Dolare 
nello fcuoterfi di coteña parte del cervelio ? 
tccoci nel dubbio, e nelT ofcurita; perocché 
non veggiamo che ci fía conneffione alcuna 
neceífaria , tra le concuíTioni del cervelio , 
e la fenfazione di- Dolare, da cui 1' anima é 
affetta. Vedi CERVELLO . 

I I P. Malebranche adunque per rendere 
ragione delDclore, oíTerva che.fi dee ricor-
rere ad un ElíTcre fuperiore , i l quale forma un' 
arbitraria conneíiione tra le ícoííe del cere
bro , e la fenfazione di dolore. VediSENSA-
ZIONE. 

Dalla definizione fifica o medica del Do
lore , fegue che tutto quello che pub diíirar-
ne , o feparare le parti de' nervi o delle mera-
brane 1' une dall 'alíre , pub cagionar Dolo-
re ; ma non vi e nlente in tutto i l giro del
la natura, che cib non poffa fare , di qua-
lunque proprieta o figura che dotato fia : 
imperocché , potendofi qualche cofa ognor' 
applicare , od aggiugnere a qualche altro cor
po , un tal corpo pub, a lungo andaré, ere-
fcere in una mole troppo grande, si che non 
poíía feorrere per un canale di un dato diá
metro , e pero richiegga piu larghezza di 
Arada, o adito maggiore: pollo cib , men-
tre i fianchi di un canale fono propulfi e fo-
fpinti in fuori, piu del confueto loro , cioé 
mentre le parti componenti coteíli fianchi, 
dianzi contigui, or fi reodono diílratte e fmof-
íc 1' une da l l ' a l í r e ; fe coteíto corpo urti su 
quefle parti con impeto grande, equeft'im-
peto fia continuamente rinovato , lafoluzio-
ne fara confiderabile, od i l nifus, lo sforzo 
per tale foluzione fara violento ; vale a di-
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re, che v i fara Dolore. — Ti perché, le pnfv 
t i coñituenti de' fluid i effendo fufficien te-
mente accrefeiute in dimenfione, e propul-
fe con impeto continuamente ripstuto con-
íro qualche canale del noftro corpo, poíTono 
occaíionare queda foluzione, nelia quale con-
fifte I' cífenza del Dolore. Imperocché la co
fa coincide nell'ifteílo , o fia che alcune par
t i fien aggiunte ad un corpo; o che le partí 
di quedo corpo per quai fi voglia cagione, 
fi feparino a cosí grande intervallo vicino ai 
lati di un canale , che coílituifcaoo una di
menfione eguale a qutlla , che puote na fce
re dalla giunta di una nuova parte ; impe
rocché la maífa pub tanto ere fe ere in ambe-
due le guife , che la capacita naturale del 
canale non íara hadante per contenerla 
íenza una qualche dilatazione violenta , e 
una didrazione delle fibre, ond'egli é com-
pofto , e dee per confeguenza feguirne Do-
¡ore. 

In oltre, ficcome fi pub fempre qualche 
cofa aggiugnere ad un altro corpo , cosí da 
un corpo fi pub fempre tor via quslche co
fa ; un corpo cosí diminuito nella dimenfio
ne ed impulfo , con impeto confiderabile 
rompen! , o s' aprira a forza la drada per 
raezzo agí* interñizj delle fibre, dove egli é 
mmore che la capacita di tah interñizj , ed é 
modo obliquamente; e perché le fuperfizie 
delle fibre non fono aíte nate , od ufe a con-
tenerfi fotto linee rette geometriche , ma ad 
avere particelle fporgenti e prominenti , e! 
divide quede 1'une dalPahre. E si ogoi cor
po, di qualíifia figura, pub eííere occafionc 
in noi di Dolore, o fia egli groíío abbadan-
7a per poter didendere i vaíi al di la del
la loro íolita mi fura ; o fia cosí pl ce i o lo , 
che entri ne' por i de' lati di un canale , 
con un impeto, al modo che fi é deíto poc' 
anzi . 

E quello che cosí abbiam divifato, in r i -
guardo a cofe che fon dentro de' vafi, fá
cilmente applicar fi pub ad altre fuori de' 
vafi . . 'v v i - i • • . * : 

DOLORE , in Medicina , confiderato come 
fin toma di una malatt/a , fa un articolo con
fiderabile nelle cure paliiative . Vedi FAL
LÍ ATIVO o 

Si mitiga o placa i l Dolare in diverfe ma
niere ; come i . con diluiré ed ammorbidi-
re le acrimonie, per raezzo d'acqua un po 

cal-
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calda 5 mifla con ñor di fariña applicata 
per modo di bevanda, di fomento , di ch
i lero, o di bagno . 2. Con níolvere , edila-
vare 'le oflruzioni , per l i íkíTi raezzi , e 
eon rlfoWend . 3. Con rilaílare i vafi ner-
vei per mezzo di bibite , di fomentazio-
u i , di bagni 5, di relafifanti, di anodini, ed 
aperieníi . 4. Correggendo l*acrimonia ftefía 
coa opportuni rimcd; . Liberando le parti 
oí! rúen ti , oíhuíte , ed acriraoniofe dalla 
foverchia preffione de 1 i5 umor vi tale ; e mo
dificándole , e í'uppurandole , e depurándo
le. 6. Rendendo ottufo, o mortificando il-
fcníb con narcotici, o efternamente o per 
bocea. Vedi NARCÓTICO, ANODINO &c. 

D O M , o DON , titola d' onore , origi
na! raen te Spagnuolo,. benché per occaíione 
ufato in altri paefi. Vedi T i 10LO -

Egli equivale a Majier, iVr , o Lord de-
gl' Ingleíi , a Mon/ieur, S/eur de' Francefi , 
» Mj/nheer de' Tcdeíchi &c. Vedi. SIRE T. 
MONSIEUR , &c.. 

Goliat nelíe fue Mem. des Bourg. L . V». 
C. 11, ci afficura, che i l primo, a cui l i 
Spagnuoli conferifeono quelio t i tolo , fu 
Dom Pelayo 5, quando, eíTendo eglino íiati 
meffi in rotta , e difeacciati dai Saraceni 
ful principio dell' V I I I . Secólo, íi. raccolfero 
di nuovo a5Pirenei 5 e lui fecero Re.. 

In Portogallo a ni uno é permeíío di af-
fymere. i l utolo di Dom o Don , che é una 
marca , e un; contrafegno di nobilta fen? 
xa licenza del Re. 

D O M , e Don , fi'ufa: parimenti in Fran
cia , appreíro alcuni ordini di Monaci, co
me de' Certofini,. de' Bencdittim &c. 

N o i dieiamo ,, i l R*., P. Dom. Calmet r 
Dom MejfiO) Dom Baltaffare. &c . 

Ne i plurale ferivono Doms, aggiuntovi un 
« parlando di diverfi. RR. PP., Doms Clau
de du Rubie, e lacques Douceur. 

La voee. é forma ta dal Latino Domnus'v 
o Dominus r di cui elT é un abbreviazio-
ne: Domnus £\ trova in diverfi Autori La-
tini de! fecolo bárbaro . Obofno; accerta , 
che quefti fu un t i tolo, dato in prima al 
íapa folo 5 pofeia a5 Veícovi , agli Abbati,. 
e ad altri che teneano dignita ecclefiafti-
C^E. 5 o ch' erano eminenti per virtu , e 
rdigione., A lungo andaré egli fu preíoda' 
meri Monaci. 

^leuni dicono, che i Religiofi íehifaro-
m) i f titolo di Dominas per u m i l A c o m e . 
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appartenente a Dio folo, ed afTunfero quel-
lo di Domnus; come cfprimente inferiorita, 
quafi minor Dominus. Per vero diré , 1'ap-
pcllazione Domnus pare molto antica , fe 
coníideriamo i l fopranome di Giulia, mo-
glie dell' Tmperaiore Seítiraio Severo , la. 
quale é chiamata fulle medaglie , J U L I A 
D O M N A , per J U L I A D O M I N A . 

_ D O M A N D A , nel fuo fenfo popolare s 
dinota un' intimazione, od una richiefta, 
per ottenere quel che a uno é dovuto. 

Do M A N D A , nella Legge , ha una figni-
ficazione piu fpeziale, e fi contradiflingue 
da querela, o Lamento : imperocché tutte 
le azioni civil i fono inténtate o profeguite, 
per vía di Demande , o di Querehconforme 
a che,, i l Profecutore chiamafi Petitore , e 
Domandame, ov ver Querelante . Dave !a par
te che intenta i ' azioae é' detta Demandan-
te j , Ptutors la parte contraria é chiamata, 
Tenant; e quando- ella é detta Querelanter 
ravveríar io é: Difendenté * 

V i fono due ípezie di Domande : T'un^ 
de FaHoj l 'altra de Jure Scc 
; DOMANDA.N.TE , Petens , colui che é 

Tattore in q.ualche azione. reale,. cosí chia-
mato,, perché domanda-. terre;,. &c.. 

D O M E N I C A , i l , primo- giorno della fet-
timana ; chiamato anche J/Vr/o/Zx,, Sun day^ 
dai noítri antenati idolatri , come giorno 
ddiinato e fegregato^ per l'adorazione del. 
Solé.. Vedi. GIORNO,-, e SETTIM:ANA.-. 

E chhm&to Domeníca-y, o dies; dominieus ri 
giorno del Signore, perché fi oíferva come 
fefta in memoria della Rcfurrezione. del N« 
Signore in tal giorno ; e fabbato , perché 
fotto la N . Legge fu íbltituito in luogodel 
Sabbato,. della. Legge, vecchk-.. Vedi. SÁB^ 
BATO , 

Ne l Breviario, e in aítri uffizj , incon-
triamo Domeniche della prima e della fecon-
da claffe. — Queüe dtlla prima claífe , fo
no le Í-WWÍ?, h Pafqua^ V Avvento, la Pen-
tecofle , qíiellái intitoiata Quaftmodo , e la 
Quadrageftmáy ciafeuna del le quali vedi fot
to i l fuo proprio articolo. Quelle. della. fe-
conda claífe fono-le. Domeniche cornum 

Anticamente,. ogni Domenica nell5 anno 
avea i l fuo particolar nome, che fi pren-
dea dalT introito della metía di quel gior
no; i l qual collume e ílato folamente con-
íinuato in alcune puche della Quarcfima ° 
^ome: reminifeere} oculi, Utare ^ judica. 

Ppp,. Fin 
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Fu Cortan ti no i l Grande, che prima fe-

ce una legge circa l1 cííervazione dcüa Do-
meníca\ eche, fecondo Eufebio , ordinb che 
eüa fofle regolarmente eelebrata per 1' I m 
perio Romano. 

Avaotí l u í , ed anche nel fuo tempo , íi 
oífervava i ! Sabbato Ebreo , non men che 
la Domc7i¡ca ; per foddisfare alia legge di 
Mosé , infierne, e per imitare gli Appofto-
li , che farono foliti congregarfi nel primo 
giorno. 

Per veri ta , alcuni fon d' opinione che i l 
giorno del Signare, mentovato neli' Apocalif-
fe, fia la noflra Domenica; che fi vuoleche 
íla ñata cosí per tempo dag'i Appoíloli in-
ñi tu i ta . — Sia cib come (i voglia, eg'i é 
certo , che fi é avuto riguardo a quefto gior
no , fin ne' primi tempi della Chiefa ; fic-
come appare dalla Ia. Apología di S. Giufti-
no Mar tire , dove egli defcrive 1'efercizio 
del giorno, non molto differeníemente dal 
noftro. 

Collc leggi di Coí íant ino , fatte nel 3 2 1 . 
íu decretato , che per I'avvenire la Dame-
nica fofife tenuta ccme giorno di ripofo i t i 
tutte le Citta , e terre i ma egli accordb 
che i l popólo della campagna feguitaflfe i l 
fuo lavoro . — Nel 5 5 8 , i l Concilio d'Or-
leans proibi quefto lavoro de' campi; rna 
perb che v i erano ancora molti Ebrei nel-
Ije Gallie , e che i l popólo piegava a buon 
numero di uíi fuperftizioíi nella celebra-
zione del nuovo Sabbato , come quelli de-
gli Ebrei nelia celebrazione del Sabbato an* 
tico ; i l Concilio^ dichiara , che i l tenere 
per ülecito viaggiare con cavalli , con be-
ííiame , e carriagi , preparar c ib i , o fare 
qualche cofa neceífaria per la nettezza e 
decenza delle cafe, o de l̂e perfone, fa piü 
di Giudaismo che di Criftianismo . 

Quinquageftma DOMENICA . Vedi QUIN-
QUAGESIMA . 

DOMENICA della Trinitct . Vedi T R I -
KITA1 . 

Lettera della DOMENICA . Vedi V articolo 
DOMÍNICALE lettera. 

D O M E N I C A N 1 . Vedi DOMINICANI. 
DOMES D A Y , o DOOMS-DAY Book , 

Liber judiciarius vel cenfualis Anglice, i\ l i 
bro giudizlaje , od il libro della defcrizio-
ne o del cenfo, dc-íl' Inghilterra; é un re-
giího od una memoria antiehiífiraa fatta 
al tcmpp di GugUelmo il Gonquiítatorq j 
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dopo una vifita, cd inquifizione faíía deí-
le diverfe Provincie , ed altri mino i i ¿ j . 
Aretti ( counties, humdreds, tithingí, &c. ) 

I I fuo nome é formato dal Saífone Dom5 
doom, giudizio, fentenza: e Day , che fi-
gnifica la íleífa cofa : cosí che Domeday 
non é fe non una reduplicativa , come fe 
tu diceffi giudizio, giudizio. 

Lo fcopo , o difegno del Libro , é per* 
ché ferva di regiílro, per cui fi poífa daré 
fentenza nelle poíTeíTioni de' beni; e da cui 
quelia trita e confiderabil queílione , fe que-
fte o quelle terre fiano dominio antico, o 
no , tuttor é decifa . I I fuo contenuto é 
raccolto in riftretto ne' verfi feguenti. 

Quid dtberent fifco , qucs , quinta tri
buta , 

Nomine quid cenfus , qux vcctigalia j 
quantum 

Quifque teneretur feo dal i folvere jure, 
Qui funt exempti, vel quos angaria da' 

mnaír, 
Qui funt vel glebx fervi, vel conditiQ" 

nis, 
Quove manumiffui patrono jure liga" 

tur. 

Quedo Libro reda tuttavia bello, e leg-
gibüe , e fi conferva nelf Erario, confta di 
due volumi , un piu grande ed un mino
re; i l piü grande comprende tutte le Pro
vincie {counties) d'Inghilterra , eccettoché 
quelle di Northumberland , Cumberland, 
Wdlmoreland, Durham , e parte di Lan* 
cashire; che non furono mai fotto i l cen
fo ; ed eecettuate puré quelle di EíTex , di 
Suffolk , e Nor fo lk , che fono comprefe nel 
Volume piu picciolo , i l qual fin i ice con 
queíle parole : Anno millefimo oBogefimo fex-
to ab Incarnatione Domini , vigefimo vero re-
gis IVilhelmi, faHa efl ifia defcriptio non folum 
per hos tres comitatus, ¡ed etiam alios. 

Egli é chiamato Liber Judicialis, perché 
una giufla ed accurata defcrizione di tutto 
i l regno vi é contenuta; col valore delle di-
verfe redita &c. 

Fu principiato da cinque Giudici ( Judi-
ces ) affegnati per tal uopo in ciafcuna pro
vincia, nelT anao 1081. e finito nel IOSÓ". 
Cambdeno lochiama, Gulielmi Librúm Cem 
fualiumt \\ libro ddf® iMt > o de' cenü del-
Re Guglielraa. 

t 00* 



I noñri antenati ebbero ffloltí di tai h-
b r i , Dome-books. Narra Ingulfo, che il Re 
Alfredo fece t p regiflro íimile a quello di 
Guglielmo H Conquiftatore; che fu princi-
piafo quando Alfredo divife i l fuo regno in 
cmnties, hundreds, tithings, cioé Provincie , 
centurie , focietadi di poche famiglie &c. al-
lorché fattafi una inquifizione dei diverfi di-
ftretíi, fu i l tutto ordinato e digerito in un 
L ib ro , chiamato Domboc, q. d. i l libro del 
giudizio , e ripofta nella Chiefa di W i n -
cheñer ; donde fu pur detto Winchejier-
hook) e Rotulus IVinton. E ful m ocie lio di 
quefío Domboc , fu formato i l Doom-Day 
del Conquiftatore. 

Quello del Re Alfredo riportava o man-
dava al tempo del Re Ethelredo: e quello 
del Conquiftatore, al tempo d'Eduardo i l 
Confefíbre: i regiñri eíícndo fatti cosí: C. 
tcnet Rex Culiemus\in Dominico, & valet 
ibi Ducatde, &c. T , R . E . valebaí y q. d. va-
leva tanto Tempore Re gis Eduardi, al tem
po del Re Edoardo. 

V i é un terzo Dom-Boc , o Domeí-Day-
Book in quarto , che é differente da quello 
in foglio, piu tofto nella forma, che nella 
materia. Egli fu faíto per ordine del mede-
fimo Conquiftatore;' e fembra dei duei lpi i i 
antíco. 

Un quarto libro vi ha neli' Erario, chia
mato Domes Day ; i l quale , benché volu-
me groffo, é íolamente un compendio de-
gli aítri due. Egli ha molre p i í tu re , e let-
tere dórate ful principio, che riferifcon© al 
tempo d'Edoardo i l ConfeíTore. 

D O M E S T I C O , termine un poco piíi 
ampio nel fuo fignificaío, che quello di fer-
¥o ; i 'u l t imo íignificando fojamente quelli 
che fervono con ftipendj , come lacché , 
ftaffieri, portina;, &c. Laddove Domefiico 
comprende tutt i quelli che adoperano íotto 
un capo, che compongono la fuá famigiia, 
eviyono, o fupponfi che vivano, con l u í . 
Tali fono i Segretarj, i Cappeílani , & c . 

Qualche volta Domejiico s'applica anche 
alia moghe , ed ai figliuoü . Vedi F A M I 
G I I A . 

D O M E S T I C A Toga-. Vedi T O G A . 
B O M E S T I C U S , A ^ r / x o í , nell' anti-

chita, fu un particolar mimítro nella Corte 
Í u Peraclori di Coftantinopoli. 
Jrabrotto, nel fuo Gloífano fopra Theo-

píi. i imocatta, defimíce i i Pomejiicus> per 
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una perfona, a cui é raccomandato i i rna-
neggio d'affari importanti; per unconfiglie-
re , cujus fidei graviores alicujus cura <& fol-
licitudines committuntur. k 

A k r i tengono , che i Greci chiamavan 
Domeflici quelli che in Roma venivan chia-
mati Comités') maífimamcnte che íi princi
pió ad ufare i l nome di Domeflicus , quan
do quello di Conté diventb nome di digni-
t a , e cefsb d'eífere i l titolo di un Miniüro 
nella famigiia del Principe. Vedi C O N T É , 

Laonde , Dow^/V/fu roño quelli , ch'eran 
al fervigio del Principe, el'aíriftevano nell' 
amminiftrazion degli affari; si di quelli del-
ja famigiia, come di quelli della giuñizia , 
e della Chiefa . . , 

I I Gran D O M E S T I C O , Megadomeflicus , 
chiamato anche aífolutamente i l Dow^/ca / , 
ferviva alia tavola de l l ' Impera íore , in qua-
lita di Dapifer come lo chiamano gli Occi-
dentali* A l t r i dicono, ch'egli era piuttofl® 
quel che no i diciara Maggiordomo. 

DOMÉSTICOS menfa íacea i ' officio di 
fcalco. 

D O M E S T I C U S rei DOWÍ /?/^ adoperava co
me Maftro della Famigiia. 

D O M E S T I C U S Scholarum , o Legionum, 
avea i l comando delle forze, o truppe r i -
fervaíe, dette Scholce-palatinte, i l cui ufizio 
era efeguire gli ordini immediati dell' Impe
ra tere . 

DOMÉSTICOS murorum, avea la fopraiti-' 
tendenza di tutte le fortificazioni. 

DOMÉSTICOS Regiorium, cioé dell1 Orien
te e del!'Occidente, avea la cura delle cau-
fe pubbliche, quaíi come i i noftro Solleci-
íator Genéra le . 

DOMÉSTICOS Icanatortm , o delle corti 
m i l i t a n . 

V i furono diverfi altri Mini f t r i dell' ar-
raata, i quai portarono i l nome di Dome' 

JIM) che nienre piü íignificava che coman
dante o Colonello . Cos í , i l Domefiico della 
Legione chiamata Optimates , n' era i l Co
mandante . Vedi L E G I O N E . 

DOMÉSTICOS Choñ^ o Cantare ; due ve 
n'erano neíla Chiefa di Coftantinopoli ; uno 
alia mano dritta della Chiefa , e 1' altro al
ia finútra. — Erano anco chiamati Prota-
pfaltes. 

Dom. Magri diftingue tre fpezie di Do-
mefiici nelia Chiefa : Domefiico del Clem 
Patriarcales Domefiico del Clero Imperiales 
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484 D O M 
cioé i l Maflro delle Cerimonle » o della 
Capella dell' Imperatore : e Vomejiicus def-
pinicus , o dell' Imperatrice . _ — V i fu un al-
tr ' ordine di Domenici , ioferiori a' fopramen-
íova t i , chiamati Dowejiici Patriarchali. 

D O M F S T I C I , fu fmche i l nome di un 
corpo di truppe neli'Impero Romano . Pan-
círolo cre.de che foffero U Üeffi , che i Pro-
teElores\ i cuali aveano la guardia principa-
le delia períona dell'Imperatore, in un gra
do al di fopra de1 Pretor); eche forto degl' 
Imperadcrí Criftiat»i ebbero i ! privilegio di 
portare i ! gran Veffiílo ddla Croce. 

Crtücíi che avanti i l tempo di Giuftinia-
no i l numero di quefte truppe g i u n f e a ^ o o ; 
e che queü'Imperadore ven'aggsunfe 2000. 
Erano divife in diverfe Compagnie, o ban-
de, che i Latini chiamavano Schola, aku-
ne delle quali d icón (i inüituite da Gordia
no . Alcune di eíTe erano di Cavalleria , ed 
altre di Fanteria. 

V i l loro Comandante era chiamato Comes 
Dome/iicorum . Vedi CONTÉ . 

D O M I C E L L A R I I Camnici . Vedi l'ar-
íicolo C A N O N I C I . 

D O M I F I C A Z I O N E , ne l l 'Añrologla , é 
i l divídete o di (tribuiré i l cielo in dodici ca-
í e ; per diñzzare o formare un thema , od 
orofeopo, col mezzo de'fei circoli maí í imi , 
chiamati circoli di po/tzione. Vedi OROSCO-
3>o , e C A S A . 

V i fono diverfe maniere di Domíficare, 
fecondo i diverü A u t o r i . Quella di Regío-
jnontano, che é la piü comune, ta paitare 
i circoli di pofizione per le interfezioni d-1 
Meridiano e dell'Orizonte . A l t r i l i fan paf-
fare per l i poli del mondo ; o dell' Equa-
tore ; ed altri per l i poli del Zodiaco. Ve
di P O S I Z I O N E . 

D O M I N A Z I O N E , nclla Teología , i l 
quarto ordine d' Angelí , o Spiriti beati , 
nella Gerarchia; ¡contando dasSerafini. Ve
di G E R A R C H I A , e S E R A F I N O . 

D O M I N I — A n m D O M I N I . Vedi Tar-
tícolo A N N O . 

Bulla in Cosna DOMINI . Vedi i'artico-
lo B O L L A . 

D O M I N I C A L E * Lettera nella Crono
logía , una delle fette iettere dell'Alfabeto 
A B C D E F G , ufaía ncgli Almanachi , 
nell' Efemeridi, &c . per- dinotare le Do-
niche per tutto Panno . Vedi DOMENI-
C A . 
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* La parola e formato, da Dominica, o 

Dominicus dies, // giorno del Signore 
la Domenica. 

Le Lettere Dominicali furono introdotte 
nel Calendario da' pr imit ivi Criüiani , {n 
luego de l l e lettere nundinaü del Calenda-
rio Romano. Vedi L E T T E R A , 

Qucfte Lettere, come abbumo notato t 
fono fette: e, che in un anno comune, ¡a 
üefia lettera dinoti tuíte ¡e Domeniche 5 
apparira fácilmente ; conciofiaché tutte le 
Domeniche fono fette giorni da per sé; e 
la medefima lettera ritorna folamente m 
ciafcun fettimo luogo. 

Ma nelPanno faiííeflile, i l cafo va di'/er-
famente : imperocché a esgion del gforno 
intercalare, o ie lettere debbono eíTerecac-

,ciate fuor da' loro luoghi per tutto V anno 
in decorfo , cosí che e. gr. la lettera che 
corxifponde al primo di Marzo, corrifpon-
dera parimentí al fecondo , &c. ovver' i{ 
giorno intercalare debb' eflere notato colla 
íieífa lettera, che i l precedente. Queí?ofe
condo efpediente fu giudicato migíiore , e 
pero le Domeniche dopo i i giorno interca
lare hanno un' aitra Lettera Dominicale. 

Quindi I o . eííendo che P anno comune 
Giuliano; c !' anno Gregoriano confia di 
565 giorni , c ioé , di 52 íe t t imane, ed un 
giorno ; i l principio dell'anno , ogni anno 
comune, va indietro d'un giorno : eos) , 
e. gr. fe que(V anno i l principio o i l primo 
gorno cade in Domenica, P anno appreffo, 
e' cadra in Sabbato , i l fuffeguente in Ve-
nerdi, &c . Per confeguenza fe A é la let
tera Dominicale dell'anno prefente, G hx\ 
quella dell'anno appreflb. 

2o. EíTendo che T anno Giuliano, e Gre
goriano biífertüe , confta di 366 giorni , 
cioé di 52 fettimane , e 2 g iorn i , i l prin
cipio dell' anno fuífeguente al biíleílilc va 
indietro due giorni . Sicché , fe nel prin
cipio dell' anno biíTefHle , la Lettera Domi
nicale é ñata A , quella dell'anno feguen
te fara F — 

3o. Poíché negli anni biñeílili íl giorno 
intercalare cade ai 24 di Febbraio, nelqual 
cafo i giorni 23 , e 24 fono dinotati dalla 
lettera medefima ; dopo i i di 24 di Febbrajo 
la Lettera Dominicale va indietro d' un pollo ; 
cosí fe nel principio dell' anno la Lette-J 
ra Dominicale é A , ella fark in appreí-
fo G . 
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4». Effendo clie ogni q«arto anno e biflfefti-

l e ; ed i l numero delie Lettere é 7 ; rordine 
inedcfírao deüe Lettere Domevicali folamente 
ritorna in 28 anni; d i e , fe non vi foííc V in-
terrimone de' biíTeflili, ritornerebbe in 4 afl-
j j j . Ved i B l S S E S T I L E . 

5o. Di qua T invenzione del Ciclo Solare di 
28 anni \ fpirati i quali , le Lettere Dominicali 
fono rimeffe fucceífivarnente ai giorni medeíi-
m\ del meíe , e r i í le íro pxá'mc delle Lettere 
litorna . Vedi C T C L O del Sote, 

Per trovare la Lettera D O M I N I C A L E d'ognl 
dato anno : Cércate per queli' anno i l C i" 
do del Solé , col método infegnato alPAr-
ticolo C I C L O : ed ecco trovata la lettera 
JDomtnicale^ che gli coirifponde. Ove ve ne 
fien due; i ' anno propoilo é biíleíiile e la 
prima delle due ha luogo fin per i l di 24 
di Febbrajo 4 e la feconda per i l refto dell' 
anno. 

Colla riformazione del Calendario íotto 
i l Papa Gregorio l'ordine delle Lettere Domi
nicali fu di nuovo ilnrbato neif anno Grego
riano : imperocché i1 anno 1582 , che ful 
principio avea G per fuá Lettera Dominica-
le 5 avendone tolt i via 10 giorni dopo i l di 
4. d' Ottobre, venne ad avereC per fuá Let
tera Dominicale , per lo qual mezzo la Lettera 
Dominicale de 11' antico Calendario Giulíano 
é quattro pofti innanzi a quella del Gregoria
no : la lettera A nel primo corrifpondendo 
a D nel íecondo , Vedi C A L E N D A R I O 5 e 
ANNO . 

D O M I N I C A L E , nel la Storia Ecclefiaflica . 
I I Concilio d'Auxerre, tenuto nel 578, ha 
decrctato , che le Donne fi comunichino col 
loro Dominicale. Alcuni Autori credono , 
che qudlo Dominicale foííe un panno-lino , 
nel quale riceveano Je fpezie ; non eflendo 
permeffo di riceverle su la nuda mano . A l -
t r i vogliono che foíle un fazzoletto , in cui 
riceveano , e confervavano V Eucariftia ne1 
tempi di períecuzione, da potería aífumere 
nel bifogna. 

D O M I N I C A N I , ordine di Rdigiofi , 
chiamati in alcuni luoghi Jacobint, e in altri , 
Frati Predicatori. Ved) JACOBINS í 

1 Dominicani hann' i l loro nome dal lord 
totuiatoreSan Domcnico di Gufman , Signo-
reSpagnuolo, naío nel 1170 in Calarvega , 
neila Cart1gll<iVecchlat Egü fu in prima Ca
nónico ed Archidiácono d' Ofma ; e in appref-
lopredicbcon gran zelo e vigore comro gli A I -
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bigenfi nella Linguadoca, dove gittb i l primo 
fondamento del luo Ordine . Egli fu approva-
to nel 111$ da Innocenzo IIT. e cenfermato 
nel 1216, con Bolla di Onorio I I I . fotto la re
gola di Sant'Agoftino , ed i l tiíoio di Frati 
Predicatori . 

I I primo Convento fu fondato nella Cit ta 
di Toloía , dal di lei Vefcovo, c Simone di 
Montfort . Due anni dopo n ' ebbero un al-
tro a Parigi vicino alia cafa del Vefcovo ; e di 
la aqualche tempo i l terzo nella íírada diS, 
Jacopo , donde ebbero la denoininazione di 
J acobini* 

San Domenico, da prima folamenteprefe 
1' abito de'Canonici regolari, eioé una túni
ca , o fottana ñera , ed un rocchetto : OM 
lafcib queíV abito nd 1219 , per quello che in 
oggi portano , i l quale, fí pretende, che fu 
moílraro dalla Beata Vergine al B. Rinaldo-d* 
Orleans. 

QueíV Ordine é di {fufo per tutta la térra *• 
Egli ha 45 Provincie fotto i l Genérale , che 
riíiede in Roma \ e iz Congregazioni parti-
colari , ovver riforme governate da Vicarj ge
neral!. 

Contano quattroPapi del lorOrdine , pih 
di 60 Cardinali , diverfí Patriarchi, 1 50 Ar-
cívefcovi , e circa 800 Vefcovi. Oltre i Mac-
fíri del Sacro Palazzo, f officio de' quali é 
ílato coftaníemente empito da un religiofo 
di que í l 'Ord ine , fin dal tempo di S. Dome
nico , che lo íenne fotto Onorio I I I . nel 
1218. -

i Dominicani fono anche Inquifitori i n 
mol t i luoghi. Vedi I N Q U I S I Z I O N E . Le opi
nión i de' Domenicani fono per lo piíi oppo-
üe a qudle de' Francefcani. Vedi F R A N C E -
SCÁNF » 

V i fono parimeníi delle Mona che , o So-
relle di queíl' Ordine, chiamate in alcuni luo
ghi , Sorelle, o Suore Prcdicami. Que He fo
no eziandio piü antiche che i Frati ; San Do
menico avendo fondata una Societa di donzel-
le religiofe, a Prouiiles, alcuni anni avanti 
i ' iníii tuzione del íuo ordine di uomin i , cioé 
n d 1206'. 

V i é in oltre un Terzo Ordine di Dominicani, 
si d 'uomini , come di donne. Ved iTBR-ZO 
Ordine. 

D O M I N I O , D O M I N I U M , nella Legge 
Civ i l e , dinota il potere aífoluto , o la proprie
ta , d' una cofa \ per valerfene, o difporne 
come ci piace. Vedi P R O P R I E T A ^ • -

Di-
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Dire&um Dominium é i ld i r i t to folo ¿i Do-

memo j tDominium utile, i l profítto o gua-
dagno che ne ridonda. La moglie ritiene i l 
Dom'mium direflum della fuá dote , ed i lDú-
w/Waw paffa al di lei raarito. - I n r i -
guardo alia fígnoria, colui che paga un'en-
trata, ha il Domlnium utile delie terre ; ed i l 
Signore, o Lord a cui ¡apaga, ha i l Domi-
nium direSnm . 

DOIVIINUS , ne'tempi antichi, un tiró
l o prefilio ad un nome, ordinariamente per 
dinotare la perfona o di un Cavaliere , o di 
u n o del Clero. Vedi V I C E - D O M I N U S . — 
Abbenche queílo medefirao titolo fia ílaío 
qualche volta dato anche ad un gentiluomo 
non creato o fatto cavaliere ; fpezialmente 
s'egli era Lcrd^ fignore d'un Feudo, o Ca-
ftello . Vedi D O M , S I R E , e G E N T I L 
UOMO . 

Retto guando DOMINUS remtftt. Vedi 1' ar-
ticolo R E C T O . 

D O N , abbreviatura di Dominus, o Domnur. 
Vedi DOM. 

D O N A T I S T I , Scismatici antichi nelP 
Africa , denominad dal loro Duce , Do
nato . 
• Ebbero la loro origine nelP anno 311 ; 
quando , in luogo di Menfurio , morto nell' 
anno precedente tornandcfene a Roma , fu 
eletto Vefcovc di Cartagine Ceciliano; cui 
non volle i l popólo riconoícere, ed a cui fu 
contrappofto Majorino, i l quale percib fu or-
dinato da Donato Vefcovo di Caíse nigr^e . 
Eglino furono condannati in un Concilio ce-
lebrato in Roma , due anni dopo Ja loro fepa-
T a z i o n e , e pofcja i n un altro tenuto a Arles, 
1' anno íeguente. 

Gli errori de' Donatijli •)o\txe i l loro Scifma , 
furono , 1. Che i l battefimo conferito fuori 
della Chíefa , cioé fuori della loro fetía , era 
nul lo . 2. Che non v i era Ja Chiefa fuorché 
nell 'Africa: t u t t e l ' altre Chiefe tenendoíi da 
loro per proítitute , ecadute. 

Sembra altresi che Donato confentiíTe alia 
Dottrina degli A r i a n i , coi quali era flreíta-
mente collegato; e perb Sant'Epifanio, Teo-
doreto, ed alcuni a l t r i , accufano i Do^Z/í/ i 
d1 Arianismo. MaSant 'Agoftino, Ep. 185. 
al Conté Bonifacio, afferma, che ¡ Donati-
fii, inqueftopupto fi tennero fgombri daga 
errori del loro Ca^o . 

N c l 344 , fottói 1' impero di Teodoño i l 
Cande , inforfe uno Scifma ira i Pwatiji i 
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íleffi , per cui fi divifero in due partití 
Irnperocché , Parraeniano , loro Vefcovo 
eífendo morto, alcuni eleffero Primiano , g 
furono ch\ztn&ú Primianiflí; ed a l t r i , Maf-
íimiano , chiamati percib Maffimtanijii . I 
jDo?7tfr////ebbero parimenti altre appeüazioni 
comeCircumcelliones, Monten/es , Campites 
Rupitesy &c. 

Eglino tennero tre Concilj, oConciliabu-
l i i queilo di Ctrta nella Numidia , e due a 
Cartagine. Coníiantino decr<íb l'efilio, ed 
anche la morte , contro i Donatifii . Con-
íhnzo ed Onoriofecero Icggi , colle quali or-
dinarono i l loro bando; e Teodofio ed Ono-
r io , l i condannarono a gravi multe. 

D O N A T I V O , D O N A T I V U M , un rega/o 
fatto a qualche perfona , chiamato anche Gra-
tuita. Vedi D O N A Z Í O N E . 

I Romani facevano ampj Donathi ai loro 
Soldati. Giulia Pia moglie dell' Imperadore 
Severo, é chiamata su certe medaglie, M A -
T E R C A S T R O R U M , a cagion della cura 
ch'ella fi prefe a favor de'Soldati, con infer-
porfi acciocché foííero aumentati i Joro Dona» 
tivi, &c. 

I I Donativo era propríamente una largízío-
ce 5 o dono fatto alia foldatefca; íiccomeCcw-
giarium era queilo che facevafi al popólo . Ve
di C O N G I A R Í U M . 

Salmafio, nelíe fue Note fopra Lampridio 
nella vita d' Eliogabalo, che fa menzione d' 
un Donativo dato da queli1 Imperadore di tre 
monete d'oro per tefta, oíferva chequeft'era 
1'ordinaria e kgit t ima taifa, o mifura d'un 
Donativo. Cafaubono, nelle fue Note fopra 
la vita di Pertinace oíferva , che Pertinace 
fece una promeífa di tre milie Denarj a ciafcun 
foldato, cheafcendeva apib di 97 lire üerli-
ne. I I medefimo Autore fcrive, che i l Do
nativo Jegittimo , era 20000 denarii; e che 
non era iJ coÜume di dar raeno, fpezialmen
te ai íoldati Pretoriani; che i Centurioni ave-
vano i l doppio, ed i tribuni &c. piu a pro» 
porzione. 

DONATIVO , nella Legge Canónica , un 
bcnefizio dato, e conferito ad una perfona, 
dal fondatore , o patrono ; fenza prefentazio-
ne, inflituzione , o induzione dell'ordinario. 
Vedi BENEFIZIO . 

Le Cappelle fondate da' L a i c i , che non 
fono approvare dal Diocefano, e come dieo-
no , fpiritualizzate , non C reputano ven 
Benefizj, fi polTono conferiré dal Vefco

vo , 



vo, ma rebano alia pia difpoíizione de'fon-
datori: cosí che i fondatori , ed i loro ere-
di , poííbno daré tali cappeüe fen^a i l Ve-
ícovo. Vedi C A P P E L L A . 

Gwin oíferva, che i i Re poíea da tempo 
antico fondare una Cappella libera , ed 
efentarla dalla giurisdizione del Dioccfano. 
Cosí pub cgü con lettere patenti dar facol-
ta a una perfona privata o del volgo , di 
fondare una fimile Cappella, e farla un Do
nativo non prefentabile. Ed i l Cappellanoj 
o benefiziato, potra efl'ere privato dal Fon-
datore, o dal fuoerede, e non dal Vefco-
vo . E queña femora effere i ' origine de' Do-
ndüvi neli' Inghilterra . T u t t i i Vefcovati 
nell'antico tempo furono Donativi del Re . 
Vedi B E N E F I Z I O , PATRONO , P R E S E N T A -

Z I O N E , C O L L A Z I O N E , & C . 
D O N A Z I O N E , D O N A T I O , un atto , 

o contratto, con cui uno trasteriice ad un 
altro, o la proprieta, o Tufo di tu t t i , o 
di parte de' fuoi effetti , come un libero 
dono-

Una Donazlone per eíTer valida , e com
pleta , íuppone capacita e nel donatove, e 
nel donatario; e richiede i l confenfo, i'ac-
cettazione, c la confegna : per la legge Fran-
cefe, richsede anco, ch'ella fía regiftrata. 

D O N N A , F O E M I N A , Mulier, dell* no
mo la femmina. Vedi F E M M Í N A , M A -
S C H I O , &:c. 

Sant' Agoftino chiama le donne i l feffo di
voto ̂  almeno quefta é Ja opinione comune; 
benché altri penfino piuttofto , che nella Üra-
zione , che fuol venir attribuita a queüo 
Santo Padre , e che ancora fi recita nella 
Chiefa Romana , alia Santa Vergine, ie pa
role intercede pro devoto fosminso fexu , deb-
bano eíTere intefe delle donne dedicare, o 
confacrate {Devota) a Dio nelle cafe reli-
giofe; che era üato fufficientemente efpref-
fo nelle parole, ora pro populo, interven i pro 
Clero . Vedi SESSO ; Vedi pur R E L I G I O 
SO &c. 

E' una tradizione popolaretra i Maomet-
tani , la quale fuífifte fin al di d' oggi, che 
le donne non abbiano ad entrare in Paradi-

Vedi C I E L O . 
Un Autore anónimo , verfo il fine del 

16. fecolo , pubblicb una piccola Diflerta-
zione Latina, per provare, chtW donne non 
Joña uomini ; cioé, non fono creature ragio-
nevoli ; Differtatio perjucunda qua anony-
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mut probare nititur mulieres homines non 
ejje . — Egli íi sforza altresi di provare, 
ció che naturalmente fegue da queño prin
cipio , cioé che le donne non fi falveran-
no \ che non v i é vita futura né beatitudi-
ne per efle. 

Le fue prove fono tutte prefe dallaScrit-
í u ra , o fondate fopra la Scrittura . —Ben
ché , in foñanza, la fuá mira non fia tanta 
di degradare le dome alia condizionedi bru-
ri ; quanto di pone in ridicolo i l princi
pio od i l método di molíi Proteílanti , i 
qual i , in raaíerie di controverfia, non atn-
mettono altre prove o confiderazioni , fe 
non quelle che fono prefe dalla fola Scrittu
ra. — Queño appar dalla conclufione dell' 
Opera. —Prcbavi , opinor ^ ¿nvittijfmisSS"* 
Literarum tejiimoniis, mulierem non ejje ho-
minem , nec eam falvari : quod fi non effeci i 
ojien di tamen univerfo mundo qm moda hu* 
jus temporis Ihtretici, & prafertim Anabapti-
J}<£ facram foleant explicare Scripturam , & 
qua u tan tur methodo ad Jlabilíenda fuá exe* 
cranda dogmata. 

Tuttavolta Simona Gedicco, Teólogo Lu
terano , ha feritta una feria confutazionc dt 
queft'opera nel 1 5 9 5 ; in cui le donne {onoi 
redintegrate j e rirneífe nell' efpettazione del 
cielo, dopo un favio tenore di v i ta . 

Gli antichi Marcioniti permettevano alie 
loro donne ¡1 battezzare, come ce 1'aíTicura. 
Sant' Epifanio , Hcr. 42. c. 4. — I M o n t a n i ñ í 
ammeítevano le donne al presbiterato, ed 
anche all'Epifcopato . Epiph. Har.4.9. c. 2 , 
I rnoderni Quacheri permettono altresl alie 
loro donne ú predicare e profetizzare, tan
to quanto agli uomini . Vedi M A R C I O N I -
T I , Q U A C H E R I , &c . 

Egli é un punto aífai controveríio, fin a 
qual fegno convenga al feffo 1' erudizione e 
lo i ludió? — Erafmo tratta difFufamentela 
queítione in una delle fue Lettere a Bu-
deo. — L u d . Vices, nella fuá Injlitutio /es-
minué Chriftiance , ha un efpreffo Capitolo 
fuirilteífo argomento. —LaSignora Schur-
man, dama Tede íca , l i ha oltrepaífati am» 
bedue in un Trattato su queño problema ; 
l<litm foemince Chriftiance conveniat fiudiunt 
Utterarurn . 

Diveríe donne rimarchevoli per la dottri-
na e per rerudizione,furono altresl difíinte peí? 
mancanza di favia condotia. La ragio-
n€, íenza dubbio? ftaqui; ebe i l a r o p n m i 

íiud> 
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íi udj verXa»£}o in hbri di galantería e di 
amor i , 1' immaginazione fu di buon'ora in 
eíTe a quella parte inclinata e r ivol ta , e la 
memoria fi empl di certe ideej che una fa-
vorevole difpofizjone, £ r e t a , adottb trop-
po faeilmente , éd accrebbe e moltiplicb 
troppo prefto . — Non é che lo ftudio ab-
bia in fe ÍUíTo alcuna natura! tcndenza a 
produr tal i e f f e t t i roa piuttoíto i l contra
l to : Le precife ed aílratte lezioni e medi-
tazioni di rae ta finca , di lógica , di mate
mática , di fiíica, di critica &c. farebbo-
IÍO , io non lio dubbio , uno de'piij ficuri 
mezzí , per metiere al coperto, e ftabilire 
Ja virtu della coníinenza in una donna. 

Una don na r in Inghilterra, fubitoch'ell ' 
I maritata, con tut t i i fuoi arredi, e mo-
b i ü , é totalmente /« poteflate v m r fogget-
ta alia volonta ed alia difpoíiziooe di fuo 
mari to . Vedi M A R I T O .. 

V i fono diverfe cofe notabili , pertenen-
t i alie donne nelle leggi Inglefi; che vedan-
ü íbtto 1' articolo M O G L I E 

DOPPIA o D O B B L A nel Commercio, é 
lina moneta d'oro , che fi conia in Ifpa-
gna , e m diverfe parti d'India dagli Sviz-
zer i . &c. Vedi C O N I O . 

EIT ha le fue aumentazioni , che fono 
I I da quattro doppie , i i da due , detti an
che Dobbloni } e le mezze dopp ieVi fono, 
anco i Dobbloni doppj che corrono in In 
ghilterra per 3 lire e 12 fcellini.. 

La doppia é circa del medefimo pefo , 
tdella fleíía fínezza e valuta che i l Luigi d' 
oro Francefe: cioé eguale a 16 fcellini e fei 
foidi ílerl. Vedi L U I G I . . 

NellaSpagna \&doppia é compútala egua
le a quattro pezze da otto , o 32 r i a l i , od 
a mille e ottantaotto raaravedis: la mone
ta veechia corrente a Siviglia , e Cadice r. 
nell'Andalufia , &c. eífendo 25; per cento 
migliore che la moneta con cui contano a 
Madr id , Bilboa , &c. la qual aumentazione 
fu fatta da Cario I I . nel i<58(5. per impe
diré 1'efportazione della moneta fuori del 
regno.. Vedi M O N E T A . 

La maggior] paríe de'Cambj in Italia 
faífi ful piede della doppia % Vedi M O N E T A ,, 
c C A M B I O ., 

DOPPIO Afpetto:. Vedi T Articolo Af-
P E T T O . 

Tiovno Bafiione * Vedi l5 Articolo BA-
STIONE 

Gil efempj, o caíi , di FamiulU DOPPJ, , 
di Gatti D O P P J , di Peri D O P P J , & C . fono* 
frequenti nelle Tranf, Filo/of. ed aitrove 
Vedi M O S T R Ó . 

Giovanni Floyer, nelle raedefíme Tranfa-
zionl ,, avendo fatta la relazione d' un gallo 
d'india doppio , reca in mezzo alcune r i -
fleffioni, fopra la produzione d' animali dop. 
pj in genérale. Ei narra, che due galli d' 
India íurono tratti fuor da un uovo di una 
groíTezza ordinaria, ch'erano accozzati af
íleme o d' un pezzo folo nella carne ch' 
é su T oífo de! petto ;. ma in tutte le altre 
parti erano dií l int i . Parean piu piccioü del 
fol i to , perché avean mancato di nutrimen
to , di mole , e di fpazio per crefcere ai/a 
giufta mifura , 1' ultima delle quali cofe 
era eziandio ftata per avventura Toccafioae 
della lor coeííone.. 

Imperocche , avendo due caviradi diñin^ 
te ne' loro corpi , e due cuori j dovettero 
eífere fpuntati, o germinati da dne cicatri-
cule i ed in confeguenza , l'ovo ebbe due 
tuorli j i l che non é accidente cosí raro .. 
Egli ci aíficura d'avere appreífo di sé un 
polk doppio feccato , i l quale quantunque ab-
bia quattro gambe, quattro ali , &e. non 
ha perb fuorché una cavita nel corpo , un 
cu ore, ed una tefta; e confeguentemente 
fu prodotto da una cicatricula .. 

Pareo altrest fa menzione d' un bambino: 
doppiô  con folamente un cuore : nel qual 
cafo, T origine, o lo fíame del fanciullofa 
uno , ed i vafi regolari ; i nervi folamen
te , e le arterie verfo le eílremita dividen-
dofi in piü rami che all1 ordinario producea-
no parti doppie.. 

I I cafo non é diffimile nt1 fiori doppj del-
le piante, caufati dalla ricchezza o graíícz-
za della t é r r a : Cosí negli ovi de' quadrupe-
d i , &.c.. 

V i fono pertanto due ragioni della dupli-
cit^ negli embrioni, 1 . La congiunzione, o 
conneffione di dae animali perfetti, e 2, una 
divifione , ed una ramificazione fíraordina-
ria de' vafi originali , de' nervi , delle arte
r ie , &c . 

D O P P I A Biefi. Vedi 1' Articolo DIEST . 
D O P P I A eccentrichh.. Vejdi i 'Art icoloEc-

C E N T R I C I T A 1 . 
D O P P I A Fefla . Vedi 1'Articolo F E S T A . 
DOPPIA Febbre . Vedi P Articolo F E B -

B R E c . 
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D O P P I A Fitta , ncir Araldica, una Croce 

cosí denominata, quando 1'earemiíadi lono 
aguzze a ciafcun angolo \ cioé , quando ogni 
eüremita ha due punte; percontradiítinzio-
ne áz fitta, ovei'eítremita é aguzzata, o af-
íbtíigüata in una punta. Vedi C R O C E . 

D O P P I A Fuga. Vedi F U G A . 
DOPPIA Lettera , nella Grammatica , é 

uaa lettera che ha la forza e 1' effetto di 
due , come l ' Ebreo Tfade , che equivale 
a T ed S ; ovvero la lettera Greca S , o la 
Latina X , &c. Vedi L E T T E R A . 

Quefte Lettere fono evidentemente egua-
l i a due; quando noi pronunziamo i l latino 
axis, o i ' Ingle fe axillary , diamo al i 'x i l 
iDsdefimo fuono, come fe fofíe feritto con 
un c ed un J, aefis, acfillary. ^ 

I Greci hanno tre Lettere doppie Z , S , * ; 
I Latini fulamente due, X , e Z ; e cosí 
puré la maggior parte delle Lingue mo-
derne. 

D o P P í A M i fura . Vedi 1' Articolo M r -
SUR A . 

Dovvio Piedefiallo . Vedi PÍEDESTALLO . 
DOPPIO Pumo , nella Geometría fubli-

mc. — Quando tutte le linee rette tenden-
t i per lo rteffo verfo che la gamba in
definita d'una curva, la tagliano in un foío 
punto, (ficcome avviene nelle ordinate del-
ía parábola Cartefiana , e della cubica , e 
nelle linee rette che fono parallele aü' ab-
fciíTe delle iperbole, e delle parabole; ) al-
lor voi dovetc concepire , che quellc linee 
rette paffano per due altri punti della cur
va , pofti ( dirb cosí ) ad una infinita di-
ftanza. La quale imerfczione coincidente , 
o che fía finita , od infinita la diñanza , i l 
Cav. Neuton chiama i l doppio pumo. Vedi 
CURVA . 

DOPPIA Pofizione. Vedi P O S I Z I O N E . 
DOPPIA Querela, dúplex querela , un la

mento fatto da un chenco , od altri , all' 
^teivefeovo della Provincia contro un or-
^ a ñ o inferiore, perché egli tira in lungo 
ia giuñizia in qualche cauía ecciefiaftica ; 
coine di dar fentenza , d'inítituire un cherico 
Preíenuto, o fimile . 

La denoeninazione é venuta di qua ; che 
ordinariamente un tal lamento fi fa e contra 
i i giudice , e contra colui, all ' inftanza del qua-
levien difFerita U giualz'ia . 

J^OPPIA Ragione. Vedi D U P L A , 

U ^ P I A r e » ^ . vedi T E N A G L I A . . 
i orn, UI, 
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DOPPIO Tempo. Vedi T E M P O . 
D O P P I A Volt a . Vedi FArticolo V O L T A . 
D O P P I O V A S E , nellaChimica , echando 

i l eolio d'un matraccio é inferiro , e ben lo-
tato, nel eolio d'un altro. Vedi M A T R A C C I Q , 
e P E L I C A N O . 

Di queñe diverfe fpezie e forme di vafi , 
úfate nella circolazione degli fpiriti , affine 
di efaitarli, eraffinarii, quantomai fi pub , 
Vedi C I R C O L A Z I O N E , C O H O B A Z I O N E , R E T -
T I F I C A Z I O N E , &c. 

D O P P I A T A Colonna. Vedi C O L O N N A . 
DOPPIARE , o duplicare , in fenfo mi

litare , é mettere, o ridurre due ordini o 
file di Soldati , in uno . Vedi R A N G O , e 
F I L A . 

Quando la formóla del comando é , dop-
pinte i vo/iri ranghi , allora i l fecondo , i l 
quarto ed i i feílo rango hanno da marcia-
re ed unirfi lungo i l primo, i l terzo, cd i l 
quinto j cosí che di fei ranghi fe ne faccia-
no tre , lafeiando doppio i iníervallo che 
prima v i e ra t rae í í i . — M a non é cosí quan
do vien comandato di doppiare le mezze file t 
perché allora tre ranghi ftanno aíTierae , e 
gli altri tre marciano o fi avanzano a dop-
piarli \ cioé , i l primo , i l fecondo , ed i i 
terzo, fono doppiati da! quarío , dal quinto ? 
e dal fe fio ; ovvero al contrario . 

Doppiate le vofíre file , é un comando , 
per cui ognuno dee marciare verfo quello 
che gli é appreífo , o alia dritta o alia fi-
niílra , fecondo che vien comandato ; nel 
qual cafo i fei ranghi fi convertono in do-
d i c i , liando gli uomirsi in una profondita o 
larghezza Á'i dodici , la diftanza tra le fi
le eííendo oramai doppia di quel che era 
prima. 

D O R A T O , o J oro. Vedi ORO . 
D O R I C O , nella Grammatica. — 11 dia-

letto DÓRICO é uno dei cinque diaktti , o 
modi di parlar, che fi ufarono appreífo i Gre
c i . Vedi D I A L E T T O , 

I Lacedemoni furono prlmi a fervirfene, 
e particolarmente quelli d' Argos ; di la i l 
dialctto Dórico é paífato nell' Epiro , nella 
Libia , nella Sicilia, nell' Kola di Rodi , e di 
Creta. 

In quefio dialetto , ferifsero Archimede 
e Tcocri to, ambedue Siracufani j ePindaro 
ancora. 

Inrigore tuttavia, noi doveremmo piut-
tofto definiré i l dialetto Dórico , per la ma-

Q q q níera 
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nlera di parlare, propria de 'Dorit , dopocbc 
fi ritirarono vicino al Parnaífo, ed alI'Afo-
po , e che poi venne a praíicaríi da'Lacede-

&c. 
Alcuni ancora diflinguono tra i l Lacede-

monio e i l Dórico , ma in realta erano la 
íkfla cofa ; fe n' eccettui alcune particolari-
ta nel Linguaggio de' Lacedemoni; come ha 
moílrato Rulando nel fuo eccellentc Tratta-
to , de Lingua Graca , ejusque dialet'iis , 
Lib. V . 

Oltre gli Autor! gia mentovati che han-
no fcritto nel dialetto Dórico , potremmo 
aggiugnervi Arcbita di Taranto , Bione, Si-
monide, Bacchilide, Cypíela , Alemán , c 
Sophrone. 

Le piü delie medaglie delle Citta della 
magna Grecia , e della Sicilia , fanno de) dia
letto Dórico nelle loro leggende ; Siano te-
ftimonio quelle degli A M B P A K Í O T A N , 
A n O A A Ü N I A T A N , A X E P O N T A N , 
A X T P I T A N , H P A K A E O T A N , T P A X I -
N I A N , 0 E P M I T A N , K A T A O N I A T A N , 
K O n i A T A N j T A T P O M E N I T A N , &c. 
tu t t i popoli , appreíTo i quaii , moftrano 
queñe medaglie , che fi ufa va i l dialetto 
Dórico. 

Le rególe general! di queflo dialetto fono 
date nella Gramraatica Greca di Porto Rea-
l e , cosí : 

£>' ' H C K , ^ ^ grandy d \ cfo, & d \ l \ 
fait le Dore. 

D ' « fait v m ; d1 s, a ; & d? 0 «y fait 
encoré . 

Ojie 1 de r i n fin i : & pour le fmgulier 
Se fert au feminin du nombre plurier. 

Ma elleno fono meglio dichiarate nel I V , 
Libro di Rulando; dove egli nota fin lepiu 
minute differenze de' Dialetti di Sicilia , di 
Creta, di Taranto, di Rod!, di Lacederao-
ne, della Laconia, della Macedonia, e della 
Tefsaglia, 

L ' « abbonda per tutto nel Dórico : ma 
quefto Dialetto ha cosí profíiraa conformita 
coll 'Eolico, che molti contano i due Dialetti 
per uno. Vedi E O L I C O . 

D Ó R I C O , neü 'Arch i te t tu ra , é i l fecondo 
dei cinque ordin i ; quello tra i l Tofcano , ed i l 
Jónico. Vedi O R D I N E . 

L'ordine Dórico fembra i l piíi naturale , 
ed i l meglio proporzionato di tutti gli or
dini ; tutte le fue partí efíendo fondate su 
la pofizione naturale dei corpi folidi . I n 
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fa í t i , i l Dórico é i l primo ed i l piíi antico 
degli ordini d' architettura , e quello che 
diede la prima idea d' un edifízio regolare ,' 
Vedi Tav. Archit.fig. 28. Vedi puré l'Articolo 
A R C H I T E T T U R A . 

Quando fu prima inventato , egli era 
piu femplice che al prefente ; ed allorché 
fi venne a ornarlo, e vieppíü arricchirlo , 
1' appeliazione di Dórico fu riürctta a queda 
piu ricca maniera, e la maniera femplice pri
mitiva forti un nuovo no me d'ordine Tofca
no . Vedi Tos CANO . 

La tradizione é , che Doro , Re dell'Acha-
ja , avendo prima fabbricato un Templo di 
queíV ordine in Argos, cu! dedico a Giuno-
ne, dié motivo ch'ei foffe chiamato Dóri
co : benché altri derivino i l fuo nome , non so 
come o perché , dall'effere ñato inventato, 
od ufato da! Dorii. 

Qualche tempo dopo la fuá invenzione 
ei fu ridotto alie proporzioni, alia fbrza , 
ed alia bellezza del corpo d' un uomo . 
Quinci , ficcome i l piede di un uomo fu 
giudicato la 6a. parte della fuá altezza; la 
Colonna Dórica fu fatta , inchiudendovi i l 
Capitello, fe! diametri alta, cioé fe i volte 
altrettanto alta, quanto groíTa. I n decorfo 
v i fi aggiunfe un altro diámetro alT altez-
za, e la fi fece 7 diametri ; con la quale 
aumentazione poffiam diré ch' ella va pih 
da preño alia proporzione d' un uomo : i l 
piede umano, almeno a' giorni noílri , non 
eflfendo una (53, ma appreíTo a poco una 7a par
te del corpo. Vedi C O L O N N A . 

I caratteri del!'ordine Dórico, come egli 
in oggi vien raancggiato, fono, 1' altezza 
della fuá colonna , che c 8 diametri ; i l 
fuo fregio , i l quale é arricchito di trigüfi , 
di gocciole , e di metope; i l fuo capitel
lo che é fenza volute 5 e i ' ammettere ci-
mazj. Vedi T R I G L I F O , C I M A Z I O , &C. 

Gl i antichi , abbiam gia oílervato , cfte 
ebbero due ordini Dorici : i l primo ch era 
i l piü femplice e roaííiccio, 1' ufavano prin
cipalmente ne' Templi ; i l fecondo , pju 
leggiero e delicato , ferviva per l i portici, 
e per 1! teatri. 

V i t r u v i o , per verita , fi lamenta , e tro
va da ridire con^o i'ordineDor/Vo, perché 
incomodo, di molto d iñurbo , ed intrico , 
a cagione de' triglifi e delle metope , cosí 
che appena altrove é capace d'eííere prati-
cato, che nel pycnoftyle , con gíttare un 
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t rk l i fo tra ogni due colonne, o neir arzeo-
fívle con gibare trá ogni due colonne 3 íri-
sViñ ' Vedi I N T E R C O L U M N A Z I O N E . 

I modera i , per la ragione della fuá íbli-
dita fi fervono di queft'ordine nei grandi 
e forti edifnj ; come nelle porte delle Cit-
ta , e delle Cittadelle; negli efteriori, e nelle 
facciate delle Chiefe, e in altre opere mafíicce, 
dove la dilicatexza degli ornamenti farebbe 
fconvenevole. 

I I piü confiderabile monumento antico dell' 
ordiue Dórico é i l teatro di Marcello , in 
Koma , dove i l cap i t tüo , Faltezza del fre-
gio , e la fuá projettura , fono molto piü 
piccole che nell' Architettura moderna. 

Vignola aggiuíía le proporzioni del Dor/-
co c o s í : 1' alíezza intiera dell' ordine , fen-
za i l piediflallo , ei la divide in 20 parti , 
o modul i ; una delle quali la da alia ba íe , 
14 al furto, una al capiteilo, e quatíro aü' 
intavolatura . Le proporzioni particolari 
&.c. delle diverfe parti , e membri , Vedi 
fotto i loro refpettivi A r t i c o l i , C O L O N N A , 
C A P I T E L L O , I N T A V O L A T U R A , P I E D E S T A L -
L O , B A S E , A R C H I T R A V E , F R E G I O , C C O R -
N I C E . 

D Ó R I C O , nella Mufica . I I modo DÓRICO 
é i l primo de i modi autentici degli antichi. 
Vedi MODO . 

I I fuo carattere debb'eífere fe vero, tem
péralo di grave e d'allegro í egli é proprio 
ed acconcio per le muíiche religiofe , e 
nella guerra. Principia d a D , Sol •> Re. 

Platone atnmira la Mufica del modo Dó
rico y e la giudica opportuna a confervare 
i l buon coftume, come virile e foda. E per 
queüa cagione la permette nella fuá Rcpub-

• blica. 
Gli antichi a vean o parí mente ií loro Mo

da Sub-Dorico , che era uno de' loro modi 
Plagali . I I fuo carattere dovea effere aííai 
grave, e folenne, o grande. Principiava da 
G Ut , un DiateíTaron piü baífo, che i l Modo 
DÓRICO. 

D O R M E N T E , é i l termine Araldico per 
«Wioftare la poütura di un Leone , o d'al-
tra beftia , efpreífa come dormente in un 
Arme. 

D O R M I T O R I O , * un corridore ne' Con-
vent i , o nelle cafe religiofe, di\Mfo in di
verfe eclie, dove abitan®, o dorrfiono i Re-
1'g'oJI, &c. Vedi C O N V E N T O . 

parda e formata dal Latino Dor-
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raitorium , da dormiré , pigliat 
fonno. 

Confiderafi per un delitto appreíTo i Reli-
giofi , lo ñarfene la notte a giacere fuari del 
Dormitorio. Dal x x n . Cap. della Regola di 
San Benedetto, appare che gli antichi Dor-
mitorj non erano diviíi in celle, ma erano 
una fpezie di grandi aperti quartieri, pieni 
di letti , come ne' noftri ofpitali . Vedi 
C E L L A . 

D O R M I T O R I O , oDormitorium, fi prende 
anco per un luogo di fepoltura . Vedi 1* A r t i -
eolo C I M I T E R I O . 

DORSALE Tabe. Vedi gli Articoli T A -
B E , e F T I S I . 

D O R S A L ! Ncrvi * Vedi V Articolo 
N E R V I . 

DORSl Latijfimuí f neU'Anatomia. Vedi 
T Articolo L A T I S S I M U S Dorfi 

DORSI Longijfimus, é un mufeolo corau-
ne ai l ombi , ed alia fchiena : nafce , o fi 
fpicca dalla parte fuperiore dell'Os facrura, 
dell' I l ium , e dalle prime vertebre de'lom
b i , e nel fuo principio egli é confufo, fe 
pur non é l ' iíleíTo , col Sacro-lumbalis . 
Corre all'insü , lungo tutto i l tratto della 
fchiena , ed é conneífa ad ogni proeeíTo 
transverfo ch' egli incontra j terminando 
qualche volta nella prima vertebra del dor-
fo , e qualche volta nella prima del eolio. --
Vedi Tav. Anat< ( M y o l . ) fig. 7. n. 17 .17 . 
Vedi pur L O N G I S S I M U S . 

5^ifr D O R S I . Vedi T articolo S A C E R . 
DORSIFERE, o Dorfi pare P/ÚTWÍÍ? , fono 

quclle della fpezie capillare, che fono fenzs 
gambo , e portano le loro femenze su lá 
parte deretana delle lor fogiie * VediCA-
P I L L A R Í .-

D O R S U M , D O R S O , nell5 Anatomia, é 
ía parte di dictro del lorace ; volgarmentc del
ta la fchiena . Vedi CORPO . 

11 Dorfum inchinde anco i lombi . Vedi l ' 
Articolo L O M B I . 

D O R S U M Manus , e Pedis, é Tefterno della 
mano, e de lp iedé ; oquellaparte che e op-
poíia alia palma , ed alia planta ofuola. Vedi 
P A L M A , Vedi pur M A N O , C P Í E D E . 

D O R S U M N a f t , é i l filo o la fchiena del 
nafo, che corre per tutta la fuá lunghezza. 
Vedi Ñ A S O . ' 

I n quelli che chiamiamo Ñaíi Romani , 
i l Dorfo é piü alto , e piü prominente o 
gibbofo nel mezzo ^ che nel rcílo ; la 

Q q q 2 qual 
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q u a í parte é chiamata la Sptna . Vedi 
SPINA . 

DOSE * , nella Farmacia, &c. é la quan-
tita d'una medicina da prenderfi in una vol
ts , Vedi M E D I C I N A . 

* L a parola t formata dal Greco , ĉo-.? , 
cke fignifica la cofa data , da '̂id'eú^t , 
daré . 

U n fecrcío nella Medicina é un milla , 
fe non n ' é cognita \& dofe. Negli autori , e 
ne^difpenfatori, che dcfcrivono il medefirao 
rimedio , bene fpeíTo la £>O/Í é differente ; 
lo che é cagione di gran divario nel fao 
effttto. 

I I Dottor Cockburn ci ha dato un fag-
g í o , onde poter determinare le Dofi de' me-
dicamenti purganí i , fondato fopra principj 
jucccanici. Vedi P U R G A T I V O . 

% D O S 1 T H E A N I , C D O S Í T H E I , Sttta áu
lica fra l Samaritani . Vedi S A M A R I -
T A N I . 

Faffi menzÍGne in Origene, rnSant' Epí-
fanio, i n San G i relamo, e varj altri Padri 
Greci e La t in i , d'un cerío Doíiteo , capo 
di una íazione de' Samaritani; raa gli Eru-
dit i non fono del tuíto d'aceordo, quanto 
ai tempo , in eui egli viffe . San Girolamo 
nel fuo Dialogo con tro i Lucifemni , lo 
raette avaníi i l noOro Salvatore , nel che 
cgli é feguitato daDrufio, ehe nella íua r i -
ípoíla a Serrallo , lo mette verfo i l tempo 
di Sennacheribbo, Re d'AíTiria : m a Scaíi-
gero lo vuol poíkriore al tempo di Crifto . 
Ed i n f a t t i , Origene accenna ch* egli fia v i -
vuto nel tempo degli Appofloli ; do ve egli 

rva, che Dofíteo íi provb di perfuadere 
ai Samaritani , che egli era i l Meííia pre-
detto da Mosé . Egli ebbe molti feguaci; e 
la fuá fetía era ancora m piedi in AleíTan-
dna nel tempo de! Patriarca Eulogio , íicco-
me appare da? un Decreto di queÜo Patriar
ca, pubblicato daFozio^ I n quefto Decreto 
Eulogio aecufa Doíiteo di avere trattati ÍM-
giuriofamente i Patriarchi ed i Profeti anti-
ch i ; e di avere attribuito a sé lo fpirito di 
profezia . Lo fa contemporáneo di Simón 
Mago; e lo aecufa d^aver corro tío i l Perj-
sateuco in diverfi luoghi , e d' aver cempo-
fli diverfi l ibr i , direttamente oppoíii alia 
divina Legge. 

L ' Arcivefcovo Uflerio crede Dofiteo Au-
tore di tuíti i camtiamenti fatti nel Penti-
tenqo Samaritano, e lo pro-va. eon i 'autoEi-
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ta d'Eulogio. Ma tutto quello che pofíia-
mo a ragione raccogliere dalla íeñimonian-
za d 'Eulogio, fi é , che Dofiteo corruppg 
gíi efemplari Samaritani, di poi adoprati in 
quellaSetta. Ma queíla corruttela non pai
sa in tutt i gli efemplari del Pentateuco Sa
maritano , che abbiamo alie mani oggidl, 
i quali variano moho poco dal Pentateuco 
Ebreo. Vedi P E N T A T E U C O . 

Ed in queíio fenfo abbiam da intenderc 
quel paífo in una Crónica Samarirana , dove 
dicefi , che Douíis, cioé Dofiteo, altero di-
ve ríe cofe nella Legge di Mesé . 

L ' Auíore di queda Crónica s che fu un Sa
maritano di religione, aggiugne che ú loro 
fommo Sacerdote mandb diverfi Samaritani 
a prender Douíis , e impadronirfi delia fuá 
copia guafta del Pentateuco . Sant' Epitanio 
crede ch'egli fia flato un Ebreo di naícita t 
ed abbia abbandonaío i l partito Giudaico per 
quello de' Samaritani. Egli s' imrnagina pa-
rimenti , che coüui fia (lato TAutoredef-
la Setta de'Sadducei; loche non fi pubcom
binare colla eircoftanza di aver egli vivuto 
dopo i l N.'Salvatore. E nonoftaníe , anche 
i l Ge fu i ta Serrano vuol fare Doíiteo , maeftro 
di Sadoc, da cui fono i Sa.dducei dir ivat i . 
Vedi S A B D U C E I . 

Tertulliano , facendo menzione del medw'-
íimo Dofiteo , oíTerva che egli fu i l prima 
ehe osb rigettare l'autorita de'Profeti , ne
gando la loro rnfpirazione . Maegli fa que
íio un- error partieoíare di Dofiteo , che in 
realta fu error comune di tutta la Setta, la 
quale non ha mai amrotíío altri libri per d> 
"vini. che i cinque diMose. 

D O T A L E Fenfione , D'otarium, o Done 
rium, é una porzion di terre, o poíleffio&i 
{tenememsy che una vedova gode in vita , 
& ha da fuo mari to, in cafo ch'ella íbpr&-
viva a h í i ; e che alia fuá morte , diícende 
ne'lor figliu©lí. Vedi DOTE. 

Tra i G o t i , queíla penftone dótale era fa-
lamente la decima parte dei beni del mari
t o ; tra i Lombardi una quarta parte; tra i 
Romani ed i Siciliani una terza : ch' é la por-
ziooe e mifura che tuttavia ha luogo ira no% 
e la maggior parte deile altre Nazioni. 

I noílri Libri legali difiinguono cinque fpe-
zie di Dótale : per legera communem: per 
confuctudinem : ex aííeníu patris: adoílium 
Ecclefise: e de la plus belle.. 

D O T E , D o s , é proprianaente ildinaro8 
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od i l bcne, che la moglie porta al fuo ma-
r i to nel matrimonio , perché eglí n'abbia 
Fufo, durante i l di lei maritaggio, ed ac-
eiocché ne foftenga i l pefo . Vedi M A 
T R I M O N I O . 

EU'é d'altra guifa chiamata maritagium , 
beni matrimoniali; dai Romani Dos; & é dif
ieren te dalla porzione dótale, di cui gode una 
Vedova . Vedi D Ó T A L E , e DOWER . 

Apprefíb i Gcrmani v'era anticamentc i l 
coflume, che i l marito portaííe una dote al
ia moglie. Remanir non in ufu fuit uxoribuí 
dotes retribuere ; ideo verbo genuino carent quo 
hoc dignofeitur ; & rem ipfam in Cermano-
mm monbus miratur Tacitus : Dotem , in-
quit, nm uxor marito, fed uxori maritus affert. 
Spelman. 

A l preí'cnte , in Germania , le donne di 
qualua hanno//or/ aíTai mediocri. Per efera-
p i o , le Principeffe delia Cafa Elettorale di 
Safifonia, non hanno fe non 30000 feudi: 
quelle degli a'tri rami della medefima Fami-
glia , 20000 fiorini; quelle di Brunswic e di 
Eaden , folamente 1500 fiorini , oltre una 
certa fomraa per l i abi t i , per le mafTerizie, 
cd arnefi , e pegli equipaggj » Diz , di 
Trev. 

D O T E , fi prende anche per una fomma 
di diñare che una giovanetta porta , entran
do in qualche ordinc rd ig io ío . 

In Francia , la Dote delle perfone ch' en
traño in un Moniiiero , per far profeffione 
di vita religiofa, é limitata dalla legge. — 
Que 11 a , e.gr. che dafTi nell' entrare in un Mo
rí a ftero di Carmelitane, d' Urfuline f ed al-
t r e , non regolarmente fondate , ma ftabiH-
te dopo i'anno 1600 , con letíere pateníi , 
non deve eccederc la fomma di 8000 l i re , 
nelle Citta dove fon tenuti i parlamenti, né 
6coo negli altri luoglíi. 

DOTISSA , nell' Inglefe dcvsager, che i 
Francefi chiaman Donar i ere , é una vedova 
dotata-y e queñi é u n t i t o l o , od unagiunta, 

s'applica folo alie vedove de' Principi, 
^ Duchi, de 'Cont i , ed altri perfonaggi di 
alto rango. 

X-aUegina vedova, é chiamata in Inglefe, 

iJOTTORE, DoÜor, una perfona che é 
paüata per tutti i gradi di una Facolta , e 
che viene invertita del potere d' infegnarls, 
o di pradcarla. Vedi GRA-DQ. 

1Í v.totü di Dcttore fu prima créalo verfo 
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¡a meta del V I I . Secólo ; e fuccedette a 
quello di Mas/ir o, ch'era diventato troppo 
comune e familiare. Vedi M A E S T R O . 

Lo ílabilimento del Dottorato , qual egli é 
oggidi in ufo tra noi , é ordinariamente at-
tnbuito a írnerio , i l quale diíiefe i l formu
lario. La prima ccrimonia di queda fpezie 
fu celcbrata e compita in Bologna , nella 
períona di Búlgaro, che comincib a profef-
fare la Lcgge Romana, ed in queíla occa-
fíone fu íolennemente promoffo al Dottora
to, cioé inílailato juris utriufjue DoElor . 
Ma i l coflume fu in breve dalia Facolta del
la Legge inipreílato a quella della Teologia ; 
di che i l primo eíempio fi vide nell' Univer
il ta di Parigi , dove Pietro Lombardo , c 
Gilberto Porretano, i due piíi efim> Tcolo-
gi di que'tempi , furono cread Dottori in 
Teología , Sacrce Theologiá DoBores. 

Spelmano volge la cofa in altra maniera : 
egli crede che i l titolo di Dcttore non abbia 
pnneipiato fe non dopo la pubblieazione 
delle fentenze di Lombardo , circa I'anno 
1140 , ed afferma, che quelli i quali fpiega -̂
vano quell'Opera ai loro Scolari , furono i 
primi che ebbero i ' appellazione di Dot
tori . 

A l t r i van pitt in su, e tengono che Beda 
fia flato i l primo Dottore a Cambridge , e 
Giovanni di Beverley a Oxford, il qual ul
timo morí nell'anno 721. Ma Spelmano non 
accorda , okcDottore fia flato nome di alcun 
titolo o grado in Inghilterra, fin al regno 
del Re Giovanni, ferfo I'anno 1207. 

Per pafíare Dottore in Teologia a Oxford , 
é necefifario che i l Candidato fia flato quattr* 
anni baccellisre {baccalanreus') di Teologia. 
Quanto a un Dottore delle Leggi , ei debbs 
eflere flato 7 anni nell' Univcríita , per co* 
minciare i l bacalaureato della Legge ;«e 5 
anni dopo egli puo eííere ammeffo Dottov 
delle Leggi. 

D ' altra guifa, in tre anni dopo aver pre* 
fo i l grado di maflro deli' a r t i , ei pub pren
dere il grado di bacceiliere in Legge ? ed iñ 
quattr'anni dopo, quello L L D , il qual me
tí e fimo método e tempo riehieggonfi per 
pallare i l Grado di Dottore in Medicina. 

A Cantabrigia , per préndese i l grado di 
Dottore in Teologia , fi ricerca che i l Candida
to fia flato 7 anni bacceiliere di Teologia. 
Benehé in diverfi deiCollegj, i l bacceiliere 
é difpetifalo dal prendere i l grado diTeolo-

6'»> 
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gia, e fi pub avanzare per faltum. Per co-
minciare a eflere Dottore in legge, i l Can
didato debb' eíTere ílato cinqu' anni baccel-
liere di Legge, o fette anni Maertro dell' 
a f t i . Per paffare Dottore in Medicina, egü 
debbe eíTere flato baccelliere in Medicina 
cinqu'anni, o fette anni Maeftro de l l ' a r t i . 
Vedi B A C E L L I E R E , &c. 

D O T T O R E della Legge > fu un t i to lod 'ono-
re s o di dignita appreífo gli Ebrei. Egü 
é certo che gli Ebrei ebber de'Doríorz avan-
t i G . Cr i í lo . L ' inveílitura , fe poííiam dir 
cosí , di queft'ordine fi faceva con mette-
re una chiave , ed un libro raemoriale 
nelle mani , che é quello che alcuni Autori 
-penfano che i l noüro Salvatore avefíe in mi 
ra , allorché parlando de' Dottori della Leg
ge,, éi diífe ( Luc. X I . 52. ) Mal per voi Dot
tori della Legge , perocche avete gittata via 
la chiave della feienza ¡ non fiete entrati in 
voi /iejft y ed avete impediti quelli che vi en-
iravano, 

I I tefto Greco di S. Luca 1¡ chiama No-
fíijcaí; e la Volgata Legisperiti ; conforme 
a che gli Traslatori Inglefi l i chiamano Ino
ren . Ma la verfióne Francefe di DoBeurs 
de la loi) pare la piu adeguata . I n fatti , 
la parola Lavoyer, Legisperitus trovafi foja
mente in S. Luca, e S. Paolo a T i t o I I L 
13. E NO /̂XOÍ in S. Matteo X X I I . 35. vien 
tradotto dalla Volgata, legis Docior; ben-
ché la Verfionelnglefe ritiene fempre lawyer. 

Q^uerti Dottori Ebrei fono gli ík í f i , ch'e' 
chiama no d' altra guifa Rtbbini . Vedi R A B -
BINO , 

D O T T O R E della Chiefa, un t i tolo dato a 
certi de'Padri, le dottrine e le opinioni de' 
quali fono fíate le piü generalmente feguite , 
e autorizzate. 

Si contano comunemente quaítro Dottori 
delía Chiefa Greca, e quattro della Lat ina. 

I prirai fono S. A tana fio, S. Bafilio , S.Gre
gorio Nazianzeno , e S. Gio: Crifoftomo, 
I fecondi fono S. GiroIarao, S. Ambrogio , 
S. Agofíinoe S. Gregorio Magno * 

D O T T O R E é anche un' appellazione ag-
giunta a diverfi epiteti fpecifici , ch' efpri-
mevano quello in che confifteva i l mérito di 
coloro che le fcuole riconofcevano per loro 
Maefír i . 

Cosí Aieííandro Hales é "chiamato i l Dot
tore Irrefragabile , e la fentenza di vita , 
come é mentovato appreíTo Poííevino . S. 
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Tommafo d' Aquino é chiamato i l Dottore 
Angelice', S. Bonaventura i l Dottore Seráfi
co \ Giovanni DunsScotto, WDottor Sottile-̂  
Raimondo Lullio , i l Dottore illum'inato \ 
Rogerio Bacon , WDottor mirabile; Gugliel-
mo Ocham , i l Dottor fmgolare ; Giovanni 
Gerfon, ed i l Card. Cufa \\Dottore Crijiia-
nijjimo ; Dionifio Cartufiano , i l Dottore 
EJiático; ed infiniti a l t r i , che trovanu ne-
gU Autori Eccleíiaftici. 

D O T T O R E , A I A A 2 K A A 0 2 , nella Chie
fa Greca, é un min i f í ro particolare, defti-
nato ad interpretare parte delleScritture. — 
Quegü che interpreta gli Evangelj, é chia
mato Dottore dtgli Evangelj: quegli che in
terpreta le Piflole di S. Paolo, Dottore deW 
Appojiolo ; quegli che interpreta i Salmi , 
Dottore del Salterio. 

D O W E R , é riíleíTo che porzion Dótale. 
Vedi D Ó T A L E . Gl 'Inglefi ne fanno le di-
ftinzioni leguen ti . 

DOWER by the common law, é una terza par
te di quelieterre, delle quali ebbe i l man
to i l poífeífo in via di feudo, o di perpetuo 
d in t to j durante i l fuo matrimonio: chela 
fuá moglie ha da godere fin che vive. 

D O W E R by cujiom , da alia moglie, in, 
alcuni luoghi mezze le terredel fuo mamo, 
finché ella vive fola. 

Nella D O W E R ex affenfu patrií , e ad 
ojlium ecclefiiS , la moglie pub avere tanto 
di penfione Dótale ^ quanto fara afíegnato , 
o accordato j ma non da eccedere la ter
za parte delie terre del marito. 

D O W E R de l a plui belle . Con quefía la 
moglie é dotata della piít bella e miglior 
parte de' be ni di fuo mar i to . 

DOXOLOG1A , un'appellazione data dat 
Greci a! veríetto 14. del fecondo Capo diS. 
Luca , Gloria fia a Dio negli altijjimi , &c. 
perché comineia dalia parola Greca frofy » 
Gloria. — Egíino la diftinguono col nome 
di Doxologia grande , e chía man o Doxoío-
gia minore, queU'altra, Gloria Patri r &c . 
che pur comineia dalla parola frola • Vedi 
G L O R I A Patri, 

Philoñorgio L. 111 , num. 13. ci da tre 
formóle della minore Doxologia . La prima 
c , Gloria fia a l Padre , ed al Figliuolo, ed 
alio Spirito Santo. La feconda , Gloria fia 
Padre, per il Figliuolo, nello Spirito Santo. 
E la terza , Gloria fia al Padre, nel F i 
gliuolo, e ncllo Spirito Santo. 

So-
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Sozomeno e Niceforo , ne danno una 

quarta formóla, cioé , Gloria fia al Padre, 
ed al Ftgliuolo) nello Spirito Santo, 

La prima di quefte Doxologie , é quella 
in ufo comune per tutta la Chiefa Occi-
dentale . Ella fu prima inüituita circa 1' 
anno 3 5 0 , dai Cattolici d' Antiochia , alio-
ra chiamati Enjiathiani. 

Le tre altre furono compoñe dagliAría-
r i r la feconda fu quella d'Eunomio, e di 
Eudoxo, ed approvata da Philoftorgio. Le 
tre furono tutte faite verfo i ' anno 341 , 
ne! Concilio d' Antiochia , quando iv i íi 
comincib a difcordare: Philoftorgio ci aíTi-
cura , che Flaviano, pofcia Patriarca d' An
tiochia , fu l 'Autore della prima, oCatto-
Uca Doxologia; ma Sozomeno, e Teodore-
to non ne dicano niente ; e Philoñorgio, A u -
tore Ariano , appena raerita d'eífere crédu
lo su la fuá fola parola. 

V i furono anticamcnte grandi contefe, e 
principalmente in Antiochia , quanto alia 
forma della Doxologia : quella i l piu ufata 
fra gli Ortodoffi, era la íkíTa che T odier-
na; le altre furono affettate e praticate da-
glí A r i a n i , e daglí altri Ant i t r in i tar j : tut-
tavolta S. Bafilio, nel fuo L ib ro , fopra lo 
Spirito Santo , difende la feconda come Or-
todoífa e legittima . Vedi E U S T A Z I A N I . 

Alcuni Autori fcrivono hymnologia , co
me voce finonima di Doxologia : ma vi é 
deldivario; hymnologia fí applica a'Salmi, 
od alia recita de'Salmi; z Doxologia folo al 
picciolo verfetto, Gloria fia al Padre, &c. 
ripetuto nel fine d' ogni Salmo. Vedi I N -
NO. 

D R A C H M A , A P A X M H , conio anti-
co d' argento, uíato fra i Greci. Vedi CO
NIO. 

La Drachma credefí da moItiíTimi Auto
ri effere ftata TifteíTo appo i Greci che i l 
Denarius de'Roroani, i l quale equivaleva a 
quattro fefterz;. Vedi D E N A R I U S . 

Di quefla opinione é B u d e o , dej4ffe^ che 
^ conferma con le autori ta di Plinio , di 
Atareo , di Strabone, e di Valerio Maífi-
*"0> appreífo i quali Ppaxpv é fínonimo di 
Denarius. 

non ci convince del tutto , che 
e due monete foífero precifamente del me-

üeíimo valore: cotefti A u t o r i , non trattan-
di propofito delle monete , fácilmente 

Puotero voltare o tradurrc 1' una per P altra , 
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poíloché non v i foífe diffcrenza coníiderabi-
le fra eífe. 

Scaligero, nella fuá Diflertazione, de re 
Nummaria i non dice áífolutaraeníe, che i i 
Denariuí e \z Drachma foífero la fteífa cofa ; 
ma da un paífo Greco, in una Legge añil
es, C. X X V I . Mmdati , dove la Drachma 
dicefi comporta di fei oboli , ei conchiude , 
che nel tempo di Severo, almeno, \\ Dena
rius ^ e la Drachma erano la üeífa cofa. . 

Ma Agrícola , cU Menf. & Pender. L . I V . 
prova, con paííi di Plinio, di Ceifo , e di 
Scribonio Largo, che i l Denarius folamen-
te conteneva 7 onde ; e da Livio , Appia-
n o , Cleopatra &c. raccoglie che la Drach
ma ne conteneva 8 ; e foftiene, che quando 
alcuni Autor i Greci parlano deil'oncia co
me contenente folo 7 Drachme, e' non in-
tendono la Drachma Attica , ma i l Dena
rius Romanus, che gli Autori Greci volta-
no per S^pa^if. 

Gronovio s'accorda con Agrícola, c ioé , 
che la Drachma era l ' 8.va parte di un1 on
d a . L ' epinione é confermata da Ifidoro , 
L . X I V . c. 24. da Fannio, che dice lo fteffo 
in termini efpreffi, e daVolufio che divide 
Ponda in 24 feriptuli , o ferupoli , de'quai 
la Drachma ne comprendeva tre. Suppofto cib, 
e fupponendo altresi l'antica oncia Roma
na , eguale alia moderna, ne fegue , che i ' 
antica oncia Romana pefava 53<5 grani Fran-
ceí i , e la Drachma Attica 6j gnm . Final
mente, fupponendo 1' argento in Atene del
la íleífa finezza che i l noftro \ e prendendo 
i l nortro in quel valore, che in oggi ha la 
Drachma htúc& troveraffi equivalente a 7 
foldi 3 fardini fterl. Vedi M O N E T A . 

La maniera Greca di contar fomme d i d i -
naro , era perDmc^w^ : 10 delle quali erano 
eguali a 6 fcel l in i , 5 foldi e 100 egua-
l i ad una mina . 

DRACHMA, Dramma, é anche un pefo, 
che ufano i noftri M e d i d ; i l qual contiene 
appunto fedici grani; o 3 ferupoli, o l'ot-
tava parte di un'oncia . Vedi GRANO , ON
CIA , e PESO. 

DRACHMA fu parimenti una moneta an
tica Ebrea, che ha da una parte un'arpa, 
e dalP altra un grappolo d'uva. 

Queña moneta era un mezzo shekel, e 
cosí era chiamata dagli Ebrei ; e folo i Gre
ci la chiamarono fyaxpV' Eli'era eguale a 
due Drachma Attica. Vedi SHEKEL. 

D R A -
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* D R A G O , D R A G O N E , nel l 'Aflronomía, 

é una coftellazione delT Emisfero Setten-
trionale ; le di cui Stelle , fecondo Tolo-
meo , fono 31 i fecondo Tichone , 32 ; 
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fecondo Bayero , 33 ; e fecondo Flamde-
d io , 49, 

Le longitudini, lat i tudini , magnitudini, 
&c.o delle quali fono come fegue: 

Nomi ^ e fttuazíoni delle 
Stelle. 

L ' ultima della Coda . 
Un'altra fuíTegu. e Contigui 

La penúltima della Coda 
Quella che fegue quefta 
^ v i - . 
Precedente 1'antepenúltima 
Antepenúlt ima della Coda 
Precedente nell'ultima sbarra 
Suffegu. nella medefima sbarra 
Preced. delle due fegu. 1' ultima sbarra 

10. 
Settentr. nella terza Sbarra 
Ul t ima di quelle fegu. i 'ul t ima sbarra 

Media nella terza sbarra, doppia 

Nella Lingua 

Suffegu. nella terza Sbarra 
Quella fopra 1' occhio 

Nella bocea, doppia 

Preced. delle due fegu. la terza Sbarra 
20. 

Suffegu. nella ñeffa 

Preced. delle preced. A nel bélico 
D ' incontro alia mafcella 
Una Lucida nella cima della tefta 

25-
U n ' altra , e fegu. 

Sett. di 3. nella prima sbarra del eolio 
Merid. della preced. A nel bélico 
Sett. del medefimo Triangolo 

So-
Media nella prima Sbarra 
Merid. nella medefima Sbarra 
D i dietro nella prima Sbarra 

35' 

Longitud. 
ora 

£1 5 59 05 
6 29 10 

12 33 10 
11 51 58 
11 35 i 5 

o 31 19 
3 03 11 
o 32 27 

J2 20 34 
9 58 34 

trp o 42 04 
29 49 00 

0 10 58 
1 06 40 

^ 20 11 03 

{ 
28 35 53 

$ 7 21 37 
5 3B 33 
5 42 55 

Sí 20 24 33 

7 18 11 
$ 19 H 
5 3 ^ 9 i c 29 

20 21 13 
23 35 35 

i r 29 25 24 
^ 2 21 19 
^ 18 12 21 
f r 6 46 10 

12 02 OO 

3 & 21 38 02 
25 3 i 25 

^6 1 ° 55.52 
9 35 57 

xr 3 29 55 

Latítudine 
Settentr. 

57 13 24 
57 3o 55 
61 10 10 
61 43 40 
61 57 45 

65 21 50 
66 21 43 
71 03 49 
74 35 09 
78 27 02 

81 06 11 
81 39 25 
83 i 9 35 
83 21 30 
76 14 3o 

84 47 29 

75 i 8 35 
78 10 38 
78 10 07 
8 ó 52 52 

8<5 54 30 
74 11 6 
84 07 35 
80 19 43 
74 58 2¡5 

84 29 50 

87 25 03 
81 48 48 
84 50 02 
83 30 27 

79 47 27 
77 44 56 
80 49 31 
79 06 28 
81 35 55 

CTQ 
3 

4 
6 
6 
4 
5 

5 
3 
3 
3 

6 
6 
6 
6 
6 

3 
3 
5 

5 ^ 
6 

5 
6 
4 
4 

2 3 

5 ó 
6 
6 

4 
4 

6 
6 

6 7 

5 
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Nowi i e fituazioní ddk 
Stelh. 

Preced. della 2. A nel bélico 

40 
Sett. nel • rimpetto alia 2. Sbarra del lato preced. 
Merid. deil' iflefifo lato 

Sett. del fecondo A nel bélico 
Merid. di quefto Triaagolo 

45 
Sett. di quelle fegu. neí O 
lofbrmis vicino al braccio di Cepheo ; doppia 

Merid. di quelle fegu. nel Q 

^ Logitudine 

6 44 17 
4 52 03 

16 04 14 
15 20 52 
i S 48 48 

Y 13 1 ° 55 
X 29 26 4Ó 
x r 4 56 12 
fe" 20 32 52 
Y 27 11 22 

28 34 21 

{ 2 07 35 

1 27 34 
Y i ó 17 23 

Latitudinc 
Settentr. 

76 57 50 

74 40 ^3 
83 09 33 
77 13 18 
77 44 31 

82 51 04 
8r 48 28 
78 38 10 
80 37 38 
80 53 11 

79 zó 17 
77 29 00 
77 19 45 
78 07 15 

era, a 
6 
5 
5 
5 

6 7 

3 
4 5 á 

5 
6 
4 

5 ¿ 
7 
3 

D R A C O Wár«x , fra i meteoroSsgiíli , 
una raeteora pingue eterogenea, terreflre, 
che appar lunga e ílnuofa s e che ha un 
poeo la forma di un Dragone volante. Ve
di M E T E O R A . 

Queda forma fi crede pro ve ni re dalla 
parte di dietro deila materia di queda me
teora, che s'infoca con maggiore impetuo-
fita, che quella che prima sbuca dalla uu-
vola ; e fuppoDef i che le parti rotte della 
nuvola , e la materia fulfurea che lor fi at-
tacca , formi le a p p a r e n d ale di queíT im-
maginario d r a g o a e . 

D R A G O N A RIUS , nelF aotichiía , di-
ve ríe Naz ion i , come i Perfiani , i Parti , 
gli Sciti &c. portavano de'Dragoni su i lo
ro ñendardt ; donde g!¡ flendardi íleííi eran 
chiamati Dracones , Dragoni . I Romani 
appararono rifteíTo coftume dai Parti , o , 
come vuoi Cafan bono, dai Daci ; o , come 
Codino, dagli Af f i r j . 

I Dracones Romani erano figure di Dra-
&oni dipinti in roífo, fulle loro bandiere ; 
come appar da Ammiano Marcellino ; ma 
appreffo \ Perfiani ed i Par t i , eran, come 
Aquile Romane, figure di pieno r i l ievo; 

cosí che 1 Romani p i í i volte reftarono illufi , 
prendendol. p£r veri Dragoni. 
1 Vi l á * t o J che portava i l Dragone , o 
lo Itendardo , era chiamato da i Romani 
UraconartuT , e dai Greci ApMoycc&ot , e 

I om. I I I , 

S'focxoywcxpspoi ; imperocché g l ' Imperador! 
portaroao feco loro a Coílantinopoli que
do coftume. 

Petr. Diacon. Chron. Cajfm. Libr. IV". 
c. 39. offerva, che i Bajuli , Cereoñatar i i , 
Staurophori 5 Aquil i fer i , Leoniferi, e Dra-
cooarit , tut t i marciavano davanti, al Re 
Enrico, quand'egli entxb in Roma. 

Caput D R A C O N I S . Vedi l'articolo C A -
p y r , e D R A G O N E . 

Cauda D R A C O N I S . Vedi V artieolo 
C A U D A . 

Sanguis D R A C O N I S . Vedi gli articoii 
S A N G Ü I S , e D R A G O N E . 

Vemer D R A C O N I S . Vedi l'articolo VEN
T E R . 

D R A C O N T I C O tnsfe, lo fpario di tem-
po, in cui la luna partita dai fuo nodo ai 
fcendente, chiamato Caput Draconis , r i tor
na ai medefimo . Vedi Tejía del D R A G O 
N E , e M E S E . 

D R A C U N C U L I , nella Medicina, una 
malattia de' fanciulli , in cui fentono un 
gagliardo pizzicore s che fi crede proveni-
re da piccioli vermi, chiamati Dracunculi, 
generati da un umor vifeido fotto la pel-
l e , intorno alia fchiena, alie fpalle, ed al
ie braccia . V e d i V E R M i . • — I fanciulli col-
t i dai Dracunculi , diventan et t ic i , e non 
ricevono quafi punto di nutrizione , ben-
che mangino abbondantemente. 

R r r Que-
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Queíla malattia tuttavolta BOO é cosí 

peculiare ai fanciulli , che perfone adulte 
non ne fieno ñate qualche fiata attaceate. 
U Jmiperzáor Enrico V. dicefi che fia mor-
to di quedo male; avendolo avuto fio dalla 
nafcita . Vedi PHTHIR I ASÍS . 

Le donne, nellaPolonia, curano i lor fi-
gliuoletli dai male dei Dracunculi, nella íe-
guente maniera : iavano il íanciullo , e lo 
mettono in bagno diaequa calda, nella qua-
le gittano una quanrita di pane t r i ta to , ed 
una manata di cenen . Verfatafi fuora Tac-
qua , eraccoltofi i l pane in una raaffa, quan-
do i l giorno appreffo vengono a fpczzarlo } 
vi trovano una quantita infinita di peli fot-
t i l i , che aicuni chiamano Peli del cañe, ed 
a l t r i , vermi ; e queili peli , o vermi, íi ere-
de che ficno la cagione del morbo. 

Dopo aver cosí bagnati i fanciulli , fre-
gano le loro fpalle e braccia , con fariña 
ammollaía nell'aceto, o nel me lé ; e quin-
di immediate fi leva su la pelle un numero 
grande di tubercoü, come femi di papaye
ro, i quai credoníi eíTere le tefte dei vermi, 
T o ñ o che appaiono quette teíloline , ne 1c 
abradono e levan vía fubito ; altrimenti fi 
ritirano di fotto alia pelle di nuovo. L'ope-
razione ripttefí fin a tanto che non compa-
rifeono pih tubcrcoh . 

I Dracunculi fono un male poco noto in 
Inghi l t t r ra . Gl i Editori degh A t t i di Lip-
í ia , parlando d 'e í ío , nel Tomo per i l me-
fe d 'Oítobre 2682, chiamano i corpi, che 
sbucano da'p^ri dopo ií bagno, peli grof-
í i , coYpujcula pilorum crajfmum ¿nfiar denfa 
&fpi¡Jai e non pelo fottiíe e tenue, come 
l i cmama Degori . Aggiungono che quefti 
piccioli corpicelü , per queÜo fono chiama-
íi Crimnes ; ed a cagione che divorano ii 
cibo, che dovrebbc nutriré i faneiulli, Co-
wedenes. —Velfchio in una euriofa Difler-
tazione fopra queft' argomento, li chiama 
Wermi c a pillar i : Exercitaíio ds vermibus ca-
pillaribíts Infantum . 

Quanto alia natura ed alia figura di qoe-
fíi piccioli corpi, i raedeílmi Editori oficr-
vano , che i Microfcopj hanno mcífo fuori 
d' ogni ambiguita, ch' eglino fono veri e vi
ví animal!, di color cinerizio, con due lun-
ghe corna, due grandi e rotondi occhi, ed 
una lunga coda terminaía da un ciuffetto di 
pelo; che é difficile tirarli fuora in ter i , col 
nfehiare la pelle del fanciullo 5 perocché ef-

fendo affai foffici e tcueri, il menomo sfre-
gamento li fminuzza , e li rompe . Vedi 
G R I Ñ O N E S . 

D R A G O . Vedi DRAGONE. 
D R A G O M A N O * , o DROGMAN , ter-

mine di ufo genérale per 1'Oriente , e che 
figmfica un interprete, i l cui ufizio é di fa-
ciliíare i l commercio tra gü Onentali , c gü 
Occidentaü . Vedi INTERPRETE . 

* Xa parola i forme, ta d i l í arábico, Tar-
geman, o Targ aaao, dal verbo Tara-
gem , egli ha intí rprttato . JD / Targe-
man , gP Jtaliam hann fatto Dragoma-
no , c con ptü affine relaztone all étimo-
logia Arábica T r u c i m m o , donde ¿av0' 
ce Franceje, e la nojira Inglefe Truchi
mán , mn meno ebe Dragomán, e Dro-
gmin . 

D R A G O N E , nell'Artronomia, Tefla , c 
coda del Dragone , eaput & canda Draco-
nis, fono 1 nodi dei Pianeti, o l i due pun-
t i , ne' quali 1' echttica é interfecata diíie 
Otbite de'Pianeti; e particolarmente queíla 
della Luna, facendo con eíTa angoli di cin-
que gradi . Vedi P I A N E T A , O R B I T A , e 
N O D O , 

Uno di quefti punti guarda ve río il Nord ; 
la Luna principiando allora ad avere latitu-
dioe fettentnonale; e i 'altro verfo i l Sud, 
dove ella comincia ad eífere auítrale. Vedi 
L U N A . 

Querta fuá deviazione dalT eclittica pare 
( fecondo la fantafia d* alcuni ) che faceia 
una figura fímile a quella di unDragoney il 
eui bélico é , dove ella ha la maífima iati-
tudine; le interfezioni rapprefentando la re-
ña. e la coda , dalla quale raíTomiglianza Ra
fee la denominazione. 

Ma notifi , che queíti punti non fono fítuati 
fempre in un luogo, ma hanno un moto lo
ro proprio , nel Zodiaco, ed in guifa retro
grada, quafi tre rainuti al giorno ; conipien-
do i l lor circolo in 19 anm in circa: di ma
niera che la Luna non pub eíTere fe non due 
volts nell'eclittica , durante il fuo periodo 
menftruo ; ma in tutti gli altri tempi ave-
ra íatitudine, come la chiamano. Vedi LA-
T I T U D I N E . 

I n quefli punti d' interfezione accadooo 
tut t i gli Ecliífi. Vedi EcLrssE. 

Vengono comunemente d¡notati da que* 
flicaratteri, ^ , tefta del D m ^ w , e y coda 
del Dragone. Vedi C A P U T , C CAUDA. 

San-
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Santut d¡ DRAGONE , o D R A G O » , fan* 

gtus Dtaconn, nella Medicina , e una fo-
ítanza fennoía portata dall Oriente , di ufo 
confiderabiie, tome un agglutinante , cen
tro i flyffi &cc. Vedi RESINA. 

• Deriva il fuo mme fangue di Drago 
¿alia roffezza del fuo colore , e dh il fuo 
mme Drago all' albero in cui proviene « 
Alcuni Bitanici parlano della figura di 
un Dragóne , elegantemente rapprejenta-
to fotto la fcorza del frutto di queji' al
bero. Ma quejla e una mera finzione. 

Gü antichi ebbero non so qual nozione 
circa quefta refina ^ cioé che combatiendo i l 
Drago colP Elefante } fuccib tutto i l fuo fan
gue per gl1 occhi, e per le orecchie; che ef-
fendo 1'Elefante caduto raorto, sfracafsb i l 
Dragone ; e che dal loro fangue , cosí mefeo-
lato fui terreno, foríe quello ch' eglino chia-
marono Sangue di Drago y cui tenevano iti 
grande íiima . Queft' é i l racconto datonc da 
Solino, da Plinio, dalfidoro, edaaltri do-
po d' eíTi ; ma una fimil pugna é una mera 
favola , inventata da' rnercatanti, 

I I genuino Sangue di Drago é i l fugo, o 
la refina di un grand' albero , chiamato Ura
co arbor, checrefee neM'Africa e nell'Ame
rica, egaalraente che nella China. La reti
na é di un roíTo feuro, e faciimente fi di-
feioglie, quando recafi vicino al fuoco, fe 

'gittafi nel fuoco , va in fiamma; ma fi di-
ícioglie con difficolta in qualunque liquore. 

Egü é un buon aftringente 5 e fi ufa nelle 
emorragie e nellc difenteric ; come puré per 
raflfodare i denti , c fortificar le gengive . 

V i é pur un fangue di Drago contrafatto, 
che fi fa della gomma dell'albero di cerafe 5 
o del mandorlo, difciolta e bollita ta una 
tintura di legno di brefil; ma quefto non 
lia altr' ufo, le non fe per le malattie elUr-
nc de3 cavalli. 

D R A G O » , nella Guerra, un ordine di 
foldaíefca , che marcia a cavallo, e com
barte a piedi, benché talor eziandio a ca
ballo. Vedi G U A R D I E . -

* Menagio diriva la parola Drago ni dal 
latino Draconanus , che in Vegezio s'ufa 
per fignificar foldato . M a eW e piü pro-
hábilmente dnivata dal Tedefco'tx&gen , 
e Draghen , che fignifica portare ; come 
ejjsndo eglino fanti portati a cavallo. 

1 Dragoni fono per lo piü poftati in fron-
te "e' Campo, e marciano primi aü' attac-

A-99 
co, come una fpezie di enfans perdut . So-
gliono npuíar i i , come apparíenenti alia Fan-
teria , cd in tal quaiita hannode'Colonnelli 
e de'Sergenti: ma hanno puré dei Cornet-
t i , come la Cavalleria. Ncll'Armata Fran-
cefe dicefi che cavalcano fenza Üivali. 

Le loro armi fono una fpada, un arehi" 
bugio, ed una baionetta. N t l fervizio Fran-
cefe, quando i Dragoni marciano a pledi , 
i loro ufiziali portano la picea , ed i Sergenti 
1'alabarda j né I'una né l 'altra fono di ufo 
nel fervizio Inglefe. 

D R A M A * , nella Poefía, una cornpofi-
zione, od un Poema, comporto per il tea
tro . Vedi T E A T R O . 

* L a parola ¿ Greca , fyttfttt, e Jtgnifica 
letteralmente hziont; perchh Drami9 
Q ne Poemi Dramatici, fi trattano , o 
rapprefentam Az ion i , come fe realmente 
fuccedeffero. -*• ^ 

Un Drama , o come noi popolarmente lo 
chiamiamo a Flay , un'opera, é una Com-
pofizione o in profa, o in verfo, che con
fine non nella mera recita, ma nell'attuaie 
rapprefentazione di un' azionc . Vedi A -
Z I O N E . 

I noftri Drami fono tragedle, commedíe» 
cFarfe : imperocché quegli altri divertimen-
t i grotíefehi , ed irregolari, di frefeo intro-
dotti su la fcena appena meriíano queft'ap-
pellazione. Vedi T R A G E D I A , C O M M E D I A , 
F A R S A , &c , 

Alcuni Cri t ici prendono i l libro de'Can-
tici per un Drama , o per un poema Dra
mático: altri tengono 1' jfteíía opinione cir
ca i l libro di Job. Alcuni Autori ferupobíi 
han voluto riílrignere i l Drama a opere fe
rie ; come tragedle &c, Ma fe fi ha riguar-
do ah' etimología , la Commedia é tanto 
Drama ^ quanto la tragedia. 

Le parti primarle del Drama, c o m e é oír 
vifo dagli antichi, fono la P rota/i , 1' E pi
ta f i , la Catajiafi, e la Catafirofe. — Le par
t i fecondarie , fono gli A n i , e le Scene. — 
Le parti acceíforie , fono VArgomento, od i l 
Sommario, i l Prologo, il Choro ¿ ú Mimus ^ 
la Satura, ed Atellana . —- Finalmente, l' 
Epilogo, che addítava i ' ufo della Compoíi-
zione o trasmetteva qualch1 altra notizia ali ' 
udíenza in nome del Poeta . Vedi P R O T A -
SI &c . A T T O , SCENA & C . PROLOGO , C O 
R O , & c . 

D R A M A T I C O , nella Poefía, é un epi-
R r r 2 te-
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teto dato alie opere fcritte per la Scena . 
Vedi TEATRO, DRAMA , e POESÍA . 

Quanto alie l^gg» ázWa Votña Dramaticá ^ 
Vedi UNITA , AziQNE , C A R A I T E R E , FA-
V O L A , & C . 

D R A M M A . Vedi D R A C H M A . 
DRAPPO , ncl commcrciv), un nome ge

nérale per tutte le fpezie di f<ibbriche d'oro , 
d'argento, di feta , di lana, di pelo , di co-
tcne , o filo, fatte al telaio ; del qual numc 
ro íono i vel lut i , i broccati, l i cendadi , le 
fargie &c . Vedi V E L L U T O , B R O C A T O , & C . 

BianchhDRAVPf. . Vedi B i ANCHI RE. 
Talare DR A P P I . VediFoLARE. 
D R A S T I C O , una medicina forte e po

tente; ed in particolare, un purgativo che 
opera con fretta , e con vigore, come la 
Jalappa, la Scammonea , ed i piü forti ca-
tbar t ic i . Vedi P U R G A T I V O . 

D R E N G E S , D R E N G I , O T H R E N G I , nel-
le no Are antiche coofuetudini, é un termi
ne, circa t i quale i leggifti e gli antiquarj 
fono alquanto divifi » Vedi T H R E N G U S . 

Drenges , dice nn antico manufcritlo , 
czano tenentes i ncau te : fecondo Speimano , 
erano e genere vaffalhrum non ígnobilium , 
$um fingull qui in Domes-day nominantur , 
fingüla pojjiderent tnaneria j quell i , che alia 
vénula del Conquillatore , eííendo mefli íuo-
r i de' loro fondi , vi furono di nuovo rcítitui-
t i , e reintegrati j perché effendone prima 
proprietarj, non erano fía ti né in auxilio 9 
né in concilio con tro di iui / 

D R I A D I , D R Y A D E S , neila Teología de' 
Gent i l i , furoso le niníe de' bofchi; o eer-
te deitadi ímmaginar ie , che gli antichi ere-
dettero abitaíori delle felve, e de'bofchet-
t i ; e che fi caícundeffero fotto la cortec-
cia della quercia, chiamata dai Greci S'pvs. 
Vedi DEA . 

Le Driadi erano difFererti dalle Hamadria-
di , in quanto che quefíe ultime erano affiííe 
a qaalche albero particolare , col quale eran 
nate, e col quale morivano ; laddove le Dria
di eran le Dee degli alben , e de'bofchi in 
genérale, e vivevano nel mtizo di ef l i . I m -
perocché quantunque Api/f propriamente fí-
gmfichi una quercia , fu tuttavolta una voce 
ufata anco per albero in genérale. 

N o i troviarao puré fatra menzione in di-
verfi Autori di una fpezie di Profeíeííe, o 
faghe , tra i Ga l l i , chiamatc Driadi , o piut-
íoiio Driadi , Vedi DRUIDI . 

D R I 
D R T T T O , / » x , n c l l a Legge, flgnifica non 

folamente una propneia, per cui fi pub ot-
tenere un téatiáato di dinero {writ of right) 
ma ancora q'ia!unque titolo o pr-tefa fia 
in vmu di un pacto , &c. fia per altra ra-
glon iuTiile, per tul la legge non da azio-
ne , m < lo;amante ingreífo ( Eotry . ) Vedi 
PROPR T F T A' . 

Tal é , ii jur p ' - o p r i e t a t i í i dritto di pro-
pvi-ta; jus pofftíjioms . dritto di poííeíTo : e 
/«t p r o p r i e t a t t í & poffej j ionis ^ a un tratto, 
Vedi POSSESSO &c. 

Quell' ulumo fu anticamente chiamato 
jus duplicatum . —— Come , le un uorno vie
ne ípofrdíato di un acre di térra , eolui 
che foffre lo fpoíTeffaroento ha j u t proprie-
tatií ; l 'altro che 1'ha fpoffeíTato , jus pof-
fejfwnif j e fe lo fpoíTeíTato rientra nel pof-
feíío , egli ha jus proprietatis , & poffef-
Jionis . 

D R I T T O Ereditario. Vedi f articolo ERE-
D I T A R I O . 

D R I T T O pretefo. Vedi P R E T E S O . 
D R I T T O di Riforma. Vedi R I F O R M A , 
DROGA , nel Commercio, un nome ge

nérale per tutte le fpezierie, ed altrc raerci 5 
che portanfi da' paefi íontani , e ehe fi ufano 
nella Medicina , nel tingere, ed in molte 
altre arti meccaniche i 

Le Droghe úfate nella Medicina, fono in 
molto numero , e fauno la maífima parte del 
commercio de'nofíri Droghijii. Aicune di eífe 
crefeono in Inghilterra, in Francia &c. ma 
per la maggior parte vengon pórtate dai Le* 
vante, e dall'Indie Oricntali . 

Una Hila di tutte farebbe fenza fine. A l -
cune delle principali fono, aloe, ambragri-
gia, ambra, affafetida, antimonio, balfa-
m i , bezoar , borrace , bengioino, canfora j 
cantaridi , cardamomo , caífia , caftoreura^ 
coloquintida , zibetto , corallo , cubebe Í 
caffé, cacao, gomma anime, armonsaco 5 
adraganti, elemi, guita , labdanum , opopo-
nax, fagapenum , fandaracca , lacea , jalapa , 
man na, maftice, mirra , mufehio , opio , 
perle, chinachina, elleboro, galanga , zs-
doaria, rabárbaro, farfaparilla , fíorace , gal-
banum , fanguis dracoms , fenna , fperma-
cet i , fpicanardi, fcammonea , íaíe aromo-
maco , tamarindi, te , trementina , turbith , 
tuzia , &c. La üona naturale , &c. delle 
quali , vedi fotto i loro rifptílivi art icoli , 
A L O E S , A M E R A & C . 

Le 



Le Drogbc úfate da ' t io to r i , fono di duc 
fpczie : che cohrijcono^ cioé che danno t in
ta, o colore ; e che non eolorifcono > cioé 
quelje che foíamente difpongono i drappi a 
prendere meglio i colorí , o a re mitre i co-
Jori piü vivi e iucidi . Vedi C O L O R I R É . — 
Delia prima fpezie, fono palielli , guado, 
jndigíí, kermes, cocciniglia &c. — Della 
feconda ípetie fono Taliume , i l t á r t a r o , 
Far íenico, realgai, falnitro, fale comune, 
fal geiranae, fal ammoniaco, criftallodi tár
taro, agárico, fpirito di v ino, orina, pel
tre, ferro, crufca, calcina, ceneri&c. Ve
di T l N G E R E . 

V i é una terza fpezie d i D r o ^ f , che cor-
rifpondono ad ambe le intenzioni: come la 
radice , la corteccia, e la fogüa dell'albe-
ro noce, le galle, la copparoía &c. Vedi 
C O P P A R O S A ScCi. 

D R O G H E T T O , nei comraercio , una 
forta di drappo, affai fottile, e baüb , per 
lo piíi tutto lana , e qualche volta mezzo 
lana e mezzo feta, che ha talar la ípianatu-
r a , ma per lo piü fenza, ed é tefluto con 
carena, o filo torto . Vedi R A T I N A . 

Quelli fenza fpinatura fono telluti fopra 
un telaio con due calcóle, nell'illeíTa ma
niera che le tele, i cameüotti &;cs M . Sa va
r i invento una fpezie di Droghetti d'oro e 
d'argento , coll'ordito parte filo d 'oro, € 
parte filo d'argento, e la trama di l ino. 

D R O I T , J « Í , ne noftri l ibri legali, 0-
gnifica D R I T T O , oLegge, ed alcuni ne di-
fíinguoBo fei fpezie, cioé •— I . J a i recupe-
randi, dritto di ricupera . 2. /us intrandi, 
dritio di entrara* 3-Jus habendi, dritto di 
avcre. 4. Jus retincndi, dritto di ritenere. 
5. Jus percipiendi, dritto di ricevere . 6. Jur 
pojjldendi, dritto di poffedere . Vedi L E G G E , 
t D R I T T O . Vedi pur R E C T U M , Entrala , o 
E N T R Y , POSSESSO &c. 

D R O P A C E , Dropax , nella Farmacia , 
una medicina eíierna, in forma d'empiaÜro , 
ufata per levare 1 peli da qualche parte. Ve-
ói P E L O , e D E P I L A T O R I O . 

11 Dropax é di due fpezie , fempüce , e 
tompoflo . ¡i jempitee é falto di un'oncia di 
P£ce íecca e due dramme d'clio. I I compojio 
e fatto con pece , cera, colofonia, fale co
mune , bitume , fulfur vivum , pepe, eu
forbio, cantaridi, e cattoreo. —- V i fono 
Puré altre maniere di farlo 5 che fi pcífo-
11u vedere Ricettarj. 
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Era anticamente molto in ufo per rifcal-

dare le parti , per tirare ad effe i l fangue 
« gl¡ fpiriti» e per curare le atrophie. — 
S'applicava caldo su la parte affetta, dopo 
averia prima rafa o tofata ; ed era levato 
via freddo , pofeia rifcaldato di nuevo, e 
riapplícatoj e j'operazione cosí ripetuta, fin
ché la parte diventava roíía. 

D R U I D I * , Druider, o Druida, i Sa-
cerdoti, od i Minif tr i della religione, tra i 
Celti antichi ? o i Gal i i , tra i Britanni, ed 
iGermani . Vedi S A C E R D O T E &c. 

* Alcitni Autori dirívano la parola dall* 
Ebree D ^ I I T •> Deruffim, o Druí í im, 
che traduemo contemplatores . Picardo 
Celíopad. L . I I . p. 58. crede che i Drui -
di fieno flati eos} chiamati da Druis t 
oDryius , il loro capo, il 40 , o 50 Ke 
de'Galli % e padre diSaron, o ISJaumes. 
Plinio , Salmafio , Vi ginerio , &c. deri
varlo il nome da Ŝ pus, quercia; perché 
eglino abitavano , o almeno frequentavu' 
no, ed infegnavano ne kofehi ; oforfe, 
a cagione, jiccome dice Plinio , che non 
facrificavano mai, fe non fotto la quer-
cia. M a e difficile immagiñarfi, eome 
i Druidi fteno venuti a parlar ~ijreco, 
Menagio diriva la parola dalP antico 
Britanno Drus , demone , mago . Borel 
dal Saffone Dry , mago ¡ o piuttoflo dalF 
antico Britanno Dru , quercia ; donde cre
de , che frpuí fia derivato. Goropio Secano 
Lib. J; vuele) che Druis fia una parola 
antica Céltica , e Germana , jormata da 
Trowis , oTruwis , dottor della verita, 
e dellafede; alia qual etimología ilVof' 
fio fi aceomoda» 

I Druidi furono i l primo e piii fegnalato 
ordine tra i Galli ed i Britoni : ven i vano 
fcelti fuori dalle migliori famiglie ; e gli 
onorí della loronafeita, uniti a quelli della 
loro funzione , procacciavano ad eífi un' al-
tiíTima venerazione fra i l popólo » Eglino 
erano verfati neli'x\ftrologia, nella Geome
tría , nella Filofofia naturale , nella Política , 
e nella Geografía; ed aveano 1'amminiftra-
zione di tutte le cofe facre : erano gl'inter-
preti della religione, e giudici di tutt i gli 
affari indifícrentemeate . Chiunque aveífe 
loro negata ubbidienza , era dichiarato em-
pio , e maledetto . 

Poco ci é noto intorno alie loro peculía-
rí dottrinc \ iolaalentc , che credevano 1' im-

mor-



502 D R U 
moruli tadeir anima , e come generalmente 
ancor fi fuppone, la rneíempficofi : abben-
thé un autor recente faccia apparir molto 
probabile , che quelt' ultima non la credef-
fero , almeno nel fenfo de' Pittagoriei. Vedi 
M E T E M P S I C O S I . 

Erano divifi in diverfe claffl , o rami ; 
cioé i vacerri, bar d i , eubages , femnothii, o 
ftmnstkei, e farmidti-, I vacerri , credefi s 
che fitno ñati i facerdoti: i bardi, i pocti: 
gli eubages , g'i auguri: ed i faronidít, i giu-
eici c i v i l i , e gli ammaeÜratori delta gioven-
l ü . — Qoanto ai femnothei, che dicefí fie-
no flati immtidiatamente dedicati al ferví-
gio della religione, é probabile, che fofTe-
so gli ílefii j che i vacerri . Vedi BAR
B O , &c . 
, Strabone, tuttavoita, Lib. I V . p. 197. e 
Picard dopo di luí nella fuá Celtopaedia , 
non comprendono tu t t i queüi differenti or-
dini fotto la denominaz one di Druidi , 
quafí fpczíe fotto un genere, o pañi fotto 
ü íulío j ma l i fan condii ioni , od ordini af-
fatto diverfi. 

Strabone per verita ne diñingue fo!o tre 
fpczie, bar d i , vater e Drp.idi. I bardi era-
no i poeti ; i vates OVUTHS ( probabi i raen-
te gli íleffi che í vacerri) erano i Sacerdoti 7 
cd i naturaiilh \ e i D r u i d i , olíre lo iludió 
della natura 5 s applicavano anche alia mo» 
rale. 

Diogcne Laerzio ci afficura nel fuo Pro
logo, che \ Dtu id i fu roño gli fteíTi fra i Bri-
toni ant ichi , che i Sophi , o Filofofi fra i 
Greci , i Magi fra i Pcrfiani, i GinnofofiíH 
fra gP Indiani , ed i Caldei fra gli AíTirj . 
Vedi MAGI , GINKOSOFISTI , FÍLOSOFI , &C. 

I Druidi avevano un Capo , o ^írebi-Drui
da in ciafeuna Nazione , i l quale adoperava 
come fommo Sacerdote, o Poníifex Maxi-
mus . Egli avea un'autorita afíbluta fopra 
tut t i gli a í t r i ; e coraandava , decretava , 
pun iva íkc. a fuá propria volonta. Lui mcr-
to , fuccedevagli i l piü coníiderabile fra gli 
fu perfil ti ; e fe v' erano diverfi pretenfori , 
T affare íi terminava con una elezione , o 0 
mettea alia decifion deil' a rmi . 

I D ru id i , come abbiamo oífervato., furo-
no in un5 alííffinia (tima. Egli no prefiedea-
so a i Sacrifizj , e ad altre ccrimonie , ed 
aveano la dirczione di ogni cofa fpettante 
aíia Re'igione . La Gioventk Britanns , e ia 
G ailica concorrtva in folla , per tOcre da 
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loro araraaefírata . I figüuoli de* nobi!/ 
dice Mcla, ebe i Druidi l i toglievano ap-
preífo di s é , neile lor cáveme , e ntiravan-
íi neile piu folinghe parti de' boíchi , teñen» 
doveli, qualche voita fin per 20 anni , fotto 
la lor difciplina . 

OUre i'imraortalita , c la metempficofi t 
eglino erano addottrinaíi nel moto de' ciel i , 
e nel corfo delle ftelle ; nella magnitudme 
de'cieli medefimi, e della térra 5 neiia natu
ra delle cofe , nel potere e nella fapienza 
degh Dei &c . Confervavano la memoria e le 
azioni degii uoraini granel i oe' loro verfi t 
che non voleano mai che foflero fcritti f 
ma faeeano che i loro pupilh l i apparaífero 
a mente. Nel loro corfo ordinario di erudi-
zione 5 dicefí che infegnaflfero loro di caí Verfiy 
fin ú numero di 24000. 

Eglino aveano i l vi feo quercioo in venc-
razione fingolare . Plinio racconta la ceri-
monia , con la quale lo raccoglieano ogni 
anno, Lib. X V I . c. 44* Mettevano una gran 
confidanza negü ovi de' ferpenti r raccolti 
in un modo particolare , e fotto una cer
ta difpofizione della Luna, deferitía da Pli
n io ; e s' immaginavano che e' foííero raezzi 
efficaci per guadagnare l i l i , e proeseciare 
le buone grazie de' Principi. E di qua r l'Ats-
tore medeíirao conchiude , che i l caduceo,. 
0 la verga circondata da due ferpenti intraí-
ciaíi , fia (lato aííunto per fimbolo della 
Pace. Vedi V i s c o , C A D U C E O & C . 

Suetcnio , nella fuá vita di Claudio , ci 
afficura , che facrificavano uoraini ; e di-
cefi che Mercurio folTe i l Dio a eui offen-
vano querte vittime inumane . Diod. Siculo , 
Lib. V I . offerva che folo per occafioni o bi-
fogni ftraordmar; íacevaoo taii offeríe ; co
me per configliarfi quai mi fu re dovean pren
dere f per imparare cib che doveva accader 
loro , &c. congctturandolo dalia cadufa del
la vittiraa , dallo fquarciamento delle loro 
merabra , e dalla maniera onde i l loro fan-
gue fpricciava, o fgorgava . Auguílo con-
dannb i l coflume : Tiberio e Claudio lo pu-
nirono , e lo abolirono . Vedi Cefare Lib .VL 
c. 13. e Me la Lib, I I I . c. 2. 

Appanam da Cefare, che 1 Drnidi foífcro 
1 giudici e gli arbitri di tut t i i diíparen e 
di tutte le contefe, si pubbliche come prí
vate ; prendeano cognizione degii oraicidj , 
dell' credita , de ' l imit i delle terre , edecre-
tavaoo prcmj e gaftighi. Coloro chedifüb-



bldivaoo alie loro decifioní, venivano fco-
municati, th'cra i l loro gaftigo principaíe; 
i ! reo vcncndo per quefto mezzo efclufo da 
tutte le pubblíche aífemblee, e fcanfato e 
fUggjto da tutt i ; cosí che niuna perfona 
ardiva parlargli, per timore d' efTere conta-
ininato. —Strabane ofierva che aveano tal-
volta potere ed autorita baftevole per fer-
nía re eferciíi, in procinto di battagíia; e 
per accomodare le loro dift'crenze. 

Eglino tenean ogni auna adunanza folen-
ne j i " una certa ihgione , in mezzo del pae-
fe; ed ivi in uo luogo confacrato a tal uo-
po , tenevano le loro aííifc , tribunali ^ e 
cerminavano i l i t i g j , e difpareri del popó
lo , che vi coacorreva in folla da tutte le 
pa r t í . . ' . 

Celare , che aveva veduti alcuni Druidt 
nclla Bretagoa, fu di parere , che di la fof-
fero venuti nelle Gailie : diverfi degli Auto-
r i moderni prendono cih per un abbaglio, 
e credono tutto i l contrario. I I punto c, 
che appar gran fatto probabile, che gli an-
tichi Britanni foífero originalmente G a l l i ; 
che alcuni de 'Cel t i , o de* Belgi , nazioRi 
Galliche, furono i primi ch' entrarono neüa 
noftr1 l ío!a, e la popclaror.o j € che i Druidt 
vennero infierne con lo ro . 

Horn io , mella fuá Síoria della Filofofia, 
Lib. IT. c. 12. crede che taita la ícienza e 
Filofofia de5 Druidt fia ftaía dirivata dai Ma-
gi Af f i r ) , che fono tut t 'or chiaraati nclla 
Germania Trutten, o Truttmr; e che, fle
cóme ha Magus perduta la fuá antica íigni-
ficazione , clV era onorevole, e in oggi fi-
gnifica uno ftregpne, un mago ; Druida 9 
che svta i l medefimo fenfo, ha parimentí 
degentrato, e non fignifica in oggi alrro, 
che una perfona la quale ha commercio col 
diavolo, od é dedito alie magiche cofe . E 
di qui é , che nella Frifia, dove anricamen-
te vi avea át Druidt ̂  gli ftregoni fono in 
oggi chiamati Dmidi. -—Gafe, Dickenfon , 
ed alcuni a l t r i , perfiílono in vano a crede-
í e , che i Druidt ave líe r o apparata tutta la 

Filofofia , non men che la Religione$ 
^ Fbrei. 

^ i furono anco de'le donne , che áeno* 
^ W ^ x D m i d e appreífo i G a l l i , &c. Gü 
i iu ton de 11' Ijioria Jugujia , particolarmen-

l.ampridio , c Vopifco ne fan menzione. 
.r D'üiáa , narra Lampridio, p. 135. dif-
e a" Alejandro Severo non so qual cofa che 
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dinotava , ch' egli farebbe flato jtife||Ce 
Vopifco, nelia vita d'Aurcliano , riferifee , 
che avendo confuí tato le Druide della Gallia, 
fe 1* impero avea a rimanere nelia fuá fa-
miglia, o no; gli diedero per rifpoíla, che 
niun nome aveva ad eífere pib gloriofo nell' 
impero, che quello de' difeendenti di Clau
dio. Sopra di che lo Storico pigüa motivo 
di oflervare, che Coftanzo, i i padre di Co-
fíantino , era un Claudio. 

Finalmente, i l medefimo Vopifco, nella 
fuá vita di Numeriano, riferifee, che una 
Druida avea predetto a Diocleziano, ch'ei 
farebbe Imperatore, qu*ndo aveífe uccifo un 
A pro , che un cigoale fignifica ; e quefti era 
i l nome d1 un Praefeílus Prxcoríi , cui egli 
uccife di fuá propria mano. 

b'alraafio, nelie fue Note fopra Lampri
dio , é alquanto in dtibbio chí foíFero que-
üe doase: ma piega aíl' opinione la piu ov-
via e piu plaufibiie , che eileno foífero o 
le mog'is, o le figÜuole de* Druidt . Vedi 
D R I A D Í . 

D R U N G U S , A P O i r r O S , un eorpo o 
una corapagnia di truppc , cosí chiamata 
negü ul t imi tempi deü ' Imperio Romano. 

I l nome Drungut * , come appar da Ve-
gesio, Lib . I I I . c. 16, fu da pnraa appiica-
to fo! amenté a truppe faraíb'ere , ed anche 
nemiche ; ma fotto i ' impero Oriéntale ven-
ne ad ufarfi per dinotar le truppe dell' I m 
pero fteflfo, e apprcíTo a poco tal corpo di 
gente era quello che noi ín oggi chiamia-
mo un reggi*ncm» y una Brigada. Leunclavio 
offerva, che i l Drungus 000 comprended me-
no di 1000 uomini , né piu di 4000. 

* I I medefimo Autore nota, che Apxyyn. 
fra i Greci moderni fignifica un baftone , 
ii contrajegm d' una dignitü, edtun uf,-
zie, come agía fra i Turchi y e pmfa che 
i l nome ptjf t ejfcre formato del Latino 
truncus . Ma appar da Vegezto , che 
Drungus e una voee barbara y e mn La
tina . — Spe Imano la prende per Sajfma , 
perché in oggi throngh neií Ingle/e figni
fica una moltitudine. Salmafio la dtriva 
da Vuyy©', roftro ; perché t Drungi era-
no difpojii o fchterati a modo di un ro-
Jiro, o terminavam in una punta. 

D U B I T A R E , é l'atto di ritenere, o fo-
fpendere un pieno ailenfo a qualche propoíi-
zione ; per lo foípetto, di non eífere noi 
perfettamente e orninamenre informa ti del' 

me-
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mérito di efla ; o per non efTere nol capaci 
di decidere perentoriamente tra le ragioni 
che militano pro e contra di eífa. Vedi F E -
D E , ed A S S E N S O . 

Gli Sceptici e gü Accademici, dubitano 
d'ogni cofa; i l carattere della loroFilofofia 
é , non ammettere cofa aicuna per vera ; 
ma ritenere 1' aíTenlo , e confervar la mente 
libera, ed in íofpenfíone• Vedi S C E P T I C O , 
ed A C C A D E M I C I . 

Gli Epicurei fi fidavano de' loro fenfi , e 
dubitavano della loro ragione : i l loro capi-
tale principio é , che i noftri fenfi femprc 
dicono la verita; che fono i primi ed i foli 
criterj di eíía ; e che ogni poco che vi fco-
ñiaíe da eíFi , venite dentro la provincia del 
dubbio. Vedi E P I C U R E I . 

I Cartefiani, al contrario , pin di tutto 
c1 impongono dubitare de 'noür i fenfi ; per
petuamente c' inculcano la fallacia de' fenfi 
umani; e dobbiara , feeondo loro , dubitare 
d'ogni cofa che i fenfi ei riferifcano, fin a 
tanto che fiefi efaminata , e confermata con 
la ragione. Vedi C A R T E S I A N I ; Vedi puré 
V E R I T A " , F A L L A C I A &c . 

D U B I T A R E , nellaRettorica , é una figu
ra , in cui l'oratore appare qualche voíta 
fiuttuante e indeterminato , per qualche cofa 
fare, o diré . Chema! farb? mi rivolgcrb a 
quel l i , che una voita ho fprezzati i1 o impío-
rerb quelli che adeíío mi abbandonano? 

Tác i to ci porge un efempio della dubi-
í^z /ow, quafi ad un grado di firavolgiraen-
t o , in quelle parole di Tiber io , fcritte al 
Senato : Quid Jcribara, P. S. aut quomodo fcrt-
bam^ aut quid omnino non fcribam hoc tempore, 
Di i me Dexque pejus perdant quam perire quo-
tidie fentio , fi ¡ció . 

D U B I T A T I V E Congiunziom. Vedi C O N -
G I U N Z I O N I . 

D U C A , Dux) un Principe fovrano , fe t i 
za i l t i t o l o , o qualita di Re. Ta l i fono i l 
Duca ái Lorena, il Duca di Holftein, &c. 
Vedi P R I N C I P E . 

* l a parola e prefa dai Greci moderni , 
che chiamano Ducas quello che i La ti ni 
chiamano DuX . 

V i fono anche due Sovrani, che portano 
i l titolo ú\Gran-Duca ; come ¡1 Gran-Duca 
di Tofcana, cd i l Gran-Duca di Mofcovia ' 
ora chiamato i l Czar , o Imperatore deila 
Rufíia. — V Imperador della Gemíanla é 
Arci-DHca d' A uliria. 

D U C 
DüCA , Dux, é parimenti un titola di 

onore, o di nobilt^ , immediate fotto de' 
Principi. V e d i N o B i L T A * , P R I N C I P I , P A R Í , 
BARONE &.c. 

I I Ducato, o la dignita di Duca, é una 
dignita Romana , denominata a Ducendo t 
condurrr , o ci mandare . — Impercib , i 
yrlm) Duchi, Duces, erano li Dutlores exer-
eituum, comand^nti d'eferciti. — Sotto gl1 
ultimi Iraperatori, i Governatori delle Pro-
vincie erano intitolati Dncet. — Ed m ap-
prefío la denominazione ñeífa fu data a i 
Governatori delle Provincie in tempo di 
pace. I I primo Governatore fotto il nome 
ái Duca fu un Duca della Marchia Rhetica, 
o de'Grigioni, di cui menzione vien fatta 
in Caííiodoro. I Goti , ed i VandaÜ, dopo 
di avere fcorfe e foverchiate le Provincie 
del!'Impero occidentale, abolirouo le digni
ta Romane , dovunque erano introdotte . 
M a i Franchi , &c. per placeré ai popólo 
delle Gallie , che lungo tempo era fiato 
ufo a qucfla forma di governo , lo fecero 
un punto di política, di non cambiare ai
cuna cofa in eífo ; e pero divifero tutta la 
Gallia in Ducati e Contee ; e diedero i no-
mi qualche volta di Duchi , e qualche voita 
di C o n t i , Comités , ai Governatori di effe. 

I n Inghilterra, durante i l tempo de1 Saf1 
foni, Camdsno oflíerva, che gli Ufiziali e 
Comandanti degü eferciti furono chiaraati 
Duchi, Duces, aH'antica maniera Romana , 
fenza altra aggiunta . Dopo che ci entrb 
il Conquiíiatore , queño titolo giacque fo-
pi to , fin al regno d'Eduardo I I I , il quale 
creó il fuo figüuolo Eduardo , prima chiama
to ú Principe Ñero Duca d iCo twa l l . Dopo 
c u i , piíj altri ne furonfat t i , in tal manie
r a , che i loro t i tol i difcefero a i loro po-
fteri. •—• Ei furono creati con molta folen-
nita , per cinBuram gladii , cappaque , & 
circuli a are i m capite impofitionem . 

Quantunque i Eran ce íi ritcnclTero i no-
rai , e la forma del ducale governo , non-
oftante fotto la loro feconda ftirpe di Re i 
non vi furono Duchi, ma tut t i i gran Si-
gnori erano chiamati Conti, Pari , o Bato-
ni ; eccettuati perb i Duchi di Burgundia, 
e d' Aquitania ; e un Duca di Francia , cK 
era una dignita, poííeduta da Hugo Capeto-
ifteífo, e che corrifpondeva alia digni ta mo
derna di Maitre de Palais, o di Luogote-
nente del Re. 

Per 
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Per la ckbolczza dei Re , i Dnchl, o Go-

vernatori fi fecero íovrani delle Provincie, 
raccooiandate alia loro amrainiñrazione , 
Quefío cambiamento accadde fopra tutto 
verfo i l tempo di Ugo Capeto ; quando i 
gran Signori cominciarono a ímembrare i l 
Regno, cosí che cotefto Principe trovo tra 
cííi piu competitori che fudditi. Con gran
de difficolta eziandio fi Jafciarono índurre 
a riconofcerlo per lor Superiore, e a teñe-
re con dipendema da lui i loro Stat i , per 
fcde ed omaggio. 

A gradi, ed ora con la forza, ora per v í i 
di maritaggi, queíle Provincie , cosí Duca-
t i , come Conree, ch' erano ftate tolte alia 
Corona, fi riunirono . Ma ¡1 titoío di Duca 
non continuoíTi a daré ai Governatori del
le Provincie. 

Da que! tempo i l nome di Duca diventb 
un mero tirólo di dígni ta , annelTo ad una 
perfona , td a i fuoi eredi maíchi , fenza 
dargli alcun dominio, territorio, o giurisdi-
7Íone fopra i l luego , di cui era Duca . T u t t i 
i fuoi vantaggi íi riíhingono al nome, ed al
ia precedenza ch' egli da* 

I Duchi de'ooílri di non ritengono altro 
del loro antico fplendore, falvoché la pic-
ciola corona ful loro feudo. •— Eglino fono 
crcati per patente, con la cintura della ípa-
da , col manto folenne , coll' iropofizio-
ne d' un cappello, e cen la picciola corona 
d'oro fulla tefla, ed una verga d'«>ro nel-
le roani. 

I figliuoli maggiori de' Duchi fono per la 
cortefia d' Inghilterra ( come fuoi dirfi ) 
ch iamati Marchefi , ed i figliuoli piu giovani, 
Lcrdi i con lagiuntadel loro nome criftiano, 
come Lord James, Lord Thomas, &c. e 
prendono i l luogo di Vifcont i , benché non 
tanto privilegian per le leggi della térra. 

Un Duca ha i l titolo di Grace ; ed a lui 
fenvendofi , viene chiamato , nel linguaggio 
Araldico , mofi high , potent, and noble Prin-
ce • I Duchi del fangue reale , fono chia-
^ t i mojí high , mefi mighty , and illu-
Jmous Princes . Vedi G R A C E , P R E C E D E N 
Z A , &c. 

DUCA-DUCA , é una qualita , o titolo 
che dafl\ nei¡a Spagna a un Grande della 
^aía di SvWa, perché egli ha diverfi Du-
catlu 5 Per aver unite due confiderabili cafe 
^el/a lúa perfona. 

Don Roderigo de Sylva, maggior figliuolo 
i orno Ul, 
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di Don Ruy Gómez de Sylva, cd erede dei 
fuoi Ducat i , e Principan , fí maritb coila 
figliuela maggiore del Duca de 1'Infantado; 
in virtü del qual matrimonio , i l prefen-
te Duca di Paftrana, che di la é difcefo, 
ed é Ñipóte di Don Roderigo de Sylva , 
ha aggiunto agli altri fuoi grandi t i tol i , 
quello di Duca Duca, per diftinguerfi dagü 
altri Duchi , aicuni de'quali poífono gode-
re di diverfi Ducat i , ma niuno di cotanto 
confiderabili , né ti toli di cosí illuíiri Fa-
miglie. 

D U C A LE . Le lettere patenti, accorda-
te da! Senato di Venezia , fono chiamate 
Ducali. Cosí lo fono anche le Lettere ferit-
tc in nome del Senato ai Principi foraíiieri * 
Ved» DOGE . 

La denominazione di Da cale é di qua di-
rivata , che ful principio di tali patenti i l 
nome del Duca o Doge, é fcritto in lette
re cubital!, cosí: N — Dei gratía Dux Ve
ne ti arum &c . La data de lie Ducali é ordina
riamente in Latino; ma il conten uto ocor-
po deila Letrera, Italiano, U"a Corriere fu 
fpedito con una Ducale all1 Itnperatore , per 
reodergli grazie della rinovazione del Trat-
tato d'alíeanza ( nel 171Ó ) contro i Tur-
ch i , con la Repubblica di Venezia , 

D U C A T O , una moneta o d 'oro, o di 
argento , battuta ne' dominj d' un Duca ; 
e che ha in circa lo ílefifo valore che una 
pezza da otto di Spagna, od una Corona 
Francefe , » 4 feellini e fei foldi fterl. quand' 
é d' argento : e due volte altrettanto, quand* 
é d 'oro. Vedi C O M I Ó . 

L ' origine de' Ducati vien riferita a UM 
Longino, governatore d' Italia , ilquale ef-
fendofi ribellato contro Tlmperatore GiuíH-
niano i lgiuniore, fi fece Duca diRavenna, 
e fi chiarnb Exarcha , cioé fenza Signare , o 
ve gol atore . E per far vedere la fuá indipen-
denza , batté monete di puriflimo oro nel 
fuo proprio nome, e eolia fuá ftampa ; le 
quali turón chiamate Ducati: come lo narra 
Procopio. 

Dopo l u i , i prlrai che batteronoDucati, 
furono i Veneziani, che l i chiamarono an
che Zecchini, da Zecca, luogo dove prima 
furono battuti . Que fio fu verfo Panno 1280 
ne! tempo di Giovanni Dándolo: ma vi fon 
buone prove , che Rogero Re di Sicilia , 
aveíTe coniati de' Ducati gia nel 1240 . E 
dti Cange non fi fa ferupolo di affermare, 

Sfs che 
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che i primi Ducatt fu r o ñ o b a t t u t í nel Duca-
í o d 'Apul ia , heUá Calabria . I prmcipali 
Ducati d'oro , in oggi cortenti , í o n o i 
fcempj, c doppj Ducati di Venezia, di Fio-
renza, di Genoa, di Germania, d'Unghe-
ria , di Polenía, di Svezia, di Dan a n o r t a , 
diFiandra, di Ollanda, e di Zurigo. I i piü 
peíante di effi pefa. cinque danari di pelo 
17 grani , ed i l piü kggie*© S dañan di 
pefo 10 grani , il che íi dee intendere dei 
Ducati doppj, e de' ícérapj a proporcione , 

Gl i Spagouoli non hanno Ducati d' oro , 
ma in loro luego íann' uío di quel lG_d 'ar
gento; i ! quaie appo loro non é ípezie o 
monera reate, nía lolamcnte moneta di con
tó , come la noílra lira íierl. Equivale a 
11 riaü . Vedi R Í A L E . — I Ducati d1 ar
g e n t o di Firenze v i ícrvono per feudi. Ve
di S C U D O . 

D U C A T O N E , una moneta d' argento, 
battuta principalmente in Italia , ed in par-
tico! are a M i l a n o , a Venezia , a Fiorenza, 
a Genoa, a Lucca, a Mantoa, e Parma ; 
benché v i fie no anco de' Ducatoiti Oliandefi 
e Fiamingbi. 

Sonó tu t t i quafi su lo fleffb piede ; ed 
efifendo un poco e piü finí , e piu peíanti 
che la pezza áa otto , fono valutati a due 
íoidi o tre di p iu ; cioé circa quattro fceiiini 
e 8 danari ílerl. Vedi COMO . 

V i é puré un Ducatone d 'oro, battuto, 
e correóte principalmente in Oilanda . Equi
vale a 20 fiorini, ful piede © alia mifura di 
un fcellíno, 11 íoldi e mezzo, al fiorino. 
Vedi F I O R I N O . 

D U C E N A R I U S , nell'antichita , un ufi-
ziale nell' efercito Romano, che aveva i l co
mando di 200 uomini . 

GV Imperatori ebbero purs de' Ducenaril 
fra i loro procuratori, e l i chiamavano pro' 
euratoreí ducenarü. — Alcuni dicono, che 
quefti foíTero quelli , i l cui (alario era 200 
íeflerzj : fíceome ne' giuochi del Ci rco , i 
Cavalli nolcggiati per 200 fefterzj eran chia-
mati Ducenant. — A l t r i vogliono, cht Du
cenaril foííero coloro, i quali le va va no i l t r i 
buto dei dugento diñan ; ovvero i miniüri 
deílinati ad avere 1' infpezione su la leva di 
quefto tributo. Nelle Inícrizioni a Palm y ra, 
la parola Ducenariut nel Greco AííJcej'Kg/®', 
s' incontra fpeííb. 

D U C E S Tecum , un mandato , i l quale 
erdina a uno di companre in un certo 
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giorno alia Cancellería, e a portar feco a!-
cuneprove , od altre co íe , cht la Corte ha 
da vedere. 

D U C E S Tecum Ucet languidus, un manda
t o , diiizzato ad un Seriffo, il quale aven-
do nella fuá cultodia un prig'one , in una 
azione períonale, replica al mandato Ü ba
beas corpus, ch'egh é adeo languidus , che 
íenza pencólo di ñflorte non puo recare il di 
iu i cor po da van ti a 'Giudic i . 

D U C T U S , neU'Anatumia, s'spplica in 
un íenío genérale , a tutt i i canali , o ta-
bi 5 nel corpo anímale , come vene, arte-
rie , &.c. per l i quali traípurtanli umori, 
o fughí . Vedi G Á N A L E , T U B O , UMO-
R E j & C , 

DUCTUS, é un termine parimenti, che 
fuol avere un' appücazione piü immediata 
a diveríi vaíi particolan \ come i l 

D U C T U S yliimmtalis, nome dato dal Dot-
tor Tyiors alia gola, a l lo í lomaco , e agí'in-
telHtti ; tut t i i quali dutu non fanno che 
un contir.uato canale , o condotto . Q_ue-
íio Duno, ei vuole, che fia i l proprio ca-
rattere di un aninuie . Vedi A L I M E N T A 
R E . 

D U C T U S Adipofi^ fono piccole vefeíchette 
nell' omento , che o ricevono i l gralfo fe-
parato da i loculi , o celle adippfe , ovver 
lo recano ad eíB : imperocebé l'eitrema fi-
nezia di quefti vafi rende fommamente dif-
íicile rintracciar la loro origine, o i l loro 
corfo. Vedi ADEPS , e A D I P O S O . 

Rimane in vero un po' dabbiofo, fe fie-
no cavi, e veri dutti ; o fe fie no piuttolio 
foiide fibre, quali s1 oíTervano nella müza > 
íungo le quali ií graíío liquido fi fe a va, e ra 
Ja fuá Tirada, dove puo trovarla piü íacile, 
ficcome fi efprirae i l Dottor Drake. Malpi-
ghi primo fcopntore di queñi Dutti, incli
na alia prima epinione * . Tu t to quel che 
fappiam di certo, fi é , che terrainano m 
piecioli globeui di graíío; intorno al!' tifo 
e progrtifo de'quali moho relia da fcoprirfi . 
Vedi G R A S S O . 

* Malpighi mate un dubbio, fe i Dutti adi-
pofi Jieno per awentura propagati dalle fi' 
bre che abbondam nella milza ; ovver co-
tejie fibre fi propaghim da effi ? Come an
che , Je vt fia peravvemura qualche non 
ancora feoperta comumeazione tra la mem
brana adipoja, e Vomento? 

DUTTI Acqmñ. Vedi l 'Artic. ACQÜOSO . 
* 3 Du-
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D ü C T U S ChUiferu f, o Roriferus, l 'iíleíío 

c h e ü DuBuf thoracicus. Vedi T H O R A C I C U S , 

jpucxus C'mmunts Choledtchus, un canal 
grande, formato da!!' unione del Dutto cy-
fíico, e deli 'hepático. Queílo Dutto difcen-
deodo circa quattro poiíici , fi fcarica poi nel 
Duodenum , per una infcrzione obÜqua , che 
fa i 'u ih io di una válvula , impedcndo i l re-
greíío deüa bile poríata per cíío negl' inte-
fíini. Vedi Tav. Anat. ( Splanch. ) fig- 5. 
//>. K. Vedi puré gli Articoli B I L E , e C H O -
LEDOCHO . 

I I DuBas eommunis qualcfie volía meíte 
capo nel Duodenum per 1' irte fía apertura 
che i l Dutto pancreático. Vedi PANCREÁ
TICO . 

DÜCTUS Cyjlicus, o meatus Cyfl'tcui, un 
canale della groiFez/a in circa di una peo
na d 'oca, che nafcendo dal eolio deüa ve-
ícica feílea, a due pollrci di diÜanza in circa 
da eífa, fi congiunge col poro bi l iar io, ed 
infierne con eiTo eoílituifee il DuBus eom
munis. V t d i T&v.Anat- (Splanch.) fig. 1. 

d. fig. 5. \ \ H ¿ V e d i anco C Y S T I C O 
Dutto . 

D U T T I Efcretorj. Vedi l 'Articolo E S C R E -
T O R 1 0 . 

D U T T I Galaftophori. Vedi rArticoIo G A 
L A C T O P H O R I . 

D U C T U S Hepaticyflicus. Vedi 1' Artico'o 
C Y S T H E P Á T I C O . 

D U C T U S Hepaticus, chiamato anco mea-
tuf hepmtims , e poro bilario . Vedi PORUS 
Bilanus . 

D U C T U S Lachymalet , fono i vafi efcre
torj tklic glaoduíe Lacnínali , che íervono 
per 1' c f f ü M o - ' e delle" lacrime . Vedi L A C R I 
MA L I Dmti . 

D U C T U S Pancreatieut , é un picciolo ca
li ale , che nafce dal páncreas, e mette nel 
duüdenuui, ícrvendo a ícaricare i i fugo pan
creático negíVintertini. Vedi PÁNCREAS , e 
PANCREÁTICO (ugo. 

Q.uello dutto eííendo ñato prima feoper-
to da W u í í u n g ' , é chiamato bene ípeíTo 
JJuRui Vat;ungianus . Vedi VIRTSUNGIA-

DUTTO Pecqusziano . Vedi 1' Articolo 
PECQUETO. 

DUCTUS faiivales , i tubi efcretorj delle 
gianduie falivah , che ferveno a fcanca-
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re nella bocea la faliva, di cui s'é fatta la 
fecrezione. Vedi S A L I V A L I Dutti. 

D U C T U S Thoracicus. Vedi l'Articolo T H O * 
R A C I C O Dutto. 

D U C T U S Umbilicalis. Vedi FArncolo Fu-
niculus UMBÍLIC A L I S . 

D U C T U S Urinarius, 1' iílcfíb che VUrethra, 
Vedi U R E T R A . 

D U E L L O * , un combattimento da folo a 
folo, o fingolare, in un tempo e luogo de-
ñ i n a t i , in confeguenza d' un cartello , o di 
una disfida. Vedi CARTELLO &c^ 

* La parola e comunemente dirivata da 
Dueüum , che gli Scrhtori barbari Lati* 
ni ufaron o , quafi duorurn bellum . 

I Duelli furono anticameate permeffi dalla 
Legge comune, ne' cafi dove non fi potea 
aver prova .. — Per lo che, Fleta dsfinifee 
il Ducllo , fihgularts pugna inter dúos ad pro-
banda m ver i t ate m litis, & qui vicit, proba ¡Js 
intclligitur. Stat. de Finib. Levat. 27. Edw. I , 
Vedi C O M B A T T I M E N T O . 

Quefio Duellire ^ fu un método cosí ge
nérale di terminar differenze fra i nobili ; 
che anche gli Eccleíiafiici, i Preti , ed i Mo-
naci, non furono da effo feufati o difpen-
fati . Solamente per ovvíare al loro raac-
chiarfi di (angue,. venivano obbligati queñi 
a procacciaríi de' campioni, che combattef-
fero in loro vece v fiecome difFufamente fa 
vedere i l P. Dacheri nell' ottavo Tomo del 
fuo Spicihgium. Vedi C A M P I O N E . 

Nmno era eccettuato da quefíi Duelli Le-
gal i , fe non le Doane, gl' infermi, gli Itrop-
piat i , e quelli che aveano meno di a n n i z i 
d' eta , o piu di 60. 

I I coftume era, che i due campioni en-
traffero in lizza , o piuttodo dentro uno 
ííeceato, aífegnato coli'autarita del giudice 
ordinario, ¡ R o n folaraente per motivo crimí
nale, ma anche in cafi civili , per íolleui-
mento de! propno dint to . 

I I Monaco Sigtbcrto riferifee parimenti,, 
che eíítnd > ftata prefentata una queftionc 
fopra un punto di Legge all ' Imperadora Ot-
tone I . c ioé, íe ia rapprefent^zione avetTe 
luogo nella fucceflione ¿lirttía l e i Dotrori 
trovandofi imbaiazzati nella nfoluzione di 
tal dubbio ^ l ' Imperadore rimife la decií'o-
ne di un punto si critico al giudizio del! 
armi v e fe el fe due arditi giovani che fo lle
ne íf ero i l pro ed i l contra . La viltoria fu 
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iaUa parte di colui che favoriva la rappre-
fentazione ; e fu in confeguenza fatta una 
Jegge confentanea , la quale ha vigore fino 
al di d'oggi. Vedi J U D I C I U M D c i . 

Que 11 o coflume é venuto originalmente 
dalle iiazioni Stttentrionali, tra lequaü era 
folito i l finiré tutte le loro differenze eon 
Y a rmi , fíccome ne afficura Patercolo . Paf-
sb di poi m iegge a i Gcrmani , ai Danefi, 
cd ai Franchi ; fpezialmente dopo che Gon-
debauk , Re de' Burgundt, i'ammife io lue
go del giuraraento . M . Godeau nella fuá 
ñoña della Chicfa fec. V i l . dice, che primi 
i Lombardi introduííero in líalia la barba
rie de' fingolari combatíimcnti , donde fi 
dilpcrfe i l coüume per i l reüo dell' Eu
ropa . 

La forma del Combattimento era querta: 
L'aecufaiore e 1' aecuíato , dati de'pegni al 
giudice , cadauno per la fuá parte , i l giudice 

ieva prima queilo de! difendente o Reo , 
e pofeia quello del Pctitore , o Attorc . Quin-
di ambedue crano ferrati in prigione ficura, 
cd il capo giuftiziere dovea foraminiftrar lo
ro armi convenienti.. —- Quelii che combaí-
tevano a piedi a vean folameme una ípada ed 
uno feudo : i combattenti a cavalio erano ar-
mati di tutto punto , effi , ed i cavalli. I I 
giorno della pugna effendo arrivato , fi face-
va fcelta di quattro cavalieri , che guardaf-
íero i l campo ; e fi compievano varié ccri-
s T i O n í e , ora/ioni , giuramenti &c. delcritti 
da Pafquicr, e da ahri Autori citati da Du 
Can ge , i l quale fa parola d' un Decreto del 
ReFihppo i l Bello 0611306 , con cui fi pre-
ícrivono le diverfe rególe c cerimonie da of-
lervarfi &c, 

11 v i n i o , fía 1'aecuíato re , o V aecufato, 
era punito di morte, o mutllazione de' mem-
hú , ed ignominioramente itrafeinato íuo-
j i del campo 5 fofpefo ad un patibelo , o 
abbregiato , fecondo le circoñanze dsl 
cafo , 

I I mcíodo di decfdere col Duello le dif
iere nzc , fu inüiíuito come una maniera d' 
interrogare la Providenza r per fapere qual 
fpffe i l colpevole, t s' immaginavano, che 
Dio cosí inlerrogatOj non mancberebbe di 
dichiararfi in favere deil' innocente . Ma ac-
cadea cosí fpcfTo., che i ' ingiuílo aecufatore 
ne fortiííe vitsoriofo , che alia fine fi co-
mincib a pcrfuadgrí], che non fi dovea pre-
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ferivere alia divina Sapienza la neceíTua ÍY 
interrompere i l corío delle Caufe feconde. 
Queü ' e ra infatt i non altro, che dar rególe 
per arnmazzare, e per maícherar gli aííaf-
finj col m é t o d o , e colla formalita . Vedi 
S O R T I . 

Saxo Grammaticus oíferva , che gia fin 
dair anno 9 8 1 . i Re di Danimarca aveaao 
abrógala la prova per mezzo di Duello ; ed 
in fuo luogo foÜituita quelia del ferro ro-
vente , che fu poi anch' eíía annullata . Ve
di O R D E A L . 

Ma i Duclli fu ron o gia prima cotidanns-
t i da un Concilio te ñuto in Valcnza ne!r 
Anno 8 5 5 , dove la perfona che u ce i dea rl 
fuo nemico, fu ícomunicata ; e la perfona 
uccifa, pronunciata indegna della iepalti>-
ra . I n appreHo i Papi Nicolb-1. Cele ñi
ño I I I . ed Aleííandro I I I . pa rimen ti s' tn* 
íerpoícro ; e Frcdcrico I . e I I . i i proibiro-
no in Germania . San Luigi fe quanto po
té per abolirli in Francia; ma la fuá Ordi-
nazione íolamente ebbe vigore, e prefe pie-
de ne' fuo i proprj terntor} , e non in quel
i i de' fuoi Vaf la l i i . Dietro al fuo efempio , 
i Conti d'Auvcrgne e di Poitü , e diverfi al-
t r i Signen y l i vietarono anch7 effi. Filip-
po il Bello feguendo le pedate di fuo Avo 
San Luigi 7 proibl tutt i i pegni , o cau-
zioni di combattimento , ma pur li per-
mi fe in quattro cafi , neli' accennato fuo 
Decreto del 1306. L'ultimo íamoío e con-
fidcrabile Duello fegui neli' anno 1547, da* 
vanti al Re Enriso I L tra Jarnac e Cha-
taigneraye, mentovato da Tuano e da De 
Serrcs. 

In Inghilterra , if giudizio per vis di 
Duello é in disufo, be oché la leggc su eui 
é fondato, fia ancora in íor-za . — L 'u l t i 
mo giudizio ammeffo di queila ípezie, fu 
neli' anno feílo del Re Cario L ira Doonald, 
lord Rey , o Rhee , appellante , e David 
Ra m fe y feudiere (f/^zf/Ve-) , difendente, n el
la Camera dipinta di Wcílminñer . Vedi 
G l U D I Z Í O . 

D U E L L O , fí prende anco per un fingoís-
re combattimento per qualche querela , o 
motivo privato. Vedi C A R T E L L O . 

I I Duello debb'eííere premeditato j altri-
menti non é che un incontro . Vedi W-
C O N T R O . 

La follia 5 o piuttoüo la manía del Duel-
laye 
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Jare fegnb per alcuni fecoli in Francia , do-
ve periva il ñorc delia nobilta per tal ragio-
ne . Eli ' é una delJe glorie dell 'ultimo Re 
Lodovico X í V . l'aver adoperato tutto ilfuo 
poiere e tutta la fuá auforita per aboliré i 
V u d l i . I fevcri edi t t i , e le leggi faite cen
tro i Duelliflt mi Tero remora e fine al- bár
baro e pazzü coíiume. 

D U L I A , / Í Í \ « « , fervigio . Vedi gli arfi-
coli C U L T O , L A T R Í A , C H Y P E R D U L I A . 

D U N E * , un banco, od una elevazione 
di arena, che ii mare aduna; e forma lun-
go i fu o i l i t i ; e che gli ícrve quaíi- «ii bar
riera . 

* L a voee e F r a n z é f é o viene da i Céltico 
Dan montagna . Garlo de Vifch nel fuá 
Compend. Chronolog. Exord. & Pro-
greff. Abbat. Cianfs. B. Manes, de Du-
nis , dice , valiem repperit arenarum 
sollibus (quos incolse Duynen vocant) 
nndique cinftara . 

D U N E o DOWNS in modo partieolare, 
chiamali una famela piaggia per l i vafcelli, 
íungo 1' oriental cofta delia Contea di Kent; 
da Dover a North Fareland . 

Queíta piaggia ha un eccellente ancorag-
§io , ed é ben difefa dai Caftelii di Sand
wich , di D t a i , e Dover . 

Quivi le flotte Tnglefi ordinariamente fi 
uniíeono-. La Fiotta é tuttor alie Dune : ha 
fatto vela dalle Dune * 

D U N G E O N * , DONJON , ncíla Fortifi-
cazione, k la parte la piü alta di un Cabel
l o , fabbrioato ai modo antico.; chefervedi 
torre da e(plorare, o da fentinella, e per 
luogo d'offervazione . Vedi G A S T E L L O V 

* La parola viene dal Fran-zefe Donjon , 
che figmfica k¡ fieffa cofa / e em Fauchet 
deriva da Domicilium , merceche effendo 
il Dungeon la parte la piü forte dtlCa-
fiello , era comunemente /' abitazione del 
Lord , o Padrone. Menagio la deriva da 
Dominione , o Domnionus, che in al-
sum feritti antichi troviamoufate ntl me-
áefimo fenfo. Altri la derivann da Do-
mus Julii Caefaris, o Domus Jiagi j sd 
â 'i'i da Domus Juliani , f Imperador 
l̂ Uano tivendo edificati diverfifimili Ca-
fidh ndle Gallie , di cui ns fuffijie an-
co1 uno nel la Lorena , chtamato Dom Ju-
í!en • D« Cange deriva P appelUzione da 
Cuno auE fiolle EdificatúnV , gli 

B U G ¿op 
Scrittori bar bar i hanno altéralo in Du-' 
nio , Dungeo , Dangio, Daímgío , é 
Domnio, 

l o alcuni Gafteíli , come quello di V i n -
cennes, &c. ú Donjon ferve di prigione per 
le perfone che fi vogliono piu ficuraraente 
cuílodite V donde 1'ufo delia nofira parola 
Dungeon , per una firetta o feúra prigione 
fotto térra. Vedi P R I G I O N E . 

D U O o DUE nel la Mufica, una canzo-
ne, o compofizione da eífere efeguita in due 
parti folamente ; 1'u-na cantata, e 1' alera 
faonata fopra un Hirumento j o da due fe-
\c voci . Vedi CANTOR 

D ú o , o Duetto s' intende pariménti quando 
due voci cantano differenti parti , accompa-
gnate con una terza dhe é i ! baífo continuo 0' 
—- Gl i unifoni e le oítave fono rare volse 
da ufarfi ne' Dúo f o Duetti / eccettocche 
ful principio, e nel fine. 

D U O D E N A Arteria, cVend; unr ramo 
di un1 arteria, Cüi l ' inteñino Duodeno rice-
ve dalla celiaca; a cui corrifponde una ve
na de!!' i fie fio neme, che refiituifee il fan-
gue alia porta. Vedi V E N A , e A R T E R I A * . -

D U O D E N O M * , ne i l 'Anatomía , i l pri
mo degl' Intefiini tenuiy cioé quello che r ¡ -
ceve i l eibo mezzo chihficato dallo fíoma-
co. .— Vedi Tav. Anat. ( Splanch. ) fig. r . 
lit. h. ed i . fig.z. lit. c. Vedi anco I N T E -
S T I N I . 

* Ha il fuo- nome Duodenurfl , per eífere 
lungocirca la larghezza di dodici diti : 
e di qu'i pur e , che alcuni lo chia'íñano 
Dodecaduftylum.1 

14 D'fodénum nafce o fpunta dal pyloro 5 
o dal deliro orificio' dello fiomaco i donde 
difcendrndo verfo la fpina , da' dritta a fmi-
ñra , affatíodirettamente , termina dove eo-
minciano le circonvoluzioni del rimanente. 

Le fue tuhiche iono piü groffe, e la fuá 
cavita , od i l fuo canale minore che qualun-
que de gli altri intefi ini . Nella fuá piü baf-
fa eñ remi t a , vi fon due canal i che metton 
foce nella fuá cavita ,' uno dal legato, e dal
la vefdca fellea, chiamato \\ duftm€ommu~ 
ms choledochus } e T altro dal páncreas, chia
mato Fancreaticus, Vedi CHOLEDOCHUS » e 
PANCREATICUS. 

Ü Ducdenum é dritto affatto; ma l5 iwe-
fiinum jejunum fa diverfi rigiri e piegamen-
t i : la ragione fie, perché la- bile ed ilfuga 
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pancreático mefehiandoíi ful principio di cf-
f o , o fia aireflrexoita del Duodeno, preci-
piterebbe non folaiucnte le parli grofíe degli 
eferementi, ma anche i i cfeilo ñcflfo, trop-
po frettolofameníc. Vedi BILE , ESCREMEN-
TO, 8LC. 

D U P L A Rstio, Ragione D«j>/¿?, é quan-
á o i l termine antecedeaíe é doppio del coa-
íeguente ; ovvcro, quando T efpe»ente dcl-
k ragione é 2: — Cosí 6: $ e in uaa ra-
£Ío«e Dupla, 

Suh DUPLA R « t i o , Ragione fubdupla , é 
filando i l termine confeguente é doppio delT 
antecedente i owero l ' efpooente dclla Ra
gione h — COSÍ 3 t 6 é in una ragioae 
Jubduplm. Vedi RACIONE . 

DUPLA Sejquialícra Katio . Vedi RA
CIONE . 

DUPLA Superbipaniem tenias. Vedi R A 
CIONE . 

DUPLO Tempo . Vedi l'articolo TEMPO . 
D U P L 1 C A T A * , uo fecondo iílrumen-

t o , o a l t o , io i le r i t to ; ovvcro una copia 
di uo altro » Vedi TRASCRITTO, e C O 
P I A . 

* L a parda e fama ta dal Latino Du plo
ma , o Duplum, doppio. 

Ev folito ínaiidafe una Duplicata, quando 
fi teme che i i primo diipaccio &c. liefi ptr-
duto . Vedi D I S P A C C I O . 

DUPLICATA , neha Cancellería , é termi
ne uíato partieoíarmente per lettere patenti 
accoidate Ja fecenda volt a dal Lord Cancel-
liere , in üiacafo, in cui avea gia dase pri
ma Je íieffe, Vedi PATENTE . 

DUPLICATA Ragione^ h la Rsgione tra 
i quadrati di ¿ue quantita. Cosí la Ragio
ne Duplicata di « a i» , é la Ragione di «^r a 
b b , o del qaadrato di * al quadrato di b . 
Vedi QUADRATO. 

l a lina lene di proporzioni Geometriche , 
i l primo termine al terzo dicefi flare in ra
gione Duplicata del primo al fecondo; o co
me ii íuo quadrato é al quadrat» del fecan-
do : Cosí in 2 , 4 , 8 , 16 , la ragione di 2 
a 8 , t Duplicata &\ quelia di 2 a 4 o w e r o 
cerne i l quadrato di 2 al quadrato di 4-, per 
lo che Duplicata Ratio é la proporzione dei 
quadrati, íiccome la triplicara l o é de'cabi, 
&c. e la ragione di 2 a 8 , é dttta eífere com
porta di quella di 2 a 4 , e di 4 a 8 , Vedi 
RACIONE &c . 

DUP 
D U P L I C A T U M Jrcanum. Vedi T a n l . 

coló ARCANUM . 
D U P L I C A T U R A , sellaNotomia , h m 

doppiamcato o una plegatura delle membra-
ne , o d' altre fimili parti . Vedi MEM
BRANA . 

Tal i fono le Duplicature del peritoneo, 
dcU'omento, deilá pleara &c. Vedi PERI
TONEO &c . 

Ncila Storia del!' Academia Fraacefe per 
l'anno 1714. fi da «m raccoato di un uomo 
giovine raorto i a eca di 27 anni , ocllá D u -
plicatura delle cui Meniogi furono trovati 
de' piccoli oíTi, che parea no proceder íuori 
dalla interior fuperfizic dtlla dura mater, e 
coile loro acute punte tlwzzicavano la pia 
m a í e r . 

Quella DuplicMtura del Peritoneo, nella 
quale gli antichi eollocavano la vefeiea , 
non fi trova dagli A«atomici rnoderni . 
Dionis . 

Fabricio ab Aquapendente , primo feo-
perfe la Duplicatura della Cuticuia . Vedi 
CUTÍCULA . 

D U P L I C A Z I O N E , Doppiare , o rad-
doppiare , nel!' Aritmética , e rielia Geome
tr ía , é moitiplicare una quantita o áilcre-
ta , o continua per due. Vedi MOLTIPLI-
CAZIONE. 

DUPLICAZIONE di un Cubo, é trovare i l 
lato di un cubo, che íara doppio nella foli-
dita a un cubo dato: che é un farnofo pro
blema, dibattuto e coltivato da 'Gecmt í r i 
fia da due mille anni . Vedi CUBO. 

Egü fo prima proporto dall' Oracolo d'A-
pollo a Dclío v che eífendo í k t o interróga
lo circa la maniera di fcrfhare la pefte che 
infieriva allora in Aíene níppfe, chelape-
fie ceffcrebbe , quando Tallare di Apollo, 
ch'era cubico, folie duplícalo. — Percib al
lora fiudioíTi da dovero, per trovare la áa-
píicatura del Cubo , che indi in appreíío fu 
chsamata i l Problema Delio . Vedi PRO
BLEMA . 

I I problema non fi pub feiogliere íe non 
trovando due medie proporiionali tra i l la
to del cubo , e i l doppio di quel lato j la pri
ma delle quali íara i l lato del cubo duplíca
lo , fie come prima 

oí íervbHippocrateChio. 
Vedi PROPORZIONALE. 

Eutochio, ne'fuoi Come mi fopra Arcm-
mede, da diverfi modi di venirne a capo col 



meíolabío . Pappo. A'eflandrino 4 ed i l fao 
Cunimentarore C o r a n B a n d i n o , da tre ma
niere: Ja prima, íecondo Archtmede i la fe-
conda, íecondo Hcrone ; e la terza , coa un 
iftrumento invcntato da Pappo, che da tutte 
le proporzioni ricbieñe. 

I I Sig. de Comiers ha pariraenti pubbü-
cata un1 elegante dimoílrazione dell' i f t c í í o 
Problema , col mezzo di un compaíT© con 
tre gambe : m a quefti metodi fono tutt i 
mcccamci. 

Ü Í - D U P L I C A Z I O N E . Vedi 1' artícelo R E -
DUVLíC AZIONE . 

D U PON D I US , nell' antichica, un pefo 
di due l i r e : od una mor.eta della valuta di 
due affi . Vedi A s . 

Siccome T As , da prima pesb una lira 
( o pondo ) g i u í k ; i i Dnponditis ne p-íava 
due, E di qui i l nome. 

E quantunque i l pefo dell' As foffe ia 
appreíTo diminui to , ed in confeguenza an
cor quello del Dupcndiuí ; non olíante r i -
tennefo la dcnominazioue . Vedi L I B R A , 
€ P O U N D . 

D U R A mater y o Meninge , una forte e 
grofla membrana, che fudtra o copre tu tía 
1' interna cavita del eranio , ed inchiude 
íuíto i l terveüo ; eífendo ella fteíía fodera-
ta nel fuo di dentro, o nella fuá parte cón
cava d a l l a pia marer, o meninx tenuis. — 
V e d i Tav. Anat. (Oiíso!. ) fig. 4. l i tr . e c. 
fig. 6. l i t . ce. Vedi puré M E N I N G I . 

La Dura mater s' attieoe flretíamente al
ia baíe del cranio , ed alie fue fufare per 
mezzo delle fibre , e de'va5 eh'ella man
da al pericranium . Vedi C E R V E L L O , e 
C R A N I O . 1 

Eü ' é attaccata alia pia mater, ed al cer
vello per mezzo de' vafi che pafiaoo dall' 
una ali'aJtra. Ella da usa verte, o eoperta 
a tutti i nervi , che fp un taño fuor del ce
rebro i ed alia fpinal midolla , e a tutt i i 
nervi che da leí nafeono . Vedi ÑERVO . 

La fuá íuptificie é fcabra verfo i l cra
nio, ed eguale e iifeia verfo i l cervello . 

una doppia membrana , teíTuta di for-
t l j ™ e i che fi poííono nettamente vedere 
"el fuo di dentro, ma molto poco nel fuo 
e.íerno, attacco al cranio . 

EiP ha tre procedí fatti dal doppiamen-
ío della fuá interna membrana. — I l pri-

1X20 raílora!g!ia ad una falce, e pero é chia-

D U R R e 
mato con quedo nome. — I I fecondo, fe-
para i i cerebro dal ccrcbello , giíi fia alia 
medulla oblongata , acciocché ti pefo del 
cerebro non offenda i l cerebello , ehe fía 
di í o í to . 

Quefto proceíío é fortiffirao, e aííai grof-
fo , e nelle beftic rapaci egli é per la rasg-
gior fuá parte o fleo, a cagione del moto 
violento del loro cervello, — I I terzo é i l 
piü piceiolo , e fepara ia foftanza eííerna 
delle partí di dietro del cerebellum in due 
prciuberanze . Vedi D Ü P L I C A T U R A , F A L 
C E , e C E R E B E L L U M . 

Nella Dura mater v i fono diverfi feni 9 
o canali, che corrono ira le fue interna ed 
efterna membrane : i quattro prmcipaii, fo
no i l fe no loogitudinate ; i feni fecondo e 
terzo fono chiamati Laterales ; ed i l quarto 
Torcular. Oltre queñ i , ve n' ha p:u altri d i 
minor nome, mentovati dagli Anatomici , 
come da Da Verney , da Ridicy &c. 

I I loro ufo é ricevere i l langue delle par
tí aggíacenti dalle vene, alie quali ferve-
no come tanti tronehi , e feancarlo nelle 
interne jugulari . Vedi SINUS , e J U G U -
L A R E . 

I vafi della Dura mater , fono , prima 5 
un ramo della carotide, mentre ella é nel 
fuo lungo canaie, che é difpcrfo nelTaate-
rior e pjí» bada parte deíia Dura mater. Ira 
2o. luogo un'arteria , che entra nel forame 
del erani®, chiamato foramen mrteria dura 
matris ; eli' é diípería su 1 latí di quelia mem
brana , e corre in alto fm al fmus ioogitu-
diaalts: la vena «he aceompa^na i ra mi di 
quelV arteria, sbuca fuor dal cranio per i l 
foramen lacerum . In terzo luogo ^ un ramo 
deU' arteria , e della vana vertébrale, la qoal 
ultima paífa per tutto i l di dittro dclPapo» 
phyfi occipital-e , dove íi difperdeoo nelia 
parce di dietro della Dura mater* — EH'ha 
anco dg'nervi dai rami del quisto paio, «he 
le danoo un fenfo aeutiffimo. 

Ella lia un moto di fijóle, e diafíole , 
che é cagionaío dalle arterie, le quali entra-
no nel cranio . Non v' ha dubbio , che i l 
gran numero di arterie nel cervello vi eon-
tribuifee piu che le poche peculiari ad effa, 
le quali 1' ajutano u»pocos ma non gia fen-
íibilmeate , a cagione della loro picciolezza 
e paucita. 

L5 ufo della Dura mater é coprire i l cer-
vel-
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v é l o , la midella ípjnaíe, e tut t i i nervi ^ 
dividerc i l cerebro in due, e impediré ch' 
eglí non prema ful cerebello. 

D U R A Portio. Vedi l 'ar t icoloPORTIO . 
D U R A B I L E Fortificazione. Vedi l'arti

colo F O R T I F I C A Z I O N E . 
D U R A Z I 0 N E , un idea che acquiília-

mo eol far attenzionc alie partí della fuccef-
fione che trapaííano, e perpetuamente peri-
fcono . Vedi S U C C E S S I O N E . 

L' idea di Succefliane fi acquifta col r i -
fícttere aquella ferie, o tratto lungo d' idee, 
che continuamente fi feguitano Tune 1'altre 
nelle noñre racmi. L a diñanza tra parti e 
partí di quefta SucceíTione, é queilo che noi 
chiamiam Durazione , e la continuazione 
delT efirtenza di noi medefimi, o qualunque 
altra cofa co rom en fuma alia fucceffiooe d' 
idee nelia mente, é chiamata la noütkpropria 
Durazione, o quella delia cofa coefillente col 
noftro penfiere. Cosí che non abbiamo la 
peccezione á'i queña Durazione, quando cef-
fa coteña fucccííione d' idee. Vedi I D E A , 
ed E S I S T E N Z A . 

La Durazione, nella Filofofia di Locke, 
é un modo, o una modificazione della fpa-
z io . V e d i S P A Z i o , CMODO* 

I raodi femplici di Durazione , fono le 
lunghezze, o Je 1er parái , delle quali abbia
mo ideediftinte; come le ore, i g iorni , le 
fettimane , i mefi , gl ' anni, il tempo, i'eter-
nita &c. Vedi OR A , G I O R N O , S E T T I M A N A , 
M E S E , ANNO &c. 

Durazione, comé e l l 'é da certl perio-
di e mifure additata, propriamente é quello 
che chiamiamo Tempo. Vedi T E M P O . 

i . Con oíTervare cene apparenze, a pe-
riodi regolari , ed apparentcmente equidi-
flanti , acquiñiamo le idee di certe lunghez-
ze e mifure á t l h Durazione, come minu í i , 
ore, &c. 2. CoH'efler noi capaci di ripete-
re cotefle mifure del tempo , quante volte 
vogliamo, giungiamo ad immaginare Dura
zione, dove nulla realmente efifte o dura : 
COSÍ , noi c immaginiamo Findomani, l'an-
n© venturo , i l di di jeri &c. 3. Col poter 
noi ripctere una tal idea qualunque lunghez-
za di tempo , come di un minuto , di un 
anno &c. quante volte ci piace , e di ag-
giugnerne Tuna all'altra , fenza mai venire 
ad un fine , acquiíliamo 1'idea di eterniia. 
Vedi ETERNITA'» 

DUR. 
TI teí»po é alia Durazione, come il Iuo. 

go é alio fpazio, o all' eípanfione . Eglino 
fono di coteñi intcrminati oceam delTcter-
nita € del l ' immeníi ta , quel tanto, che in 
certo modo traefi fuora, e fi diü nguc dal 
refto ; e cosí fervono a dinotare la pofizio-
ne degli eíferi reali finki, dcgli uni rifpet-
to agli alt-ri , in cotefti infiniti oceani di 
Durazione , e di fpazio . 

D U R A Z I O N E d ' ^ / o w . Vedi rarticolo 
A Z I O N E . 

D U R A Z I O N E di un E C L I S S E . Vedi E -
C L I S S I . 

Scrupoli di mezza D U R A Z I O N E . Vedi 
SCRUPOLO. 

D U R E S S E , Durezza , nella Legge , é 
quando una perfona vien tenuta in prigio-
ne , o privata della fuá liberta , contro T 
ordine delia Legge ; ovver minacciata d'ef-
fer tolta di v i t a , Üorpiata , o battuta . Vedi 
FORZA . 

Nel qual cafo, fe una perfona cosí im-
prigionata, o nel t i more di tal i minacce, 
fa qualche inrumento o paito , od obbliga-
zione, per motivo di tale impngionamcn-
t o , e di tai minaccie ; queft' atto non ha 
effctto in forza di legge ; e fupporta un' azio
ne intentata ful fondamento di un tal atto, 
o di una tale obbligazione , la parte pub re
plicare, che quell' atto fu cftorto , o fu 1 at
to byDureffc, per la violenza del duro trat-
t amenío . 

D U R E Z Z A , durities, nella Filofofia , é 
quella quaüta ne'corpi, percui le loro partí 
ftanno infierne faldamente attaccate, cosí che 
refifiano al t a t í o . Vedi COESIONE. 

I n querto fenfo, ia Durezza coincide coa 
quello che in altre occafioni chiamiamo /ír-
mezza, e talvoha folidita , in oppofizione a 
fiuidita . Vedi F E R M E Z Z A , S O L I C I T A ' , e 
F L U I D I T A * . 

Piü rigorofamente parlando, un corpo di-
cefi eííer duro , quando le fue parti hanno 
una mutua cotfione , di maniera che non 
cedono internamente, né ñ titr&ggono aáun 
eflerno impulfo; c pero non fono foggette 
ad alcun moto le une rifpetto alie akre fen
za romperé i l corpo. Nel qual fenfo, Du
rezza , é termine oppofto a mtllizie, in cui 
le parti prontamente cedono. 

I Peripatetici fanno la Durezza una qua-
lúa fecondaria ; come quelli che fuppcngo-
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m ch' ella provenga dalla fecchezza , che é 
una qualit^ primaria , e che le ftia in pro-
porzione. Vedi ^ U A L I T A • 

Le fue cauíe r imóte , iecondo eíli , íono 
0 n C;.¡ore o i l freddo , giufta la diverfita 
dei foggetto: Ü calore producendo fecchez-

' za, e pér cotal mezzo Durezza nella creta; 
ed i l fredJo facendo i l fímile nella cera. 

IFilofofi Epicurci e Corpufcoiari, rendo-
no ragione ¿ella Durezza , dalla figura del-
le partí componenti , e dalla loro mutua 
usiione . — Quindi alcuni ¡'afenvono agli 
aíomí, od alie particelle del corpo uncina-
te, e si mutuamente prefe e aggavignate, 
od appiccate Tune al i ' altre : ma queño é 
un addurre direttamente per rifpoíla -quello 5 
ch'era la quiíb'one : Imperocché come que
de dure uncinate partí ítanfi fofpefei1 l a oi-
ire i Cartefiani vogliono che la coefione dei 
corpi duri fia efFectuata dalla quiete, "cioé, 
da niente affatto. Vedi Q U I E T E . 

I I C i A r . Ifacco Neuton moftra t che le 
particelle primarie di tut t i i corpi o foli-
d i , o fluidi, fono Dure , perfettamente Du
re , e non capaci d'eíTere rotte o diviíe da 
alcuna potenza nella natura . Vedi M A T E 
R I A , CORPO , E L E M E N T O , &c. 

Quefte particelle, egli vuole che Heno con-
neíTe infierne per un potere attrattivo; eIe
condo le circoíianze di queít' attrazione, i l 
corpo é o Duro, o molle, ed eziandio flui
do. Vedi ATTRAZIONE. 

Se le particelle fono cosí difpoflc o acco-
modatc 1' une per 1' altre , che íi tocchino in 
grandi fuperfizie, un tal corpo fara Duro j 
e tanto piu duro quanto queíle fuperfizie fono 
pih grandi . Se , al contrario idamente fi 
toccano in piccole fuperfizie, i l corpo, per 
la debolezza dell' attrazione, rimarra tenero 
emoile. Vedi P A R T I C E L L A . 

D U T C H . Vedi O L L A N D E S E . 
D U T C H Y - C O U R T , é una Corte, o un 

^Vibunale , dove tutte le materie apparte-
"enti alia Ducea , o Contea Palatina di Lan-
cafter, fono decife con decreto del Cancel-
iJere di queila Corte . Vedi C O U N T Y , o 
C O N T E A , C O U R T , C A N C E L L I E R E & C . 

L origine di queila Corte fu nel tempo di 
A r n g o l V . 11 quale aVendo ottenuta la Co-
TA1 Í ^ . ^ ^ P o f i z i o n c d i R i c c a r d o i r . e pof-
™ n d o j a Du«a di Lancsfter, per difeen-
aenza, di ragion di fuá madre, ne diventb 
^úwnc come Re, non come P«ca . Co-

Tmo I J L 
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si che tutte le liberta, le franchigie, e le giu-
risdizioni della detta Provincia paífarono dal 
Re , col fuo gran Sigillo, e non ¿ 7 liveij t 

or attornment, come fu la Contea di March, 
ad altre poíTeffioni, che a lui devennero per 
mezzo d'altri antenati che del Re. 

Arrigo I V . per autoritk del Parlamenta 
feparb e divife dalla Corona le poífeílioni , 
le liberté , &c . del áenoDuca to \ ma Edoar-
do IV". le rimife nella lor prima natura. 

I miniílri che appartengono a queila Cor
te , fono un Cancelliere, un Procurator F i -
fcale, un Riceviíor genérale &c. oltre gli af-
fiüentí , come un Procuratore neli* erario , 
un altro nella Cancellería , e quaítro Coníi-
g l i c r i . Vedi C A N C E L L I E R E , &e. 

II Ducato di Lancaíler, dice Gwin , creb-
be per le conceflioni d' Edoardo I I I . i l qua
le diede cotefto Ducato al fuo figliuolo Gio-
vanni di Gaunt, e lo dotb di diriíti regj , 
cguali a quelii della Contea Palatina di Che-
fler. E conciofiaché egli venne in apprcíío 
ad efiinguerfi nella perfona del Re Arrigo 
I V . a cagion della fuá unione con la Coro
na ; i i raedefimo Re fofpcttandofi piü a ra-
gione e validamente Duca di Laucaíler , 
che Re d' Inghilterra , determino di falvare 
i l fuo diritto nella Ducca, checché foffe ma! 
per fuccedergli nel Regno . Percib egli fepa
rb la Ducea dalla Corona , e la ftabill eos! 
nella fuá perfona propria e ne' fuoi eredí , 
come fe non foíTe ñato Re , o corpo po-
litico affatto: nella qual condizione i l Du
cato continuo fotto i regoi d' En rico V . € 
V I . che diícendevano da lui , fino ad E -
doardo I V . i l quale , ricuperata la Coro
na , e ricontinuando i l diritto della Cafa 
di York , approprib di nuovo alia Corona 
la Ducea di Lancaíler ; con queílo perb , 
che permife che continuaíle la Corte ( D « Í -
chy-ecun) ed i miniílri rimaneífero, come 
l i avea trova t i . In queílo modo ella de-
venne infierne con la Corona ad Arrigo 
V I I , che imitando la política di Arrigo 
I V . ( per lo cui d i r i t to , in realta, egli ot-
tenne i l regno) feparb di bel nuovo la Du
cea , e cosí laíciolla alia fuá poílerita, che 
ancora ne gode. 

D U T T I . Vedi D U C T U S . 
^ D U T T I L I T A ' , nella Fifíca una propried 

di certi corpi, per cui eglino diventan ca
paci d'eíTere battuts, p r emut í , tirati o dí-
ílcfi j fenza roraperfi, ovvero 3 per cui fo-

T t t no 
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no cap^ci -di grandi , a l í e r anom , nelía loro 
figura, e nelle loro dimenfioni, e di gua-
dagnare per un verfo a mi Cu ra che perdono 
per l'altro . Vedi M A T E R I A , C O R P O , &c . 

Ta l i fono i metalli , ch' sffeodo dal mar-
tello percoffi •> guadagnano in lunghezza e 
largheiza quelio che . perdono neila grof-
fezza ; ovyer : eflendo tiratí i n . un filo per . 
mezzo ad un ferro via piu íi aüungano , 
fecondo che fi attenuano o s' alTottigliano . 
Vedi M E T A L L O , F I L O d i metallo. ~ ; 

Ta l i puré fono le gomme, le colle , le 
rsggie, ed alcuni altri corpi, i qual i , ben-
ché non malleabili , puré denominar fi pof-
fono JDuttilt 5 in quanto che , .mollificati 
coli'acqua, o con qualche altro menftruo , 
poffono effere . t irati in fila . Vedi M A L -
L E A B I L E , e FLESSIB I L E .. 

Cosí che,.noi abbiamo due claffi di cor-
pi Dut t i l i : gli un i duri , e gli altri teñe-
r / ; fopra ciafcuna claíTe ^ o i appreíTeiemo 
qul alcune confiderazioni, 

La cauía della P u n i l i t ú ,h moho ofeu-
ra , come quella che in gran parte dipen
de dalla durezza , di cui niente v' é in na
tura che meno conofeiamo. Vero é ? she 
d' ordinario fpicghiamo la durezza , per mez
zo della forza /deir>ítrazione ira le parti-
celle del corpo duro j Q d ó l i Dutti l i ta vtñ-
diam ragione , recando in mezzo i l con-
giungimento , 1' accozzamento delle parti-
celle del corpo Duttile aggavignate fra lo
ro aílleíne . Vedi D U R E Z Z A , C O E S I P -
N E , & C . 

I n luego di addurre ipotefi immaginarie 
per ifpiegare la DuttiUth , noi qui trat-
teniremo i l Lettore con alcune veramente 
íorprendenti c i rcoñanze, e fenomeni di ef-
fa, negli efempj dell' oro , del vetro, e del
le tele di ragno. 

D U T T I L I T A ' deiroro. — U n a delle pro-
prieta dell' o ro , é , eífere i l piu Duttile di 
tu t t i i corpi; di che i battiloro , ed i t i -
ratori di fila d' oro, ci fomminiílrano pro-
va abbondante . Vedi O R O . 

I I P. Merfenno , M . Rohault , i l Dr. 
Halley , &c. ne hanno fatto de' computi : 
ma fi fono fidati alie relazioni degli arte-
fici . M . Reauraur , nelle Mem. deW Acc, 
Real. delleScienze an. 1713. prefe una Ara
da piti ficura 5 con fare egli fie fio un efpe-
l imento. U n femplice e folo grano d' o ro , 
€i trovb, anche neli'ordinaria foglia d' oro > 

ufa ta nelle noílre" indoraíure , eílenderu i« 
36 i pollici quadrati; ed un'oncia d' oro, 
che nella forma di un cubo non ¿ la me
ta di un pollice alta , larga o lunga , bat-
tefi fotto i l martello , e íi riduce in una 
fuperfizie di 14Ó piedi quadrati f , ch' . é 
quafi i l doppio d t l l ' cña i f ione di quel che 
90 anni fa fi potea venir a capo di fare. 
Ne l tempo del P. Merfenno , J a confide-
rato per prodigiofo , che un' oncia d' oro 
formaffe 1600 foglie j che infierne fanno 
folamente una fuperfizie di 105 piedi qua
drat i . Vedi Bat t i / ' O R O . 

Ma la diftenfione .dell ' oro fotto i l mar
tello ( per quanto fia notabile ) é un nul-
la rifpetto a quello ch' egli foltiene nella 
írafíila . —« V i fono delle fogüe d' oro , - in al
cune parti . , appena 6 oe 0 o parte di m 
pollice , groffe ; ma Trhrz-o parte di un 
poUice.é una groífezza notabile , fe para-

; gonafí a quella ,dell',oro .filato su la fe ta 
.nel noñro filo d 'oro. 

Per concepire quefia prodigiofa JDuttilt' 
t a , é neceffario , avere qualche idea della 
maniera con la quale i tira Toro procedo-
no, — L 'oro fottiliifimamente tirato , ed i l 
filo , che da noi fi chiaraa comunemente 
Filo d1 oro , &c . <e che ognuno sa , eífere 
folamente filo d' argento indorato , o co-
perto d 'oro , é tolto da una verga grande 
¿ ' a r g e n t o , del pefo di 30 iibbre in circa. 
Quella rotondafi in un cilindro, che ha un 
pollice e mezzo di d i áme t ro , ed é 22 pol
l ic i lungo ; e coprefi intieramente con Je 
foglie prepárate dal batti 1' o ro , mettendo-
ne una fopra 1' altra , finché la coperta é 
al quanto piu groíía , che quella della no-
flra indoratura ordinaria . Ma pur anche 
al lora ell' é aífai fottile ; come fi puo fá
cilmente comprendere dalla quantita oro 
che vi va per coprire le 30 libbre d'ar
gento. Due oncie, ordinariamente compio-
no la bifogna ; e molte volte poco piu di 
un' oncia. 

I n fatti X intera groffezza JelF.oro fo^ 
pra la verga , o cilindro di rado eccede 

•> 0 r s T parte , e qualche volta nep-
pur Y — - parte di un pollice. 

Ma quella fottil membrana d'oro debb 
eífere ancor molto piü tenue : la verga fuc-
ceffivamente fi tira per l i forí di diverfi 
fe r r i , ciafcun piu picciolo dell' altro , fin
ché ell' h c©sx fina, o piu fina che un ca

pel-
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fel 'o . Ogni nuovo foro minora i l fue diá
metro; ma ella guadagna in lunghezza cib 
che perde nelia groííezza, e per confeguen-
z a crefee i " fupej-fizie . Cib non. oftante 1' 
oro copre tuttavia T argento 5 lo va fegui-
tando in tutta la fuá eíteníione ; e non la-
feia mai nuda la piu minuta parte , né an
che fcopnbile dal microfeopio c Puré quan-
to impercettibümente queda copería d'oro 
attenuar fi debbe s • mentre la verga é tira
ta, in* un filo, i l cui diámetro é 9000 voU 
te minore che quello della-verga ftefla ¡ 

M . Reanmur 5 con peío eíatto 5 e con 
calcólo rigorofo r ha trovato che un' oncia 
del filo- era. 3232 piedi Junga s e tutta la 
verga 1163520 piedi, mifura di Parigi, o 
96 leghe Franccfi cguali a 240 miglia I n 
gle fi 5 eñenfione , 1 3 qual fupera di gran 
lunga quella che 11 P. Meríenno , Furetierc j 
i l Dr. Ha l í ey , &c. mai fí fognarono. 

Meríenno dice , che mezza oncia del f i 
lo é 100 pertiche lunga ; i l che fuppoílo 5 
un-oncia farehbe íolamente 1200 piedi ; 
laddove M . Reaumur la trova 3232 . Ií 
Dr. Halley fa fei piedí del filo un grano di 
pefo , ed un granó dell' oro, 98 canne (yards) 
e confeguentemente la diecí miliefima par
te di un grano 5 piu di un terzo di un pol-
l i c e I I diámetro del filo , ei lo trovb una 
i86.ma partie di un poilice, e la groflfezza 
dell'oro una i545oo.ma parte di un polli-
ce . Ma quefio decade ancora dal compu
to- di M . Reaumur;; imperocché su queílo 
principio, l3 oneia di filo tirato non fareb-' 
Be cílefa che 2680 piedi» 

Ma la verga non é ancor giunta alia/ 
fuá- piena' lunghezza La piu gran parte 
del nbüro filo d'oro fi fila , o fi torce su 
la feta ; ed innanzi ch' egli fi- torca o íi-
l i 5 fi fchiaccia , con pafíarlo tra due roto-
t i ' r o ruóte di acciaio eífremamente lifcio; 
k ' quai ruó te , nello íchiacciarlo , V allun-
gaao' di piü di un fettimo . Cosí che i no-
ftri 24o! miglia Ingleíi fono oramai arri-
vati m 274. Ora l a larghezza di quefte h -
^ine trova M . Reaumur, e fie re íolamen-

un 8.vo di una linea , od un g6.mo di 
^ Vollice , e la loro groííezza un" 3072.™° 

onciji d5 oro adunque , é qui efleía ad 
una [uperfizie di 1190 piedi quadrati; ¿o-
veché il j ; batti 1' oro far ponno , 
laceóme abbiatno oífervato , é di eüender-
io a piedi quadrati . 
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Ma T oro cosí a diímifura e(\efo , quan-

ío debb' ciTer mai íottile ? Dal calcólo di 
M . Reaumur trovafi eífere un i75oob31T10 
di una linea, od un 210000o.1110 di un pol-
lice ; che appena é un 13 della groflezza 
dell' oro del Dr. Halley . Ma egli aggiu-
gne , che cib fuppone la groííezza dell'oro 
da per tuíto «guale , i ! che non é altri-
mentí probabile; imperocché nel battere le 
foglic d' oro f per quanta : cura vi fi í ado-
peri , é impoffibile eílenderle egualmente . 
Ci é facrle lo fcoprirlo dalla maggiorc opa-
cita di aleune p a r t í , che di altre . E dove 
la foglia é piu groíía , ella debbc indorare 
i i filo piu profóndameote = • 

M . Reaumur computando qual eífer deb-
ba la groffezza dell' oro, dov 'é piu fottile , 
la trova folamente un 315000o.1110 di un 
pollice. Ma che cofa é poi una 31 50ooo.ma 
parte di un pollice? Puré quedo non é an
core. 1' eftreroa Duttilita dell' oro : imperoc
ché in vece di due oneie d5 oro per la verga 
d' argento, su cui abbiam compútate v una 
fola oncia fi farebbe potuta impiegare 5 ed 
allor la groífezza dell'oro , ne'luoghi i piti 
fot t i l i farebbe flata non piü che la <530oooo.mar 
parte di un pollice o ' 

E non ol íante , cosí fott i l i come fono le 
lamine , elieno fi poterono fare du* volte piíi 
f o t t i l i , ed eífere nulladimeno indorate coi 
folo premerle di piu tra le ruóte che fchiac-
ciano , elieno fono e fie fe al doppio di lar
ghezza , e proporzionalmente in lunghezza . 
D i maniera che la loro groííezza al l 'ul t imo 
fara ndotta ad una 13 , o 14 millionefima 
parte d i un pollice . 

E puré con tutta quefla ftupenda fotti-
gliezza del l 'oro, egli tuttavia copre perfet-
tamente 1'argento . L'occhio piuveggente, 
ed anche i l miglior microfeopio non pub 
feoprire i l menomo chasma ( hiatus ) , o la 
piü picciola difcontinuita . Non vi é una 
mínima apertura che ammetta né pur 1'al
cohol di v ino , che nella natura é i l fluido 
i lp iü fottile, e nemmen la fieífa luce . Ag-
giugni , che fe un pezzo di cotefio filo d' 
oro o di cotefialamina d' oro , roettafi a dif-
folverla nell'acqua forte, i'argento fara tut-
to efeavato, o mangiato via , e l ' o ro la-
feiato intero in piccioli tubuletti .. 

Quanto alia DmTiLiTA1 der corpi mollr., 
ella non é ancor portara a quefio fegno. I I 
Lettore tuttavolta non debbe maravigliarfi, 

T 11 2 che 
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che tra i corpi Duttili di queña claffe noi ^ 
diamo i l primo luogo al piu fragüe di tut-
í í , al vetro. 

D U T T I L I T A ' del Vetro, *— Ognun di noi 
sa, che quando egli é ben penetrato dal ca-
Jore del íuoco, i Vetrai o fornaciai del ve-
tro poflbno figurare, o tratteggiare i l vetro 
come fe foíTe cera molle: ma qutllo che piu 
é notabiie, egli fi pub tirare, ofilare, di-
rera cosí , e ílendere ¡n fila eftrcraamente 
fott i l i e lunghe. 

I noflri ordinarj filatori non formano le lo
ro fila di feta, di l i no&c . con la meta di 
ípediíezza e facilita, con"cui i vetraj Üen-
tiono le fila di queña fragüe materia . N o i 
ne abbiamo di fottiliíTime, che íi adoprano 
per piuma su le teñe de' fanciulli , e ir. di-
veríi altr i lavori , piu fine che qualunque 
«apello , e che íi piegano, e ondeggiano co
me i l capello ad ogni vento. 

Non v ' é niente di piíi feraplice e piu fa-
«üe , che i l método onde fi formano : v i fon 
due opcrai impiegati: i l primo tiene un ca
po del pezzo di vetro fopra la fianama di una 
iampana; e quando i l calore l 'ha mollifica-
t o , san fecondo opesatore applica un unci
do da vetraio al metallo che é eos! in fn-
fionc ; e mirando di nuovo 1' uncino, que-
üi porta ton sé un filo di vetro, che tuttcr 
s' attiene alia maífa . A l lo ra , accomodando 
i l fuo uncino su la circonferenza di una mo
ta che ha circa due piedi e mezzo di diá
metro, ei gira eífaruota con quella preñez-
za che vuole ; che tirando e diífendendo via 
^ia iJ filo 3 lo annafpa ed avvolge su la fuá 
Icanalatura , finché dopo un certo numero 
di rivoluzioni ell' é coperta di una maíaffa 
di filo di vetro . 

La materia ch' é in fufione fulla Iampa
na, va infenfibilmente diminuendofi , cool 
íilata ed annafpata , a guifa di una mataífa, 
su la ruota; e le part i , fecondo che fi fco-
ftano dalla fiamma , raffreddandofi, diventa
no piu coeren t i con queile che lor vengono 
appreífo ; e cib per gradi: le parti piu vici-
ne al fuoco, fono Ismpre le meno coeren-
t i , e per confeguenz:a devono cederé alio 
sforzo che i l refto fa per tirarle verfo la 
ruota. 

La circonferenza di queíle fila é ordina
riamente un ovale piateo, effendo tre o quat-
tra volte altrettanto larghe che groífe. A l 
ca ne di eífe fila appena paiono piu corpac-
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ciute che i l filo di un verme da feta ; e fo
no fleffibili fin al prodigio. Seiduecapidi 
tai fila s'annodino infierne, fi poffono tira
re e plegare, finché V apertura , o lo fpa-
2Í0 nel mezzo del nodo non eccedera un 
4o. di una linea , un 48.1110 di un pollice 
in d iámetro . 

D i qua M . Reamur fi fa ad aíierire, che 
la fleffibilita del vetro crefeendo a propor
cione della finezza deile fila ; fe noi avef-
fimo folamente 1' arte di tirare fila cosí íot-
t i l i , come del ragnatelo, potremmo teífer» 
ne de'drappi, e delle vefti , portabili . —, 
Percib, ei fi accinfe ad alcuni efperimenti 
con quella mira: gli riufci di formare dei
le fila di tal finezza, fecondo i l fuo crede-
xe, qual é quella delle fila del ragnatelo r 
ma non poté farle abbaftanza lunghe , peí 
fervirfene a fuo talento. Vedi VETRO. 

D U T T I L I T A * della tela di ragua . — L ' in-
gegnofo Autore , tante volte fopracitato , 
ofíerva, che la materia di cui i ragni, eá 
i vermi da feta formano ie loro fila , é 
fragüe quand' é nella maífa, come le gom-
me fecche . Ma dopoché ell' é tratta fuor 
da' loro corpi, aífume una confifienza , quaíl 
appunto come le fila di vetro diventan du
re , fecondo che recedono dalla Iampana ; 
benché per una cagione differente. La Dut
tilita di quefia materia, e 1'apparato ad ef-
fa, effendo molto piu flraordinarie cofe ne' 
ragni, che ne' vermi da feta ; noi qui fola
mente confidereremo le prime. Qualche co
fa gia s' é detto di ciafeuna fotto rArtico^ 
lo S E T A . 

Vicino all'ano del ragno v i fono fe i pa-
pille , o poppe , rapprefentate nella TVr. 
Ifior.Nat. fig.<5. Le eftremitadi delle diver-
fe poppelline fono guernite d i f i o r i , chefan 
i ' operazione di trafile, nel formare i fiü. 
D i quefti forellini , offerva M . Reaumur , 
che ve ne fono abbafianza nel piccol giro 
della piu piccola tefta d' una fpilla, da po-
ter daré una prodigiofa qnantita di fila di-
üinte . T a i piccioli fori fi comprendono 
dai loro efFetti : préndete un ragno grande 
digiardino, in procinto di metter giü le fue 
ova , ed appiicando i l dito fopra una parte 
delle fue poppelline, nel ritirar elfo dito , 
ritirerete con eífo una fiupenda quantita di 
fila diverfe . M . Reaumur n'ha fovente con-
íate da 70 od 80 con un microfeopio, e s»¿ 
accortó) che ve a' era infíniíamente di ^ 

ch' 
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c h V i non potea contare. In fa t t i , s ei di-
ceffe ehe ciaícuti capezzolino d una papil
la fomminiítravanc un migliaio, ¿ perfuafo 
che direbbe di gran lunga aíTaî  poco . 
La par£e ^ divifa in una infinité di piccole 
prominenze , come gli occhi d'una farfal-
ia &c. ciafcuna prominenza , fenzadubbio, 
fa i l fuo diverfo filo; o piuttofto , tra le di-
verfe protuberanze , vi fono de' buchi che 
dann'efito alie fila; Tufo deüe protuberan
ze probabilmente eflendo di tener le fila riel 
loro primo ufcire, prima che l'aria le indu-
r j , feparate. I n alcuni ragni coteñe protu
beranze non fono coíanío fenfibili ; ma in 
iuogo di eíTe vi fono de* ciuffi di pelo, che 
fervono per avvcntura al medcfimo ufizio di 
íenere le fila fceverate. Sia come fi voglia, 
poííono delle fila venir fuori da ciaícuna 
poppellina in piü di mi lie difFerenti luoghi ; 
per confeguenza i l ragno avendo fei poppei-
line , ha de' buchi per piü di 6000 fila. Non 
bafta chequefie aperture fieno immenfaraen-
te piccole : ma le fila fono gia fórmate 
avanti che arrivino alia papilla , ciaícun 
di loro avendo i l fuo piccolo fodero o dut-
to , in cui é portato alia papilla da una 
buona diflanza, 

M . Reaumur le prende fin alia lorforgen-
t c , e mofira i l meccanismo con cui fon fat-
te. Vicino alPorigine del bellico, ei trova 
due piscioli corpi molli , che fono i l primo 
fonte della fe ta . La loro forma e írafpartn-
za ralíomiglia a quelii delle pallottoline di 
vetro (Ved i fig. 7 . ) col qual nome ROÍ l i 
dincteremo in appreíío . La punía o cima di 
ciafcuna pallottolina , come K , s' avvolge, 
e fa giri e rigiri infiniti verfo la papilla . 
Dalla bafe o radice della pallottolina procede 
un altro ramo molto piü denfo, che raggi-
randofi variamente , forma diverfi nodi , e 
prende i l fuo corfoj come 1'altro, verfo la 
parte deretana del ragno. Inquefic pallotto-
le, e ne'¡oro rami , é contenuta una maíe-
ria propria a formare la feta , fe non che 
^l 'é troppo molle . I I corpo della pailottola 
^ una fpezie di ferbatojo , e i due rami due 
^nali che ne procedono. Un poco piü ol-
tre e verfo all'indietro , vi fono altre due 
pallottole tninori , che folamente mandano 
un ramo per una) e ¿&i\.A cjma 0 pun. 

a • Oitre quefli , vi fono tre altri vafi piü 
grandi da ciafcuna parte del ragno , che M . 
reaumur crede effere gli ultimi n c e t t a c o í i , 
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dove i l liquore fi raccoglie . Eglino fono 
rapprefentatt (fi¿. 8.) I I piü grande é vici
no alia te i la dell1 mlctto , ed i l piüpicciolo 
vicino ai l 'ano. Tut t t terramano in un pun
t o ; e da tre punti di quefii tre ricettacoli, 
le fila , aimen la piü gran parte delle fila , 
tírate nclle trepapille, procedono, Ogni r i -
cettacolo provede una papilla. Finalmente, 
alie radiei delle papilie 5 íi pub difeernere 
diverfi tubi carnofi , probabilmente quante 
vi fon papilie . Nell'alzare la membrana o 
pellicola , che fembra coprire queíli tubi 5 
appajón pieni di fila tutte diílinte , e che 
perb fotto una coperta comune hanno ognu-
no i l loro involucro particolare ; eííendo 
cuftoditi come de' coitelli nelle guaine . 
L ' immenfa quantita di fila contenutevi , 
M , Reaumur conchiude dopo averne r in-
tracciato i l corfo , che tutte non vengono 
dalle punte de' ricettacoli ; ma alcune da 
íut t i i giri ed angoli; anzi probabilmente, 
da ciafcuna parte di eí í i . Ma per quai veico-
l i fe ne venga i l liquore nelie pallottole, e 
fuor dalle pallottole ne' ricettacoli , refta 
ancora da fcoprirfi. 

N o i abbiamo gia oíTervato, che la cima 
di ogni poppellina pub dar paffaggio a piü 
di miíle fila ; tuttavolta i l diámetro della 
papilla non eccede una pieciola teíla di ago: 
ma allor fi confiderarono folamente i ragni 
piü groí í i . 

Che fe eCamineremo i ragni giovanl 5 
in crefeere , prodottí dagli altri , troverc-
mo 5 che appena efelufi dallor uovo, prin-
cipiano ormai a filare . Per verita le loro 
fila appena fi ponno vedere; ma le ior te
le , fórmate di eíTe fila fi veggono : elleno 
fono talor cosí grofle ed unite, come quel-
le de' ragni cafalini; ned é ílupore: imper-
ciocché vi fara 4 o 500 piccoli ragni , che 
concorrono all'iftefs'opera . Quanto minuti 
debbono eífere i lor foreüini ? 1' immagina-
zione pub appena eoncepire quello delle lor 
poppelline. I I ragno intero, é forfe mino
re , che una papilla dcll' infetío progeni-
tore . 

Cib fi vede fácilmente : ogni grofío ra
gno meíte giü 4 o 500 uova : queñe no
va fono tutte ravvolte in un facco; c fa-
bito che i piccioli ragni han fatto breccia 
e fon ufeiti dal facco, cominaano a filare. 
C^uanto le loro fila debbon effere íottili ? 
Pur non t que fio 1' efirtmo che la natura 
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fa: V i iono alcune fpezie di ragni Ú piccio-
l i nel lor nafcere , che. fenza microfcopio 
non fono vifibili .. Ordinariamente fe ne tro
va un'infinita di effi in un viluppo, ed ap» 
pajón o folamente come tanti punti roffi ; e 
con tutto cib fott5 a loro v i fi trovano del-
le tele, benché quaíi impercettibiii . Quaí 
debb' eírere raai la tenuit'a di cotefte fila? i i 
piu piccioío pelo farl ad un fi!o di quefte 
tele , quel che é una ben mafficcia fpran-
ga al piíi fottil filo d 'oroj di fopra men-
tovatoo 

La materia di cu i fono le fila fórmate 5 
olTervammo eflere un fugo vifcido. Le pal-
iottoline fono i primi ricettacoli, dov'egli 

é raccolío, ed i l luogo dov' egli ha la mi -
nor coníllienza . Ei divien molto- piu duro 
quando é arrivato ne'fei grandi ricettacoli, 
dov' é portato dai primi per alcuni canali . 
Queüa confiftenza egli 1' acquiíla in buona 
parte, nel fuo paffaggio ; cliiiipandoíi V umi-
ditanel paíTare, o fecernendofi per quelle par
tí chefono a tal uopo deíUnate . 

Finalmente i l liquor feccafi vieppiu an
cora^ e diventa filo, nel fuo progreíTo per 
l i refpettivi canali alie poppelline . Quando 
prima appajono o fpuntano ai piccioli fiori 5 
fon ancor glutinofe ; cosi; che quelle í l a 
che naícono dai fiori circonvicini , s' atten-
gono aííiemev L ' aria finifce di feccarle. 

Facendo hollire i l ragno , piu o mcno , re-
cafi i l liquore a maggiore o minore confi-
í k n z a , a propofito per tirarlo in fila , im-
perocché egli é troppo fluido per tal uopo, 
finché ña. ancora rincHiufo ne' fuoi ricet
tacoli . 

La materia contenuta in quefii ricetta
coli , quand' é ben feccata , appare una 
gomma o colla trafparente , che fi fpez-
za quando é piegata foverchio : come i l 
vetro, ella diventa' folamente fleífibile con 
eííer divifa, i n fila fottiliffime l E proba-
bilmente per quefta cagione v i provide la 
natura cosí immenfo numero di forellini. 
La materia della Seta formara ne' corpi de' 
ragni eíTendo molto piu fragüe che quella 
formara ne'bachi da fe ta , ave va bifogno di 
e líe re attorta o filata piu fottile. Altrimen-
t i non concepiamo, com'ella aveíTe forma
to un gran numero di fiia, che dovevano in 
appreíío eflere riunite : un canal folo avereb-
be bafhto . Vedi D I V I S I B I L I T A ' . 

D U U M V I R A T O , Duumviratus , la ma-

D U U 
giftratura , lofficio ,o l ad ign id dciDuumvl-
H . Vedi D U U M V I R I . 

I I Duumvirato duro fin all5 anno di Roma 
3880 .quando fu cambiato n ú decemvtrato 
Vedi D E C E M V I R I o 

D U U M V I R I , appellazione genérale ap-
preflo gl i antichiRomani, data a 'Magiüra-
t i , ai commiíiarj , cd uñziali , qualor due 
erano congainti affieme nella funzion; me-
deílma ....•«—* Cosí che v'erano quafi altrct-
tanú Decemviri, quanti miniftri erano uni-
t i a due a due nelia Commiíf ione. • 

V i fu ron o de' Duumviri per fopraníende-
re alia fabbrica , al r i íbramento , ed alia 
confacrazione de' templi , e degli altari ; 
Duumviri capitali , che s' informavano de' 
de l i t t i , e condannavano alia morte : Duum
viri della Marina, edel leNavi , &c . Ma i 
Duumviri piíi conliderabili, equelli corau-
neníente cosí chiaraati per eminenza SÍ era-
no l i 

DÜUMVIKÍ Sacrorum ', creati da Tarqui-
nio , per 1' adempimento del Sacrifizio , 6 
per cultodire i Libri delleSibille. — E g l i -
no erano trafcelt! dalla Nobilta , o da'Pa
trie] ;.e tenevano i l loro canco in vita r 
venivano eíentati dai fervire in guerra, e 
dagii ufizj impoíti agü a l t n C i t í a d i n i ; fen
za d5 elfi non (i poteva interrogare gli Oracoli 
delle Sibilie»- Vedi S I B I L L A , 

Queíla commiffione duro fin all'anno di 
Roma 3 8 8 . quando a richiefta di C. Lic i -
nio , e di L. Seftio Tribuni della plebe , egli-
no furono mutati in Decemviri ¿ c\oe , in 
luogo ái due perfone, fu confidato i l depo-
íito a dieci la metaPatricj, la meta plcbei. 
Vedi D E C E M V I R I ... 

Silla n' aggiunfe cinque al lor numero, 
per lo che furono denominati Quindecemvi-
ri . I I lor corpo fu irr appreífo accrefciuto 
di nuovo, e nel decorfo crebbe fino a íef-
fanta \ ma fu tuttavia rí tenuta la deno-
minazione di Quindecemviri . Vedi QÜIN-
D E C E M V I R . 

I D U U M V I R I Capitali , Duumviri per-
duellionis , non erano Magifirari ordinarj , 
ma fi creavano in certe occorrenze. — I pn-
mi di queda forra furono quelli a'quali fu 
commcffo di giudicare i l fuperñite Orazio, 
che aveva uccifa fuá forella, dopo vinti 1 
Curiazj. 

V i furono anche de' Duumviri nelle Co
lóme Romane, i quaÜ oceupavano 1'&c"a 

ran-
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« r i p n fd avevano TifteíTa autorlía nelle lor 
r i & t t i v e C o l o n i e , che i Confoli inRoraa. 
Venivano prefi dal corpo de Decurioni , e 
portavano la pretexta, o fia l'abiío ricama-
ío od orlato di porpora. 

Troviamo anche MDuumvin municipaU, 
i quali paragona Vigenerio ai noílriSherif-
fi, o piutrollo ai (Mayors ) tíelle piccole 
C i í t a . 

DYSPEPSIA * A T S n E ^ I A , neíla Medi
cina , una difficold oidebolezza di digeftio-
ne. Vedi D i G E S T I O N E . 

* L a parola ¿ formata dal Greco Sus, dif-
ficilmente , • e m%<Tciv^ , coquere , son-

La Dyfpcpfia pub na fe ere dalla foverchía 
morbidezza o moüizie del fermento dello 
í lomaco, o daireflfer egli troppo fcarfo nel-
3a quantita ; come anco per una rilaíTazione 
tíelle fibre dello Üomaco fteíTo; per mancan-
7.a di opporíüno e giufto calore , &c . Gl i 
amar i , e gü fub-aftnngenti, fono i l proprio 
rimedio della difficile o debole concozione. 
Vedi S T O M A C H I C I . 

DYSPNOEA , G u a r n a , nella Medicina, 
una difficoha di refpirare . Vedi R E S P I -
R A Z I O N E . 

* : L a parola e formata dal Greco , dif-
ficolt^ , e irvico , refpiro. 

La Dyfpnoea ha tre gradi : un refpirar 
breve, Tafima, e rorthopnoea. — I I cor-
So refpiro, é ii primo e piuleggierogrado. 

p Y S 5 i p 
L'Afiraa é i l píu violeato, ed é accompagnato 
da raucedine . Vedi A s m A . 

V Onhopmea h i l fommo grado ; i l pa-
ziente allora non .pub giacer fupino e difte-
í o , ma é coílreito di üare in una poíitura 
diritta , altrimenti non potrebbe refpirare. 
Vedi O R T H O P N O E A . 

Le cauie le piii ordinarie delle D/ / /?«^ fo-
no i l flegma che alloggiafi ne' bronchj l o 
la troppo forte coftrizione de'bronchj íieífi, 
che impedifeono i l facile ingreflb dell'aria 
ne' polmoni . Vedi BRONCHIA , e POL< 
MONI. 

D Y S U R I A * , ^uo-tpw, nella^Medicina , 
una difficolta d'orinare , accompagnata da do-
lore, e da un fenfo dicalore « 

* L a parola % formata dal Greco S'us, diffi.-
colta , e ispaif, orinare . 

ElT é parimenti detta Ardor nrinte , a ca-
gion che i'orina par che abbruci Furethra, 
nel fortire. Vedi O R I N A . 

La Dyfuria difFeriíce dalla rtranguria prin
cipalmente inquef to , che nella ítranguria , 
P orina vien fuori a ü i l l e , o goccia a góc
ela; laddove n e l { a l ) / / « r / ^ , feorre fenza in-
terruzione, e fpeflo nella giufta quantita . 
Vedi S T R A N G U R I A » 

Le cagioni ordinarie á ú h 'Dyfuria , fono 
1'acrimonia o racredine dell 'orina; e Teíco-
riazione , od efulcerazione del eolio della ve-
feica , o del meato urinario. 

E5 N 
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E E 
La quinta letrera dell' Alfabeto , e 

la feconda vocale. Vedi L E T T E R A , 
* e V O C A L E . 

E , é una lettera che patifce qualche va-
rieta tiella pronunzia , in moltiñime Lingue ; 
e perb i Grammatici diftinguono comune-
mente diverfi E , o di ver fe fpezie di E . I 
Greci e.gr. hanno i l loro e breve} e lungo, 
cioé ed epfilon ed eta. 

I Latini hanno un e piu aperto, ch i a ma
to vajlius J tale era i l f^condo e, nella pa
rola here, padrone ; ed un altro piu chiufo 
o flretto , come quello nell'avverbio here , 
j e r i . Quefto fecondo e, fpeflb ufa va G pro-
mifcuamente con 1*/ ; onde per here ferive-
vano heri : e , in diverfi íuoghi , trovia-
rao ftbe) quafet &c . i n vece di fibi > qua-

J i , &c . 
V e Romano, taíora pur fl feriveva, per 

corruzione , ce; per la qual ragione , i l P. 
Harduino crede che quelia medaglia di Gal-
Heno, G A L L I E N i E AUGUSTVE, non fia 
altriraenti una medaglia fatirica , come al-
t r i fi fono immaginati; né tampoco un da
tivo ferainino , ma un vocativo mafeolino, 
Gal i i ene augufle, feriíto con a . 

Nel l ' Inglefe diftinguiamo fácilmente tre 
E , o fuoni d' E : I I primo, muto , eche non 
íí fente punto; come in Amflerdam, fenfe, 
blue , &c. l i fecondo , firetto , o breve, che 
íi pronunzia con le labbra quafi chiufe \ co
me in equ 'tty , nettle &c . I I terzo , apeno , o 
lungo, come i n fear , ea[e, &c. 

I Francefi hanno , almeno , fe i fpezie d'E ; 
la prima, d' un e-, che pronunziano come A \ 
in emporter , orient &c. La feconda d'un e 
finale muta , nell' ultima filiaba di diverfe 
paróle , che punto non fi pronunzia; come 
in bonne-y donne, &c. La terza di un e mu
ta imperfetta, che pronunziano molto fimil-
mente al dittongo Inglefe ea, &c. come in 
j e , de ^ te . I I quarto e chiufo, o e mafeo-
j i n o , fegnato con un accento nel fine delle 
parole , ^ . I l quinto é un ^ aperto, o lun
go , che ha T illeífo fuono che_ i l loro ai ^ 
come in mcr fefie , &c. Nel raezzo delle 

parole egli é fovente fegnato con circonflef, 
fo , e nel fine con un accento, é . I I fefto e, 
é un e intermedio, ira Vaperto cd i l chiufo $ 
come in cabaret, lettre , &c. Alcuni v'ag-
giungono la íettima fpezie d' e, che non fi 
pub ridurre ad alcuna delle precedenti, co
me e , in grammaricn, biflor i en &c . Ed a!-
t r i ne ammettono tre fole fpezie, cioé Ve 
muto , 1' aperto , ed i l chiufo ; ma vi fan 
delle variazioni, si che coincldono nel!a pri
ma divifione. 

Quanto alia figura della Lettera E , no i la 
prendiamo dai Latini , che la ebbero daí 
Greci, e quefii dai Fenicj, per via di Cadmo, 
i l quale primo la porto loro . Ora i Fenicj 
aveano gli fteífi caratteri che gli Ebrci\ per-
cib la forma dell' Ebreo antico He , fu la 
fieífa che quella del nofiro E , ficcome fi pub 
vedere nelle medagiie Ebree , e nella Dif-
fertazione fopra di effe del P. Soucier , 14^. 
Tutta la differenza con filie in quefio, che 
gli Ebrei leggendo da dritta a fimítra , vol-
tano le loro iettere per quel verfo; laddo-
ve i moderni , leggendo dalla fimfira alia 
dri t ta , ferivono cosrentemente a cib le Iet
tere loro. 

I I picciol <?, fu formato dai grande, con 
fcriverlo prefio, efacendo i tratti trasverfa* 
l i in cima e nel fondo fenza levar lapenna 
dalla carta, e pofeia aggiungendo i l tratto 
nel mezzo. 

I I Greco H , E t a , o Ita > non fu lette
ra origínale , ma aggiunta all' alfabeto ne' 
tempi poderiori. D i cib abbiamo prove che 
ancor fuífiftono ne' monumenti antichi; par-
ticolarmente le Colonne Farnefi, pórtate a 
Roma dalla viaAppia , dove V Epfilon E , 
é ufato i n l u o g o d e l i ' H . e. pr. D E M E T P 0 2 
K O P E 2 , ovvero D H M H T P 0 2 K 0 P H 2 . 
Dicefi che fia flata aggiunta da Simonide. 
Bibliand. de Ration. Commun. Linguarum, 
pag. 40. 

La pronuncia de l l ' » , pare chefiefi vana-
t a , eífendo Üata qualche volta l'iíkfla che 
i l Latino e ¡ e qualche volta / . Terenziano 
fa certezza del pr imo; cd 1 Greci Oeífi per 
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Hiolíl Secoli banno folamentc úfala la fecon-
da pronuncia • . . . i • • 

V é ftata moka chíputa, come voltmo i 
Latini 1'/; ile'Greci , nclla loro Hngua ? L ' 
opinionecomane é che la voltano per un c: 
come in An[¿u''rpw , , Haipa s Vucnu;, 
Q.,.0-(,Vf}&, &c. che hanno volrato Demetrius, 
g a a , Hemera, Thefeus , Thefaurus , &c. 
Quantunque vi fieno alcuni , verfatiííimi 
nell'antichita, i quaü tengono che la pro-
nuociaííero come un / . Lud. de Dieu , uno 
de'p i ti dotti Grammatici del íuo tempo, of-
ferva cih appunto, nelle fue animadverfioni 
fopra I3 Genefi vr. 24. Aggiungendo , che 
per quefla ragione gli Ebrei , e. gr. i l para-
fraile Jonathan j 1' tí prime per un Hhirik J 

J. Rod. Weíftein prova 1* iíleífo nelia fuá 
dotta orazione fopra la vera pronuncia della 
Lingua Greca , con infiniti efempj . A tal 
uopo egli cita un Salterio MS. d e l l ' V I I I . Se
cólo , dove tuíti gli ;; , fono efpreíii per i . 
In fa t t i , Wetftein moftra , non folamente 
che i Latini la pronunciavano e la feriveva-
no come i , lo che poté intervenire , per 
cífer Vv cosí fácilmente confufa, nello feri-
vere, con un / ; ma ancora che la voltaro-
no per ^ , ed in ; che fu anche uíata fpcflb 
per Y , e per E l ; e che nel tempo di Plato-
ne queda letrera aveva una fpezie di fue no 
intermedio ira l'g e V i , Vedi coteño Auto-
re, e Voífio de Ido!. L . I I . C. 16. 

E su le chiavi d'un órgano , o d 'un clavi
cémbalo, dinota i tuoni E , mi, la . 

Su la buffoia , nelle carte marine , &c. 
Inglefi , addita i l punto o vento di Levan
te . E. Eaft , Levante . E S E . Eaíl South 
Eart. N E. North Eaí t , £-c. Vedi V E N T O , 
e BUSSOLA . 

Nel Calendario , E fa la 5 dellc Leítere Do
minical i . Vedi L a t e r a D O M I N I C A L E . 

Negti A u t o r i , E . gr. é 1'ifteífo che exem-
pli gratia . Vedi C A R A T T E R E . 

In diverfi Dizionarj , troviamo notato , 
cVit la letrera E , appreífo gli antichi, era una 
^uera numérale , che íignificava 250 , fe-
condo quel verfo 

^ queque Duccntos & Quinquaginia te-
nebit . 

u o deíle leuere numerali era ignoto fra gli 
antichi. I f i d o i - o - j ^ j ^ f ^ Autore del V I L 
^ecoío, lo dice in termitú cfpreffi, nel pri-

E A R 
mo Libro delle fue Origines , cap. H f . I n 
fatti , egli fu primieramente introdotto ne' 
tempi di barbarie e d' ignoranza . Vedi A . 

E A L D E R M A N , o E A L D O R M A N , fra i 
Safio ni , a vea V ifteífo ílgnificato che Ear l 
apprcíío i Danefí. Camb. Britan. p. 107. Ve
di E A R L . 

La parola fu anche adoperata per un anzia-
no, un Senatore, o uomo di Stato . Vedi SÉ
NIOR 1 , S E N A T O R E , &c. 

Quindi , noi chiamismo oggidi ./lldermen, 
quelii che fono aílociati col principale mi -
nif t ro nel Concilio comune d1 una Citta , 
o d'una térra groífa , o Comunita . Vedi 
A IDE R MAN . 

E A R L , un titolo d' onore, Inglefe, ov-
vero un grado di nobilta , immediate fot-
to d'un Marchefe, e fopra d'un Vifconte. 
Vedi N O B I L T A , MÁRCHESE •, V I S C O N -
T E , &c . 

Gl i Earlí) erano anticamente affiftenti , 
o aífociati del Re ne'fuoi Configii , e nelle 
fue efpedizioni di guerra ; moho íimilmente 
ai Comités, C o n t i , i quali lo erano de' Ma
güita i i di Roma , in qualita di Dcp.utati , 
per efeguirne in lor vece le funzioni. Vedi 
C O N T É . 

Pe re 15 anco fono chiamati gli Earh i t i 
Latino Comités , in Francefe Ccmtes, &c. I 
Tcdefchi li chiamano graves, come landgra-
ve , markgrave, palfgrave, &c. I Saííoní , 
coldormen ; i Danefi eorlas ; e gl' Inglefi Earls. 
Vedi C O N T É , G R A V E , &c. 

Originalmente il titolo d' Earl mor!va 
fempre con la perfona j Gugltelmo il Con-
quiíiatore lo fece prima ereciiísrio: dándolo 
in fee ai fuoi nobili ; ed anneitcndolo a que-
íla od a queH' altra shire , o county, pro
vincia: per foílenere i l quale flato e titolo s 
deftinb i l terzo foldo, o dinaro dalla Corte 
del Shenffo, che provemífe da tutte lecaufe 
della provincia , da cui prendeva i l Conté 
( E a r l ) i lfuo t i to lo . Ma ne' tempi noftri la 
cofa é molto cambiara. 

Quefli Conti { E a r h ) vengono in oggi 
creati per patente , fenza al cu na autorita (o* 
pra le loro Contee o provincie, fenza alcu-
na particolar relazione con eí íe , ed anche 
fenza alcun profitto indi provegnente, fal-
voché qualche annuo Üipendio dall' Erario 
pubblico , per mero onore . I I numero de* 
Conti ( E a r l s ) cífendo últimamente molto 
accrefgiuío , e non eííendo reüate per cíU 
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altre Provincie o Conree , tíiverfi di loro 
hanno fcelta qualche parte piü legnalata di 
una Provincia come Lindíey , Hoiland , 
Graven , &c. A l t r i , di qualche Ci t t a , co
me Mar! borough, Exeter, Britlol. , &c. Ed 
altri di qualche villaggio, o della íede o pa
la zzo lor proprío , del parco &c. come Godol-
pbin , Bol ton , Danby, Wharton &c. 

Due Éart t abbiamo , che non fono locali, 
ídoé non ;íi íolati , o nobilitati da luogo ai-
cuno, c fojamente da nobiii famigl íei cioé 
i l Conté Earl Rivers, ed Earl Poulet . Un 
terzo Ea r l , é denominaío dal fu o ufizio : cioé 
Earl Marshal. Vedi MARSHAL. 

iEglino fon crean , con cinger loro Na ipa
da , col manto, con una b t r r e í t a , ed una 
picciola corona meíTa su Ja di loro telia , 
ed una patente in mano. Sonó chiamati dal 
Re confangumei .noflri , o cugini. I I loro l i 
tólo é , mofl potent and noble Lord. La lord 
picciola corona ha le perle elévate i n pun
te , con foglie framrnezzo . 

Earl fu un li tólo grande fra i SaíToni t 
ofl'evvaíi, ch' egíi é i ! piü antico di qua-
lunque al tro fpettante alia d ígnita di Pari; e 
che non v'é a'tro litólo donore in ufo ira la 
nobilta d'oggidi, che pur lo infle fra i Saíloni 
cltre quedo. I t i tol i d'onore fra i Saífoni , fu-
roño EdeUng , Ealderman , e Degen , ó Degn. 
II pnmo veniva appropnaío a quelli della 
famiglia reate : gli altri due al rimanetite 
de' nobili i folamente i thami furono poícia 
diuinti in mi jo res e minores. Yedi ATHS-
L I N G , T H A N E & C , 

EARL-M ARSHAL , é un gran Minií l ro , 
ch? ave va anticamente diverfe Cort i , o 
Tribunali tfotto la fuá giurisdizione, come 
the court ef chivalry in oggi quafi feorda-
ta ; e the court of honour, últ imamente r i -
íorta „ 

Egii ha parimenti qualche preminenza 
nella Corte of marshalfea ; dove puo federe 
in giudizio contro i reí írasgrdíori nel di-
í i r t t to della Corte; onde i i miniflro princi-
pale foítodi lui é chiamato 'Knight-Marshal. 
Vedi MARSHAL , c MARSHALSEA . — Sot-
ío di lui vi e puré 1' ufizio dell' Araldo , o 
del Coüegio deli'arrni « Vedi A R A L D O , e 
C O L L E G I O . 

L' ufizio á1 Earl-Marshal é credítario ncl-
la nobiüffima famiglia d'Howard , e goduto 
dal Daca di Nor fo lk , fuo ramo principale; 
benché adeíío, per ragioni di Stato, fia íup« 
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?pltío :per deputazione : ma puré é da oiTav 
vare, che non vien maidato fuori dai nome 
e dalla faraiglia d' Eloward . 

E A S E M E N T , nella Lcgge Britannica , 
un fervizio, o cómodo che un vicino ha da 
•un altro per privilegio o patent*, o per pre-
ferizione gratis ; come la Arada per f| 
iíuo fondo, -una cloaca o ûn lavatoio 9 e 
f imil i o 

Nella Legge civiie , reafements fono chia-
mati fervitHs pradi i . 

EAST * , ( voce SaíTona , che fígniíica Le
vante ) nella Cosmografia , uno de' punti 
cardinali dell 'Orizonte; cioé i l punto dove 
i l p r i m o circolo verticale interfeca quel quar-
to cicir Onzonte, dove leva il Solé ^ Vedi 
ORIENTE, ORIÉNTALE, CARDINALE-PÍÍ??-
to, ORIZONTE . 

* La parola Eaft e S a [fon a j nelF Italia, 
€ per i l Mediterráneo , t i vento EaÜ t 
chiamato il Levante .. Nel Greco wM<m-
X??, e otiniXíCúT/tí, 'perche viene di l la par' 
te del Sale , air .»Ktb . I n Latina 
Eurus. 

Per trovare la linea , 1 punti & c . Eafl9 
«e w e f t , vedi MERIDIANA Linea. 

E B B A N O , Ebenuw , -ne¡!a ftoria natura-
le, una forte di legno, che viene portato 
dall' Indie, eftrenlattieBte duro e pefante , 
c h e ammette ur̂  bel liício , e che per que
ipa .ragione l i ufa ne1 lavori a mofaico , di 
rimeffo, d'incaílro &c. V e d r L E G N O , MO
SAICO &c. 

V i fono diverfe fpezie d' elbano ; i p iu 
ufuali fra n o i , fono i l ñero , i l rollo , ed i l 
verde: tutíi , prodotto dell' Hola di Mada-
gafcar, dove i Nat iv i l i ehiamano indifre-' 
rentemente hazon mainthi', q. d. legno ñe
ro. L ' l fola di S a n Mauriz io , che appartie-
ne agli Ollandefi , f >mminií}ra altresl parte 
d e g t i ebbani, che l i adoprano in Europa . 

Viaggiaíori, edAuror i , danno raelto^if-
ferenti notizie intorno all'albero d e l l ' ^ ^ ^ 
ñe ro : fe credefíimo ad aleone delle í©rode-
fenzioni, ei dovrcbbe efíere una fpezie di 
palma ; e fe ad altre , un cytifo, &c- La 
piu autentica é quella diFlacourt, il quale 
lifudettc moiti anni in Madagafcar, come 
Governatore. Egli ci aíficura,che queit al
bero crefee molt'alto , e groífo \ che la fus 
corteccia é ñ e r a , ele fue fsghe raflomigh3' 
no a quelie de! noltro mirto , di un color 
carico verde feuro, ^ 

Ta-
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Tavernier a t t e a a , che gl1 Ifolanr pongos 

aura di feppellire 1̂  punte ^ quando ono 
tróncate per- rcnderle vieppiu nere ,. I I P. 
píumier h menzione d'un^ a!tro albero d' e¿>-
Bam «ero, fcoperto-da luí a S Domingo,, 
ch'ei chiama fparttum prnuLade jolíis aculea-
ium ebeni materia.. In Candía na ice puré un 
arbufto neto a' Botaniei j , f o t t O ' í lnome. di. 
eüenus crética .* ' . 

Plinio e Dioícoricie dicono 5. che 1 ottuno 
ébano víene dal1, EtioPia ' ed . i ! Pc8§'ore 
dali' Ifláia ; ma Tcoírafto preferifce Flndia-
n0e, Vebbano ñero é raolto piü apprezzato 
fooli a'tri colorí. I I migÜore é un ners co
me d i pietra gagathesfenia vene e fenza 
Buccia ,, mafficcio ,, aftíingentej; e d ' un ga-
fto acre mordicante. 

La fuá buccia; infufa nell5 acqua v dicefi: 
che purghi la pi tui ta , e curi i malí vene-
Kei ; onde Mattiolo ha prefo i ! guajaco per 
una forte, á' ebbano . Ei da un- odore aííai^ 
grato , quando- íl mette. fulle brage r verde 
prende íuoco prontamente,, per i'íibbondan-
za di: fugo- pingue ch' egli ha . Se fi frega ad
una pietra , di venta bruno . GV Indiam fan-
no^ íiatue de' loro Der, e. ícettri, per. ! i ; loro 
Principi , di quefto legno , Fu prima portato1 
a Roma da. Pompeo,, dnpo d' aver log^íoga-
to Mi t r ida teElg l i é multo tneno in uío fra: 
noi v che appreíio^ gü antichi ; dopo che fi) 
Ibno feoperte tante maniere di daré ad al--
t r i legni dari. un: coloc ñero .. Vedi I N T A R -
SI ARE'o. 

Q^aanto' aU' e^^wo verde , oltre Mada-
g^fcar , e S¿a Maurizio v egli crefee pari-
mentr nelle Antille , e raaffime nel!' Ifola di; 
Tobago ,, L ' albero che lo da é pieno di ceípu-
gli j . ie fue foglie eguali lifcie , e d'un bel 
color verde 0. Sotto deiia fua^eortecia- v 'é una; 
buccia biauca , circa due poilici grolí'a , fot-
to alla quale fin' al cuorei; deliaj pianta , tutr 
ta la foítanza é un: verde carico che piega, 
al nsro beoché qualche volta; fiftí fcreziato 
con'vene gialle II fuo-ufo not^ é riftretto^ 

opere di Mafaico . Egli é Buono anche 
«ella tintura come quelio che un bel 
verde.. 

Quanto all1 f^^wc roífo chiaraato^ anco3 
g^hadiglia .̂ yoco' altro piíi: ne. fappiamo 
ehe il nome. 

Gü: artefici di íludioli v di rimeffi; 
a nno paliare il- pero , ed altri legni , per 
éaano^. con ebbanizzavli o daré ad eííl i l 
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color ñero . Alcuni ci5 fanno con poche lá 
vate di decozioae calda> di galle ,. e quando-
fono afciutti,. con aggiugnervi dell' inchio-
üro , ed imbrunendoü o luílrandoli can fpaz-
zoledurej. ed un poco-di cerâ  calda . A l t r i 
fealdano o abbruciano i l lor legno ñero . 
Vedi TINGE RE 

E B D O M A D A R I O , *r Hebdomadariuí 
o hebdomadius un- membro di qualche Ga-
pitolo,. o Convento che ha la fuá fettima-
na da officiare nel cora ; da leggere le an-
t i í o n e l e orazioni, e fare le folite funzio-
n i , che fanno i fuperiori nelle Feñe folenni ,> 
ed in altre occafioni ftraordinarie . 

* La; parola- e formata dal Greco é/^c-
{¿as r che fignifica i l numero íctte . Vedi 
SETTIMANA . 

VEbdomadarie generalmente ha la col-
Jazione ai besefiz] che diventano vacant den
tro la; fuá fettimana : benché.queílü é teaüto< 
comuneractue per un abufo.. 

Nelle Cartedrali', 1' Ebdomadario era uw 
Canónico , o. Prcbeodarioi l quale ayea la 
cura particoiare del coro ,. e !'¡nfpezioae ío-
pra.i mieirtrií per la fuá fettimana .. Vedi C A 
NÓNICO, C ATTEDR-A LE , cCoRO .. 

N c t Monaftcrj, VEídnmadario é quegli che' 
ferve anco a tavoía per !a fuá íettimana , o 
in aiiio fiíTo e cerro tempo dirige , ed af-
fifte la diípenía , la cucioa; &c.. 

Nell5 antichira Ecclefiaílica troviam-^ nove-
difFerenti forte d' cbd>madarj . — V hebdo-
madarlus cantor 1' hebd.imadariuS' chori r 
ch' erano in fatíi i l medeíirao,, cioé quegli: 
che regolava , c prefiedeva al pubblico fer-
vigio od ofizío- :• hebdomadarias: coquina 
hebdomadarius defuníioruw che avea cura^ 
dell' ufizio de' morti1.* hebdomadkvms> tnixitá-
torii- quegli1 CITÍ canravai 1' Invjtatorm :•' 
hebdomadarius íeclur ad menfam ^ quegli che 
leggeva in jempo del pranzo: hebdomada
rius majoris Miffa hebdomadarius P f ilterit r 
che probabilmente era I'irttífo-, che ¡hebdo
madarius chori . Eá hebdomadarius J a r i al-
tarií v cioé quegli; che caotava» la- Mcffai 
grande „. 

E B I O N Í T Í , Eretici anticHi, i qwali in--
forfero! nella Chieia, nel primo Secólo ; 
che negavano la divinita di Gesü Cr iño .• 
Vedi E R É T I C O ... 

Origene-crede che íieno ílatl1 cosí chi^ma^-
t i dalla voce Hbrea, ebion', che fignifica po*-
vero ; perché, die 'egli , eglino erano poverii 
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di fenno , e prlvi d' intellctto . Eufebio » 
con una qualche mira aila fteflfa climologia, 
crede che fbífero cosí chiamatt , daü' avere 
baíii e poveri penfieri di Gesu Cr ido , men-
tre lo prendeano per nuüa piu che un mero 
nomo. Ma tutto que lio , dice M . Simón , 
nella fuá Storia Cri t ica , non é che una fred-
da allufione al nome di quefti fettarj, che 
nella Lingua Ebrea fignifica povcro . Egli é 
piü probabile , che abbiano data gli Ebrei 
queíV appellazione ai Criíliani in genérale, 
per difprezzo; perché ne' primi tempi, po-
chi a í t r í , piu che gente povera, eran quelli che 
abbracciavano la reiigionc Cní l i ana . i n queíl1 
opinione pare che día anche Origene , nel 
fuo libro contra Cello, dove dice , che era-
no chiaraati Ebionití quelli deglr Ebrei, che 
credcvano, eíTcre Gesu veramente l'afpeíta-
$0 M d f i a . 

Si potrcbbe anche diré con qualche proba-
biliía , che i CriÜiani primitivi aíTuofero i l 
nome-da íefteffi, conforme alia lor profef-
jfione . Egli é cerco , per offerv¿zione di Sant" 
Epifanio, che fi pregiavanod'eíler poveri, ad 
efempio degH Appoftolt. I I medetimo Sant' 
Epifimo e nulladimeno di pare re , che vi fia 
ñ'áto un uomo , Ebione di nome , capo e íon-
dature della Sctía degli Ebioniti ^ conítmpa-
janeo de3 Nazareni, e de' Cenntiani. Egü' 
da un lungo ed eíaito dettagüo deü' origine 
degli Ebioniti-, e fa che fíeno fortiti dopo la 
diftruzionc di Geruíalem-me i quando i primi 
Critliani- chiamati Jtfazareni, ufeirono dalla 
áet ta Cuta per vkere a Pella* Vedi NA-
Z A R I T r . 

Gli Ebionití adunque fono poco altro piíí 
«he un rarmo di Nazariti ^ fe non cite alte-
xaro-no foíameníe ecorruppero, in -molíe co-
fe , la purita' della fede euftodita da que'pri
mi ftguaei del eriftianismo'. Pcr-quefta ra-
gipBC,' Ori-gene difíiogue due fpezre á'Ebio-
niti nella fuá rifpofta a Celfo j gli uní cre-
sievano ^ che Gesü Crido foffe nato da una 
Verginev e gli a l t r i , ch'egli foífe nato alia 
maniera dsgü a k ñ uomink 

I prsmi araño ortodoffi in ogai cofa , ec-
«eíto^ che alia dotfcrin» Crifliana aggiunge-
vano- h eerimonie della Legge'Ebrea, coi; 
-Giudei co' Sñ-mavitani , e co' Nazariti 
tuttavolca diftenvano dai Nazariti in diver^ 
íe coíe, principalmente ífl que! che rigua-rda 
i ' sutonta delle Sacre Scritture j ia^peroecbá 
i Nazarit i ricevtvauo tutto ger Scnitura-^ 
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quello ch7 era contenuto nel Canone Ebreo • 
laddove gli Ebioniei rigettavano tutt i i pro, 
feti , ed avevano in orrore fino 1 norni di 
David , di Saloraone , d' Ifaia , di Geremia i 
e d'Ezechiello. Vedi P E N T A T E U C O . 

Non ricevevano altro del Vecchio Tefía-
m e n t ó , che i l Pentateuco; loche dovrtbbe 
additare, ch'eglino foífero piuttofto dlfceíj, 
dai Samaritani, che dagii Ebrei» S' ac cor di
vano co' Nazariti fervendoíí dell' Evangelio 
Ebraico dí San Matteo , altrameníe chia-
mato 1' Evangelio de i dodici Appoüol i : m a 
avevano corrottogli efempla?i i n molti luo 
ghi : E particoiarmente, aveano tralafciata 
w genealogía del noílro Salvatore , che i n 
quello de'Nazariti confervavafi intera r ed. 
anche negli tfcmplari de' Cerintiani. 

Qucili u l t i m i , le cui opinioai circa la na-
feita del noftro Salvatore erano-le fteíTe che 
quclle degli Ebioniti, fabbricarono i l loro 
errore su queda ñtífa Genealogía * Vedi C E -
R I N T T A N r . 

Oitre i ' Evangelio Ebraico di San Matteo> 
gli Ebioniti aveano ricevuct diverfi altri IL-
bri fotto i nomi di San Giacomo, di Sara 
Giovanni, e degli altri Appoíloli .. Egli no 
fecero anche ufo de' Viaggi di San. Fie tro, 
che fi crede effsre ftati fcritti da San Cle
mente j ma l i avevano cosí alterad , che 
appena v'era reíhto niente di vero ,. Face-
vano diré al Santo un mondo di falfita, per 
meglio autorizzare le loro coníaetudini .. 
Vedi Sant' Epifanio , che moho é diffufo „ 
nella deícrizbne deU' antica Ere fu degli Ebio
niti , Hser. 30. 

EBRAISMO , é una particolar manier* 
di parlare , un idiotismo della lingua Ebrea,. 
Vedi IDÍOTISMO. 

Non íi poííono- intendere ne mtn le ver-
íioni del Teílamento Vecchio fenza qualche 
contezza del linguaggio Ebreo tanto foa 
«lleno piene di Ebraismi.. 

Noi abbiarao molix Ebraismi-> preS dalla 
Scrittura r e natuíalizzati nella noílra pro-
pria Lingua j coiv^Sonof perdición, fighuolo, 
¿i perdizione : To sleep mthe Lotd v Dormir, 
oel Signore &c. Vedi E B R E O . 

EBRBUH A R I T I , u»a Setta-, od un or« 
diñe di religioíl, fra i Maomettani 5 cesb 
chiamata dai loro fondatore Ebrbuhard., di* 
fcepolo di Nacfchibendi* 

Gli Ebrbuhariti, non o-ílante la ftraofdi-
n?,ria fantita chs grofefiano j con un aíToJu?-
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to abbanáono ái tutte kcofe mondane , fo
no tenuci da'iVIuííuimam, per nu.la megho 
che oerEretici , perene non fi coníideran® 
obbligat. di ̂ dare in peiiegnnaggio a la 
Mecca- Per ícuíarli da c ío , adducono, che 
Ja purita delle loro anime, le loro fubiimi 
conttmplaxioni , reftafi, &c. moílran loro 
la Mecca , e Ü fepoicro di Maometo , íenza 
mover piede dalle loro celie . _ 

£ g R E O i coía che fi rifierifee al popólo 
¿g' GiLiae», cioé alie 12 T u bu , dikeledaili 
l2 patriarchi, figliuoli di Giacobbe . Vedi 
GIÜDEI. — Cosi diciamo, 

E B R E A Bibbia . Vedi B I B B I A . 
EBÍIEO Carattere. Vedi 1'Articolo C A R A T -

T E R E . 
V i fono due fpezie di caratteri Ebrei , 

Y amico , che chiaraaíi anco i l quadrato j 
ed 11 moderno , o rabbinico . — L ' Ebreo qua
drato , piglia la fuá denominazione dalla f i 
gura de'fuoi caratteri , che fon formad piu 
quadri, ed hanno i lorangol i piíi giuili e di-
üinti , che Taltro . 

Quefto carattere fi ufa nel teño deíla Sa
cra Scrittura , e negÜ altri loro ffr i t t i prin
cipal r e piu importanti . — Quando e que-
flo , ed i l carattere Rabbinico fi adopera-
no nella medefima opera j i l primo 1erve 
per i l Teflo , o per la parte íondamenta
le ; ed i l ftcondo per la parte accefforia , 
come per le gloffe , per le note j per l i cooi-
ment i , &c» 

I migliori e piu beíli caratteri di quefla 
ípezie, fono quelíi copiati dai caratteri mís, 
Spagnuoíi ; apprcífo vengono quelli de1 mis. 
Italiani : in terzo laogo quelii de' Franceíi j 
e finalmente quei de' Tcdeícbi , i cui ca
ratteri fono la fie lía cofa , rifpetto agü al
tri genuini caratteri Ebrei quadrati , che 
i Gottici ed OI! ande fi rifpetto ai carattere 
Romano» 

Diverfi Aurori íoñewgonct che i l earatte:-
re quadrato non é i l reale antico caratte-
te Ebreo, che ferivevafi d-al principio del-
U iiogua fino al tempo deila Cattivita Ba>-
^^onefe ; ma che eglí é piu tofto U carat-
êr̂  Affiro o Caldeo , che gli Ebrei aííun-

lero , e a CU1 ^ avvczzarono , nel tempo 
^ella Cauivua , e cui pofeia riiennero . >—• 
Quefti Autori aggiungono , che qutllo che 
^ f / chianiiamo carattere Samzritam , é T 
•tbreo antico. 

do tío Gsfuita SoucUt foQieuc % GQÍI 
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grande abrlita , che 1'antico carattere ¿."¿rfí?, 
é qucllo che trovafi su le ratídáglié di Si-
mone , ed alíre , comunementc chratnafe 
Medaglie Samaritam; ma che in reáltky ei 
crede, eífers: líate medaglie ELree . battute 
d*gli Ebrei, e non da'Samaritani. Vedi SA
MAR rr ANO . 

I I carattere E B R E O Mnderm , Rabbinico j 
é un bello e netio carattere , formato fu 11' 
Ebreo quadrato con mondarlo un poco , e 
levandone la maggior parte degli a igoli del
le lettere, per renderlo piu fací le e corren-
te. — Quelli che ufano i Tedefchi , fono 
raoito differcnti dal carattere Rabbinico , 
ufato per tutt'altrove , beoche tutti egual-
mente formati dal carattere quadro, ma i l 
Germánico con minore cleganza e bellez-
za degli a l t r i . 

I Rabbini fi fervono frequentemente o 
del loro proprio, o del carattere Ebreo qua
drato, per ícrivere nelle Lingue moderne . 
—- V i fono anco de' Libri nelle lingue vol-
gari , íiampati con caratteri Ebrei ; fe ne 
poííon vedere degli efempj nella Biblioteca 
del Re di Francia. 

EBREA Lingua , chiamata aííblutamen-
te 1' E B R E O , é i l linguaggio, parlato daglt 
Ebrei , e nel quale tut t i i Libri del T . V . 
fono feritíi; psr lo che , eífa lingua vicn 
anche lingua Santa , o Sacra chiamata . 
Vedi L I N G U A G G I O . 

Non vi é akr' opera , in tutía i ' anti
chita , feritta in puro Ebreo , oltre i L i b r i 
del Teflamento Vecchio ; ed anche alcune 
par t i di que fio fono in Caldeo. Vedi C A L 
DEO . 

L ' Ebreo aunque , íemhra eflere i l piu 
antico di tut t i i linguaggi del mondo i al
meno cosí é , in riguardo a noi , che non 
ne conofeiarao ale un piu antico . Alcuni 
dotti uomial vogiiono , che fia i l linguag
gio , che parlo Adamo nel Parad i fo , e che 
parieran no i Santi nei C i e l i . 

Alberti nel fuo Dizionario Ebraico , íx 
fiudia di trovare in ogni parola nella fuá 
sadice, nelle fue lettere , e nella maniera 
di pronunziarla , qualche ragion naturale 
della íignincazione della fislfa parola. 
egli ha portata troppo lungi la cofa ^ ed é 
flato mofiraio, nelle Msmorie di Trevoux, 
ehe porto ü fuo principio parole le qualíí 
fignificano cofe afíatto diverfé „ fignifiche-
rebbono lo íleffo -



NciuTisn ,, e Loefchcro , hanno- promoffo» 
vieppiü; il fiíUma d'Aiberti , e con mag-
giore t k í i t m a e ingegno, che, lui : I I pri
mo nelia fuá Genefts Linguts.. Santla, ed i l 
ffcondo nci, fuo Trattato, de. Caufis. Lingua: 
Heb . 

Sia come, fi ^oglia r¡ 1' Ebreo ta! quale V 
abbiamo ntlla Sacra, Scrittura , é UÍI, l i n -
guóggio molto, regoUre e analógico, e par-
tjcoidrmente; nellc fue conjugazioni Pro-
priamciite: parlando;, non vi é fe non una 
femplice conjugaxione 5 . ma.eüa é variata in 
ogni: v.erbo* in fette. od otto maniere , lo. 
che h !' cíf^tto di tante differenti conju
gazioni e apprefta, un gran-numero di efr 
p r e í l i o n i c o l i e quaü fi pub rapprefentare , 
fptto una fula parola tutte. Je, diíFerenti. 
modificaz:on3 di un verbo e diveríe idee 
3n un tratto,. le. quali. ne! moderni, ^ nci 
piu degli antichi e dotti linguaggi fono^ 
©ípnmibiii, foL per via frali.,. 

Le-parole, onginali-o primitive in que-
fta. Iingua s, che. chiamaníi r¿7a/a , di rado 
con Jano di piü che.trc íettere , o fil— 
libe che cors , due; foonb fi< cfpiimon J , o-
|H i r col fuono mtd'fimo raddoppi-ito i , i l che 
íi addita, per- n-..ZLot di un punto • Vedi 
B ADÍCE , R A D ! C A L É : & C 0 . 

V I IO.IÜ: 22. Letrere nelia Lingua í " ^ ^ , 
che. \ Gr-mmatici--; dividbnos in gutturali , , 
palatine-,, dental't , labbml't; e linguali ': — -
Quciía;d.wiíione, é prtía dai- diverír organi-
della, pronuncia j alcuni, de5 quali contri 
buifcono piu che abrí a proferiré ctrte Iet
tere ... Vcoi;; VOCE-.- Vedi, anches GUTTURA-• 
m., . PAI.ATÍNO ,. Scc, 

Oldmanamente- fi contano^ fo íc cinque^ 
vocaii ne l iVF te v che. fonos le iíkííe che 
le noílrc cioé, a e , i o u \% raa- poi; 
ogni' vocale é diviía in due , una luuga e 
una breve- £ il fuono del la- prima é un po-

piu grave e p.ü lungo ddla. feconda.. 
piu, breve, e piu; acnto-.. —«Dévefi;- aggiu-
guere che, le due ultime vocali hanno af-
íatto. difFcrentr. fitoái ;: difFerenti , vogliam -
áire.'v ÍRi a!tr5; contkoltre-.laíquantita; ed i l i 
grado- d'eievazrone 

A queííe dieci ,, o dodici vocali- fe ne 
debbono' aggiugnere alcune aitre chiamate 
femivocalt che iono - únicamente leggiere 
mozioni, che fervono per connettere le. con-
íonanti e fare daü 'une aÜ'altre pin facili 
oc t r a a f i ü o n j V edi. PUNTO e. V O C A L E . . 

EBR: 
IT; numero- degli accenti é fíraordínarlo* 

nell1 Ebreo. — Ve. ne ha. preíío a 40 d¡f-
ferenti; e di queíli , parecchi fono di un-
ufo. non: ben avverato o definito , non 
oflante tutte le. ricerchc , e tutto lo ftu. 
dio che di. quefla. materia.; han fatto i : 
Dot t i 

In geiaeralenol fappiamo queíle tre CQ* 
fe : i * . , che fervono a. diftins uere le fe-n* 
tenze , ed i . loro membri , come i noftr¿ 
punti , . e, le noftre; c o m m e & c . 20. A de
terminare la quantita.delle fillabe: e 30. a 
fegnare, o moítrare: i l tuono onde fon da 
pronunciaríi o c a n t a r í i V e d i ACC.ENTO. 

Non. é dunque maraviglia che vi.fieno-
piíi accenti n e l l ' E ^ c - , che negli altri Lin-
guaggi ; mentre eglino fanno Tufizio-di tre-
aiverfe colé , che in altre lingue íi chiama-
no con difFerenti: nomi Vedi PONTUA--
Z I O N E , Q U x i N T I T A ' , . 8¿C.. 
. Non ayendo noi altro -E ĴVO-, che queüo-

ch1 é contenuio= nelle- Scritture coteíía; 
Lingua. manca, di gran numero di parole ?, 
non íoiamente a cagrone , che in que' p r i -
mi twi í tempi--, i linguaggi n o n erano cosí, 
copioíi come al prefente ,. ma. anche-per--
ché gli Scrittori infairati non ebbero occa-
íione á n adoprare. parecchr termini- che vi-
doveano eífere n e l l a Lmgna 

I i Caldeo,, i l Siriaco, T Etiópico &c. fo
no da alcum tenuti per dialetti del!'E¿reo.*.' 
fíceome il Franccfc , !'Italiano lo Spa-
gnuoio &c.. ion© dialetti: del Latino Vedi) 
C A LDf-O , A RA TUCO & C . . 

EsSi%0<Ra/fbimccr,. o EBR EO M'^er^o , é* 
i i iinguaggio ufato daiRabbini, negli ferit-
t i 5 ch eglino hanno compoíH •>•> Vedi RAB-
BINCT. 

La bafe od i l corpo di eíTo linguaggió, é 
1' Eórt-o ed i ! Caldeo , con diverfe aherazio-
ni nelle voci di. quef t i due linguaggi , Je íi-
gn.ifica/.ioni. deiie quals- eglino h a n n G ' C o n f í -
derabiimente- amplíate ed eltefe ». Cofe affai 
hanno in oltre prefe dalla Lingua Arábica.. 
11 rimanente é , per- la piu parte j.compo-
üo di parole , e d' efpreffioni', quaü tolte 
dal Greco,., e quali dal Latino, e da. moite • 
akre lingue. tnoderne , particolarmente da 
quelle, le quali fi-parlano nel luogo dove 
ciaícunRabbino é v i v u t o , ohaferuto. ^ 

V Ebreo Rabbinico j dobbiam convenire r 
cH' egii é un linguaggió conioíKrimo . —" 
M . Sumon-, nella fua^H^?. Cm. r / ^ ' 



man 
appcna v 'é 

mi non 

oper< 

•Tcft. L U I . C .22. oííerva che app. 
arte aicuna, o ícienxa , che , Rabb 
he abbiano trattato. Eglmo hanno tradotto 
moltiíTimi de'Fiiofofí, deVMatematici, de-
oí, Aíiro"om:, e Medici annchi : cd han-
no fcntto anch' d í i íbpra .moltiíTimi argo-
menti . . 

E^lino non mancann -neppur d oraton e 
di poeti . Aggiugni che queno'linguaggio 
abbenché fia -tanto nitralciato di parole Üra-
nierc , ha ê ûe -tteMcsie , abbaftania vifi-
bili nelle opere di -coloro che hanno ícrit to 
bene-

Simón dice , eííer impoffibüe ridur-
]o ín arte, o in unfifterm di rególe; quau-
tunque diverfi uomini ".-crudiid penllno di--
veríameate ; -c cib non folarnente appar pol-
f i b i i e r e a é ñato -attusirnente eícguuo . 
Genebrardo JI primo lo tentb neiia íua I/a-
•goge "Rabbmica^ the pur non va piu al di la 
-de1 precetti per ieggerio. 

B •íxtortío lo fecondo , ful fine <lella íua 
Gratmn-itica Einea ; Jove abbiamo una íua 

• • j ua . Cbtío i i t i t i l o , di Zfñ/o-
•éé Germánica "ufut & e'xerchatio . 

A l t r i iono anditi ancor piboitre. Mato ci 
ha últimamente data una GrammaiLa Rab-
binjca, a Gicflfen , f o t í o ü titolo di Joannis 
JSÍaii Grammfttica Rabbirnca j e nnma di 
h i i Se nne f to avea f¿íto Y\\\£tt¿, Kabhinií-
muí , h. e. Prcíccpta Fargtimíco-Talmudico-
R.abbiytica . W;-rtemb. an. 16Ó6. 

E B U L L I Z Í O N E , ntila Fifica, i 'atto di 
manaba boHicotc', o di gorgoghare , pt r una 
veemente agitazione deüe partí di un flui
do, prodotlá dal fuoco. V t d i BoLLlRE. 

I Fiioloñ noti convengono fra í(;ro sntor-
no a1!a cauía ed alia maniera ácAV Ebullizio-
ne ; akuni la ípii gano , recando in mez20 
non so quaie attt nuatione delle panicelle 
del fluido, nel fondo del vafe, che per ef-
fere altenuate , di ventano piu leggiere , e íi 
follevaoo o gonfiano contro al peío che lor 
loprafta : al tn adducono le particelle del fuo
co che meíchianfi colle particelle del fluido, 
« le dilatano, e si le rendo no fpeciñeamen-
te p'm leggiere : ed altri non parlano d' atte-
^üuione , né di alcuna rsrefazione delle 
panicelle del fluido per i'azione del calore ; 
ma di una rarefazione dell 'aria, nnferrata, 
e framifchiata col flaido che venendo ad 
eípandan , tende a¡r insíl ? contro la preffi0. 
ne deíia m«no riícaldata , o meno íarefatta 
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parte del fluido . ¥cd i C A L O R E , A R I A * 
& c . 

Un p i ü p r e c i f o dtttaglio de'gradi edel pro-
ced mentó di q u e í t ' a l i o n e , vedi fotto i l pre-
detto articok- BOCLIRE.. 

E B U L L I Z I O N E , nella Chimica , & c . 
fi ufa in íenío 0 ' u n violento m o t o i n t e f t i -
no , o d i una eoilutta^ionc di par t í , -caufata 
daiia miilura tít'íaii di nature d ^ i f í t r e n t i . 

I i Dottor -Harris vv.-un che p r o p r i a m e n -
•te c imniediatamente -fignífichi q u t í parti-
•colare ágitame-ao o quell' eff rveícenza ^ 
-che aalce , dopo che fi fon meícolati ¿ f í i e -
qie un liquor acido i, ed un alcahzzato 
V t d i A C I D O , c d ^ A i . c A L r . 

IÍ 13kiV'»- ha un elocnen7 
'C£ii moitra, ene u n ep&íitzíc 
p u ó eíTcre prodorra tía una t 
xa che i corpi acquittino 
ZÍ , che un grado di fred 
dotto piu grande tu quel 
neii'aitro de'corpi da sé 

•colla quale 
coníidtr^bile 
ni (tu ra, ifen-» 

cun calore % an-
pub xflTcre pro-

e era nell1 uno 6 
benché accompa-
;io t u mul to , 

lirepito e louma i Imperocché avendo ver-
írsto una parte d'oiio di -Vetriólo. , , in dodi-
ci partí tí ;icqua comune , ia m'.íijra fu da 
prima lenfíbilínente calda: pofeia, la palla 
d' un termómetro íu poíla i b eífa , finché lo 
Ipin'to mchiufovi bg|»be acquiílato il tempe
ramento ueiia miítura j ma allora una con
veniente quantita ui laie vo'ati'e o fale ar-
momaco, elltndofi poíla gradualmente, peí? 
(aturare gli ípniti acidi dclla mitlura lo 
fpirito nel termómetro diíccfe piu di un pol-
lice. Vedf EFFERVESCENZA . 
< E C A T O M BE * , Hecatombe , nell 'antic^í-

t a , un Sacnfizio di «emo animali deila rae-
defima fpezie , a cento altan .,-c per mez-
7.0 di cento Sacerdoti, o Sacrificatori , Ve
di SACR IFÍZIO . 

* X'? parola e forma ta da! Greco UotToug-.r, 
-che propriamence fignifica un fomttofo * 
magnifico Sacrtfizto . •>— Jltr¿ la dinva-
no dad Greco íxuwy , centum , e (2%? , 
bos , &c. ficche /' ecatombe farebbe un 
Sacñfi-z.to di cento buoi. — Altri d ir iva-
no la parola da íY.a.wv € irtu , pes , pie-
'de ; e pero tengono , che /' ecatombe con-
fiaffe di fole 25. beflie quadrupedi. Ag* 
giungono , che non importava quale fpc-

' '%ie di animali fi fcegliejfe per vittime» 
purche ni aveffe giujia la quotx de 
$iedi. 
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Diceíl che Pitagora abbia facrificato un' 

"Ecatombc alie mu fe di cento buoi , per giu-
bilo e gratitudinc , deü' avere trovata la di-
moftrazione della 47 propofizione del I O . 
Libro di Euclide; cioé che in un triangolo 
rettangolo, i l quadrato deli' ipotenufa é egua-
]e ai quadrati degii altri due l a t í . Vedi I P O -
T E N U S A . 

Quanto aü'origine delle Ecatombe, •— Stra-
bone riferifce , che v i fu roño cento Cink 
neiia Laconia; e che ogni Citta uso di fa-
crificare un toro ogni anno, per la falvez-
7a comune delpaefe, donde é venuta Tin-
ílituzione del celebre facrifizio di cento vit-
t ime , chiamato ecatombe. A l t r i riferifcono 
1'origine delle ecatombe ad una peíte , da 
cu i fu ron o aftlitce le cento Citth. del Pelo-
ponefo; perallontanareiaquale, unitamen-
te contribuirono a cosí fplendido facníizio. 

Giulio Capitoiino riferifce, che per un' 
ecatombe ergs vano cento altari di zolle er-
bofe , e fopra queftí facrificavano cento 
pecore, e cento porci. Egli aggiugne che 
quando g!' Imperadori ofFerivano facrifizj 
di quefta fpszie , facrificavano cento Leo-
ni , cento aquile, e cento altre beílie di 
íimile fpezie . 

E C C A N T H I S , o E N C A N T É I S , nella 
Medicina. Vedi ENCANTHIS . 

ECCE H O M O , * fra i p i t to r i , un no-
me dato ad una pittura , nella quale é rap-
prefentato i l noÜro Salvatore in vefta di 
porpora con una corona ful capo , ed una 
verga nella mano; quale appunto fu recato 
dinanzi a Píiato dagli Ebrei. 

* L a Fra fe e Latina, prefa dalla parola 
degli Ebrei /iejjl, ^. d. quefii e f nomo — 
l í t a l e . . . ha un belf ecce homo. 

E C C E L L E N Z A , una qualita , od un t i 
to] o d' onore , dato agli Ambafciatori, e a'd 
altre pet fone, che non fono qualificate per 
quello di Altezza , come non etfendo Princi-
pi i ma pur fi devono innai/are a! di fopra 
d' altre dignitadi inferior!. Vedi Q U A L I T A ' . 

In Inghilterra e in Francia , i l titolo é 
oggidl p-culiare agli ambafciatori, ma mol-
to ordinario in Gertnania e in Italia : auel-
l i a' quaü fu prima appropriato , furono i 
Pnncipi del faogue, delle diverfe cafe rea-
li ; ma eglino lo lafeiarono per quello di 
Altezza , dopo che diverfi gran Signori avean 
prelo V eccellenza , Vedi ALTEZZA. 

Gii Ambafciatori 1' hanno fojamente por-
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tato dopo Panno 1595. quando Arrigo Í V . 
di Francia raandb ti Duca di Nevers, Am-
bafeiatore al Papa; dove egli fu prima corn-
plimentato con Eccellenza . Dopoi, la fteffa 
appe'.lazione fu data a tutti gli altri Amba
fciatori refidenti in queHa Cor te ; da dove 
Pufo fi fparfe per tutte l 'altre Cor t i . Ve
di A MBA S C I ATORE . 

Gii Ambafciatori di Venezia 1'hanno fo-
lamente avuto dopo 1' anno 1636. quando 
P Imperadore ed il Re di Spagna confenti-
rono di accordarlo ad eíli . 

Gli Ambafciatori delle teñe corónate , con
tra llano quedo titolo agli Ambafciatori man
dad da'Principi d' Italia ; dove P ufo non 
é ñab i l i to . 

La Corte di Roma non da la qualita di ec
cellenza ad alcuno Ambafciatore , che fia uo-
mo di Chiefa ; giudicandolo un ticolo fe co
la re feo . Le rególe e mifure comuni deli' Ec
cellenza fono un po' varíate in riguardo 
alia Corte di Roma. — Gli Ambafciatori 
di Francia, a Roma, fin ab antiquo danno 
i l titolo d1 Eccellenza a tutt i i parenti del 
Papa regnante ; al ConteQabüe Colorína , al 
Duca di Bracciano , ed a i piü vecchi fi-
gliuoii di tutti queíH Signori ; come puré 
a' Duchi Savelli, C e f a n n í , &.c. Ma e' fo
no in oggi piü rifervati su quefto propofito ; 
benché ancora trattino tutte le Principef-
fe Romane con ['Eccellenza. 

La Corte di Roma anch'ella , ed i Prin-
cipi Romani , accordano i l medefimo tito
lo al Cancelliere, a ' M i n i f t r i , ed a' Secre
tar] di Stato , e prefidenti delle Corti So-
vrane in Francia , a' prefidenti de' Configlí 
in Spagna, al Canceliicre di Polonia, ed a 
quelii che fono nelle prime dignita dcgli 
altri Stati : fe non fono eceleíiaílici. 

La parola Eccellenza, fu anticamente un 
titolo di Re e d' Imperadori ; e pero, Ana-
ftafio i l Bibliotecario, chiama Carloraagno 
fu a Eccellenza . I I medefimo titolo íi da an
cora al Senato di Venezia ; dove, dopo di 
a ver falutato i l Doge fotto i l titolo di Se
rení ¡Jim o , i Senatori vengono quaüfícáti di 
Vojlre Eccellenze . — I I Liber diurnuíPontif. 
Román, da i l titolo ü Eccellenza agu Efar-
chi ed a'Patricj. Vedi T 1 T O L 9 • 

Gi' Italiani ed i Francefi hanno aggiunto 
al mero titolo d' Eccellenza, e ne han tatto 
excellentiffme , ed eccelkntijfimo , che fono 
í k t i dati da certi Papi, ai Re, &c. 

EC* 
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E C C t l ^ T R í C i T A * , la diftanta tra i 

centri di due ci tcol i , o sferc , che non 
hanno íl medefimo centro . Vedi tccEN-

T R ' E c c r N T R i c n A * , néll1 antica Aflrono-
inis , é la diítanza del centro delF órbita 
di un planeta, dal centro dclla térra. Ve
di P I A N E T A . . , , . . 

Che í cioque Pianeti abbtano una tale 
JEaentricitfi, é conceííb da tut t i ; e Ti pub 
far vedere per diverfs coníiderazioni ; prin
cipalmente queíh , che Saturno , Giove , 
Alarte, Venere, e Mercurio in alcuni tem-
pi appaiono pía grandi , e in aitri tempi 
j r inor i ; lo che pub íolamente procederé di 
qua , che ie lor orbite effendo eceenmch 
alia térra , in aicune partí di eííe eglino 
d fono piü vicini , ed in altre piu ricno-
j i , — Ma quanto alie Eccentricttadi de! So
lé e dclla Luna , qualche difputa é fíaía 
fatía . 

Mol t i de' moderni tengono che H Solé 
e la Luna appaiono qualche volta piu gran
di , e qualche volta minori ; non gia che 
ci íieno piü vicini in un tempo che in un 
altro , ma perché fí veggono per difFeren-
t i co'onne d'aria, che cagionando differen-
2a nella rifrazione della lor luce, dann'oc-
cafione a tai diveríe apparenze. 

Quindi é che occorrono molto improvví-
fe alterazioni deU' apparente magnitudine 
della Luna; dove nient' altro , fuorché un 
carnbiamento nell' aria , aver pub luogo . 
Vedi L U N A , e SOLÉ, 

COSÍ Keplero , ai 2 di Marzo , tiell ' an-
no 1 3 8 8 , trevb i l diámetro apparente del
la Luna 31 m i n u í i , quafi fubito dopo 3 2 , 
2 ' ; poi 30% 3 ' ; ed i i giorno precedente 
era flato 3 3 ' : e di nuovo a' 22 di Ftb-
braio 1591 , egli offervb due volte i l diá
metro dtlia Luna 3 1 ' , fei volte 3 2 ' , fette 
volte 3 3 ' , e fei volte 34 ' . Vedi D I Á 
METRO . 

Aggiangono, che quando ilSole e la Lu-
^afono ne'fegni meridionaii, e Cíjnfeguen-
tetutvite piü baffi, eífendo aliora veduti per 
""a colonna piü lunga d'aria denfa, appa-
rir aebbono piü groíí i : confeguentemente, 
íie ^ropo á5 invernó , quando i l Solé é in 
^apncorno, veduto per mezzo ad una msg-
gJor quantita d'aria, apparir dee piü gran-
"e clje nelia üate, quando eífendo piü vici-
«0 ai noííroZenith, la quantita d'aria per 

Tomo J I L 

cui é veduto é minore; e riflefíb í ipu^djf 
dclla Luna . Vedi SOLÉ &C. 

Ma altri vogliono , che I ' Eccentricitadi 
del Solé e della Luna fieno fuífkienteraentc 
provate , ambedue dagli ecliííi; dalla mag-
giore e minore parallaííe della Luna, alias 
üeiía didanza i ú Zenith , e da IT oífervarc 
che il Sole continua piü a lungo nell'emis-» 
fero fcttentriüoale , che nel racridionale , 
cioé i%6, o 187 giorni nel primo, e folo 
1 7 8 , o 179 nel fecondo. Vedi D I S T A N Z A T 
E M I S F E R O , T E R R A , &c . 

E C C E N T R I C I T A * , nelia nueva Agrono
mía , é la diílanza del centro dull'órbita di 
un planeta, come C , dal centro del Solé 
S, cioé ladiftanza tra i l centro dell' e lü í le , 
ed i l fuo foco : chiamata aaco Eccentricitk 
femplice. 

E - C C E N T R I C I T A 1 doppia y h la diftanza tra 
i due fochi nell' elhíle, che é eguale a due 
volte la femplice Eccentricitk. Vedi Foco , 
E L L I S S E &c. 

Per trovare VEccentricita del Solé : poichí 
i l maíTuno apparente fernidiaraetro del Solc 
é al fuo minimo ferniciiametro , come 3 2 ' 
4 3 ' a 3 1 ' 3^* ) 0 come 1903^ a 1898"; la 
maffima diílanza del Solé dalia térra fark a l 
ia fuá mínima diftanza, come 19Ó3 a 1 8 9 8 . 
Peiché dunque P S + S A = P A 1 = 3861 ; 
( T a v . Aílron. fig. 1 . ) i l raggio áúV Eccen-
trico C P , troveraiíi 1930 : e confeguente
mente S C = : P C — P S = : 3 2 . I I perché , 
C P eífendo 100000, CS íi trovera = 1Ó58 „ 

Qi i ind i , eífendo che VEccentricita SC del
la térra , é appena ia decimafeíta parte del 
raggio te\Veccemrico C P ; Pórbita elliptict 
della térra , non devia molto dalla circola-
re. Cosí che non é rr.aravigüa che un cal
có lo , fatto ful piede di un circo lo Eccentri-
cor corrifponda quafi affatto áíí' oífervazio-
ne. E poiché VEccentriciú determinata dal
ia difícrenza degli apparenti diametri (nell* 
oflervare i quali non fi pub fácilmente fchi-
vare l'errore di alcuni minuti ) non ftmbra 
efatta abbaílanza , nuiía impedifee che VEc
centricita^ ed il luogo del 1'apogeo , íi poíTa 
determinare, su l'ipoíefi del circolo Eccen
tri co . 

E C C E N T R I C O , nelia Geome tr ia , é un 
termine applicato, dove due circoh, o due 
sfere , quantunque coníenute , in qualche 
modo , ciafeuna dentro 1' altra , puré non 
hanno il medefimo centro; e confeguente-

X x x mea-
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mente non fono paralleli, in oppofizíone al 
termine concéntrico, dove fono paralieh , ed 
hanno un folo e común centro. Vedi C O N 
CÉNTRICO . 

L ' órbita del Solé é Eccentrica, in riguar-
do al glofeo della noílra térra ; Marte é af-
fatto Eccentrico, in riguardo al Solé , c ioé , 
i ! fu o moto é attorno di un centro raolto 
diíterente. Vedi T E R R A &c . 

E C C E N T R I C O , nella nuova Aílronomia s 
o circclo Eccentrico , é un circolo , come 
P D A E , (Tav.JJkon.fig. i . ) defcrittodal 
centro del!'órbita del planeta C , con la me
ta dell' aífe C E , come raggio . Vedi Ec-
CENTRICÍTA1. 

E C C E N T R I C O , o circolo eccentrico ? nell' 
fin tica Aftronomia Toloraaica, era proprio 
F órbita del pianeta fteíTo , ch'egli fuppone-
vafi deferivere attorno della térra ; e che con-
cepivafi eccentrico ad eíTa; chiamato pare 
i l Deferente . Vedi D E F E R E N T E . 

x I n luego di circoli Eccentrici attorno della 
térra ; i moderni fanno deferivere ai Piane-
t i orbite eiliptiche attorno del Solé ; i l che 
fpiega tutte le irregolarita de' loro moti , e 
le loro differenti diftanze dalla té r ra , &c. 
piu g iu íkmente e naturalmente . Vedi OR
B I T A , P I A N E T A , &c . 

Anomalia delt E C C E N T R I C O , é un arco 
del circolo Eccentrico, come A K , intercetto 
tra 1' aphelion A , e la linea retta K L ; che 
paífando per i l centro del pianeta K» é t i 
rata perpendicolarmente alia linea degli ap-
íidi A P. Vedi A N O M A L Í A . 

E C C E N T R I C A Equazione , nell' antica A-
Oronomia, é un angolo fatto da una linea, 
tirata dal centro della ierra, con un' altra 
tirata dal centro dell' Eccentrico, al corpo o 
luego di un pianeta; l'iíleíTa che la proíla-
phgerefi; ed eguale alia differenza ( compu-
tata in un arco dell 'eclittica) tra i l luogo 
reale e i ' a pparen te del Solé o di un plane
ta . Vedi PROSTAPHÍERESIS , 

Luogo E C C E N T R I C O di un Pianeta, nella 
fuá ó rb i ta , é i l luogo dove i l pianeta é ve-
duto dal Solé. Vedi L U O G O . 

Luogo E C C E N T R I C O nell' Eclittica , é i l 
punto dell' eclittica a cui i l pianeta veduto 
dal Solé, fi riferiíce . Quefli coincide col 
luogo heliocéntrico . Vedi H E L I O C É N T R I 
C O . 

ECCESSO , íi diftingue in na tur ale , e 
mótale : i l primo é uoa parte, onde una quan-

E C G 
t ! d h maggíore che un'altra. -~Cosídlc ia-
rao, queda linea é piu lunga che quella • 
raa 1' Eccejjo é di pochiílima confidera-
zione. 

I I fecondo é un' intemperanza , od un tra-
paffar de ' l imit i e delle mi Ture preferirte per 
una cofa. — Cosí diciamo , rEcceJJo nel v i 
no , nelle donne , &c. é pregiudiziale alia 
fanita. Vedi R I P I E N E Z Z A . 

E C C E T T I V E congiunzioni. Vedi 1' artí
celo C O N G I U N Z I O N I . 

E C C E T T I V E Propofizioni fono quelle, nel
le quali fi afferma una cofa di tutto un fog-
getto , battendone alcuna delle fue parti, Ja 
quale vi en eccettuata con una panicella , 
chiamaía percib particella Eccettiva , o d* 
eccezione. Vedi P R O P O S I Z I O N E . 

Cosí u Tutte le fette de'Filofofi antichi, 
„ eccetto che de' Platonici hanno foflenuto 
n che Dio foífe corpóreo: L ' avarizia od il 
„ rifparmio ecceffivo é inefeufabile, rifpet-
„ to a qualunque cofa , eccetto che in ri-
„ guardo al terapo. 

E C C E Z I O N E , una qualche cofa ríferva-
t a , o fe parata , e non inchiuía in una re
gola . Vedi REGOLA . 

E1 diventato un proverbio, che non vi é 
regola fenza Eccezione\ volendo di ré , che é 
impoílibile comprendere tu t t i i cafi partico-
lan fotto una íieífa maí í ima. Ma egli é pe
rico le fo laíciar la regola, e feguir i ' Ecce
zione . 

E C C E Z I O N E , nella Legge , é una remo
ra , od un óbice dell'azione . Vedi A Z I O N E . 

I I termine fi ufa indiíFereníemente e nella 
Legge civi le , e nella legge comune ; ed in 
ciafeuna , 1' Eccezicm fi dividono in dilato-
rie , e perentoric . Vedi PERENTORIO. 

VEccezione in un fenfo genérale inchiude 
tutte le fpezie di difefa o di vindicaziene, 
che una perfona centro cui é intentata una 
l i t e , adopera , per impedirne, o ritardarne 
l'effetto. 

I Gmreconfulti noverano tre fpezie d' Ec
cezione ; c ioé , declinatoria , in cui i auton-
ta del Giudice, o del T r ibuna l , vien ne
gara , o rigettata ; dilatoria , che ha per ifeopo 
di differire, o d' impediré , che la cofa ven
ga ad un capo; e perentoria, che con filie m 
allegazioni proprie e pertinenti, fondate fo-
pra qualche preferizione , che milita a favo* 
re del Reo, o difendente; come difetto d 
eta&c. o cofa altra, che fi poíía decidere 

ícn-
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í ema entrare in una piena difeuffione de 

^ E C C H Y M O S I S , E K X T M Í 2 2 I 2 , l'ef-
fufione di fangue da una rottura in alcuna 
delle picciole vene vicino alia peile; che ne 
cagiona lividezza, od un color cileñro . 

Eli1 é anche chiaraata ecchymoma , í%yjj* 
m u * e dillingue da enchymojh, in cui 
non vi é eftravafazione. 

L ' echymoft é o femplice^ o con afceffo. La 
prima é una malaítia della pelle, in cui i l 
fangue eftravafato per qualche colpo o con-
tuííone, efTendo arrivaío tra le partí carno-
fe o muícolofe, e la cute, i vi fi ferma, e 
¿/Venta ñero o livido , fenza alcuna appa-
renza di ferita . Nel l ' echymcfi con afceffo , 
íí fangue eQravafato fuppura } e fa nafcere 
un' apoííema. 

ECCLESIA , un termine Lat ino, opiut-
toílo Greco , che fignifíca Chiefa . Vedi 
CHIES A. . 

Ne1 noílri antichi libri legal! , Fit-z Her-
bert offerva , che ECCLESIA, E K K A H -
2 I A , propriamente íignifica un Perfonato, 
una Cura o Chiefa Parrocchtale. Onde , fe 
era fatta una prefentazione ad una cappelía, 
come a chiefa , col nome d' Ecckfia , ella ne 
rnutava i l nome, e fubito cominciava la cap-
pella ad effere una chiefa. 

Quando la queftione era, fe queíla o quel-
la fofle E cele f a , aut c a pella pertmens ad Ec-
eleftam ? fi decideva , con oííervare fe ell' 
avea baptljlcvium , & fcpulturam ? i m pe roe-
che s'ella avea 1' amminiftrazione de' Sacra-
ment i , e la fepoltura, in legge eli' eragiu-
dicata per una Chiefa . Vedi C A P P E L L A . . 

Rejiitutione extraEli ab E C C L E S I A . Vedi 
R E S T I T U Z I O N E . 

ReBo de advocatione E C C L E S I J E . Vedi 
H E C T O . 

Warda E C C L E S L E . Vedi W A R D A . 
E C C L E S I A N I , nell' Iftoria Ecclefíafti-

ca . — In occafíone di qualche nimicizia 
o difparere , tra gl ' Imperatori , e le per-

ône Eccleíiañiche , gli aderenti dell' Impe-
ladore chiamavano coloro che favorivano 
%\ wereffi della Chiefa, e dcgli Ecclcfiañi-

, 'Ecclefiani, termine di rimprovero , che 
«omíponde al noftro high-churehmen. 

ECCLESIASTE, uno dei l ibri del Vec-
cnio TeíUmento : cosí chiamato , da una 
parola Greca, che íignifica pudica ton } at-
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tefo che 1' Autor d'effo libro , declama, o 
predica, contro i vizj e le vanita del mondo.. 

Queft' é T opinión di Mariana ; Grozio» 
penfa altrimenti, e crede che i l libro dir iv i 
la fuá appellazione, dall'eíTer egli una rae-
colta di belle fentenze , e rifleíTioni su la 
vanita delle cofe della noflra térra , &c . 
dalia parola ^ n p , che fignifíca ammaffare^ 
o raccoglíere, auejaSpoî eív . Alcuni Dot tor i 
Ebrei , fupponendo Tetimologia medeuma 9 
vogliono ch3 egli fia flato cosi chiamato , 
perché ha in sé raccolta una gran parte di 
fapienza: a l t r i , perché lo feopo dell'Autore 
é radunare, e congregare tutt i quelli i quali 
fono volonteroíi di provedere alia propria 
falvezzaj e di evitare i pericoli del mondo; 
e quefta é 1* opinione di Gejero : finalmen
te a l t r i , con Calovio, lo deducono dal ra-
dunarli che 1'Autor fa attorno di s é , come 
un predicatore raduna i l fuo uditorio. 

V i fono díffcrenti pareri, intorno alFAu-
tore di quefto l ib ro : i l piü comune é , ch" 
egli fia opera di Salomone, che fi crede aver
ia feri tu verfo il fine del fuo vivere, per dar 
contrafegni o ficurezze della fuá penitenza 
alia Poflerita. 

Grozio veramente crede, che Topera fía 
pofleriore a Salomone; e che fia fiata feris-
ta dopo la fuá morte da non so quali Auto-
r i , fei in numero \ i quali , per daré al lo
ro libro maggiore autorita , vi appofero i l 
nome di Salomone, e lo rapprefentarono co
me ravveduto e penitente . Quello fopra di 
che egli fonda tanti fatti cosí pofi t ivi , é , 
che s1 incontrano parole in quefto l ibro , le 
quali non fi vedono altrove , fuorché in Dá
mele , in Esdra , e nelle Parafrafi Caldee , 
Ma egli é certo , che tut t i , ed Ebrei, c 
Greci, e La ti ni hanno ferapre parlato di eí-
fo 5 come di un'opera di Salomone . V i fono 
per ve rita dcgli A u t o r i , che hanno attribui-
t i tu t t i i l ibri di Salomone ad ífaia; ma 
queñi fono da intenderfi folamente , come 
fe dir voleífero che quefto Profeta ne é fla
to i l raccoglitore . Se é vero , che v i fo
no delle voci Caldee nell' Ecclejlafle , é piü 
facile fupporre Salomone perito di quefta 
lingua, che negarlo-Autore del libro . Se 
i l libro non é di Salomone , perché Gro
zio ha trovato quattro o cinque parole 9 
che non fi poíTono fpiegare fe non coi 
Caldeo e colT Arábico ; non fiamo ormai 
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yiíi ficuri dell* Autore di alcun íibro neíla 
Bibbia . Mosé non far^ ñato V Autore delia 
Genefi, perocché proprio nel primo verfet-
ío d i quefto libro , incontriamo due o tre 
parole , che folamenfe fi- poffono dedurrc 
daüe radici Arabiche. Quanti Auícri a t t r i -
buiicono a Saienríone, e¿ a Mosé , i l libro 
di Job , che é qutlio fra í-utn i Libri del 
T . V . dove c é piü Arábica , e Caldeo, o 
Siriaco. 

I n fine , Calovio ci áfficura , che la vera 
ragione perché Grozio non vuole riconofce-
i t Salomone per Autore del libro dell' Eccle-
fiajlc, fi é , che egii parla troppo chiararaen-
í e , e precifamente, rifpeíto al fuo tempo, 
del gíudizio univcrfale della vita eterna , 
e delle pene deli'inferno, che pur fono ven
ta , certe e ílabilite avantlSalomone , ne' Sal-
m i , nel Pentateueo, e in Job o. 

I I perché non appaion- ragioni, per nega-
ye cite quedo Libro fia d i Salomone ; ma ben-
ú molte per afcriverglielo. Come 10.. I I t i 
t o ! o del Libro-, che aííerifce, eGTere i l fuo 
Autore , i l figUM di David, e Re diGeru-
íalemme . 2o. Diverfi paffi nel l i b r o , che 
n o n convengono fe non a cotefto Principe, 
come C. 1. v. 12.. C . V I I . v. 24,. C . X I I . 
v.^9. &c. 3o. la Tradizione coíiante degli 
S R t i c h i Ebrei, e CrifHani * 

I Taimudiíli., ed akri Rabbinl tuttavolta , 
3íota.no , che i l Libro del i ' Erckftajh íiette 
qualche tempo , avanti d' effere pofto nel Ca-
j ione. Vedi la Gemara, fopra Pirke Abboth , 
£ 1. col. 1. Mafíech Schabbath , c, 2, fol. 30. 
sol. 2. Aben Ezra fopra V Ecdcftafíe V U . 4, 
Maimonide , Moreh Nebochim , Lib. I I I . 
C. 28. e Mercero, Calovio e Gejero suque-
¿ J o Libro 

ECCLESIASTICO ,. cofa- che appartíe-
ne , od é fe para ta per is Chiefa 'r per contra-
4i fl i n2i o ne d a civüe, o fecolare, che con cerne 
i l mondo. Vedi C Í V I L E , &e. 

* V i fono cofe , e perfone Ecdefiaflkhe : 
Ugge Ecclefiafiica r glurisátzime , ifloria yCeñ' 
monie, difcipiine , dignita Ecclefuzftiche, & C . 
"Vedi L E G G E , G I U R I S D I Z I O N E , & C , . 

Le perfone Ecckfiafiiche fono o regolaú o 
fesclarl.. Vedi R E C O L A R E , e SECÓLA R E . — 
Nel l ' Impero vi. fono tre Ek t to r i Ecclefiafli-
f / j cioégli Axcivefcovi d i Magonza , d iTre -
v e r i , e di Colonia .. Vedi E L E T T O R E . 

I n Francia, v i fono i F a ñ Ecckfiajlki, 
Vedi P A R K 
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Camere, eomunitb, corpi , fede , patrono 

tot tradizione &c. E c C L E s r A S T I C A . Vedi 
g.ü Articoli C O M U N I T A " ¡kc. F E D E , T R A 
D I Z I O N E üCC ^ 

Le nolíre Cor ti E C C L E S I A S T I C H E , fono I j 
Convocanione ,1a Corte de' delegat'', de^li ar-
ch-i,. deli' udienza-^ la Corte delia prerogatí. 
va , la Corte de' pecultari , la Corte del Ve-
fcovo, e del l 'Archidiácono. Vedi eiafetn^r 
foíto i l fuo proprio Articolo , C O N V O C A S I O -
NE V A .UDIENZA , AílCHI & C . 

Le ce n fu re e le pene Ecclejlajjtche , fono 
la feornunica, la fofpenfione, la privazione 
cdepofízione , o degradazione . Vedi 
N I C A &c. Vedi anco C E N S U R A , 

ECCLESI ASTICO primo beneficio habenio, 
Vedi i 'Art icolo P R I M O . 

E C C L E S I A S T I C O , Ecclejtajlicur , un libro 
della Scrittura , tenuto da quei de l la Chiefa 
Anglicafia, per apócrifo,, comporto da Jefus 
figliuolo di Sirach , e dalla Chiefa Romana 
ammeííb nel canone del Teñamente Vecchio, 
Vedi APÓCRIFO, . 

Egii fi cita frequentemente per abbrevía^ 
zione cos í , Eccit. per diftinguerlo áNEccle-
fiafie, che fi cita per Eccle, 

líldoro,,. L . V I . Etym. c. z. e tra i Moder-
n i , Grozio eDruf io , negano che i'Auto re 
dell' Ecclefiifiico fia Je fus figlio di Sirach % 
Ñipóte del lomtno Sacerdote Jefus, che ri--
to»nb da Babilonia con Zorobabelo . Gene.* 
brardo aíTerifce, cheGesü i l figliuolo di Si
rach fu-della razza di Gesu figliuolo di Jb-
fedee . Ma queQo non fi raccoglic chiara-
mente^ 

San Girolamo ci afficurs , neíla fuá preía-
zione ai Libri di Salomone , che egii avea ve-
duto quefto libro in Ebreo; e che gli Ebrei 
lo imito'avano Parábale: dal che conchiude 
Mar i Ana , che i l fommo Sacerdote Gesu fenf* 
fe quefío libro in Ebreo ; ficcome appare fi-
milmeme dal prologo avami i ! Libroíleíío^ 
e che fuo ñipóte lo trafponb in Greca; i l 
che pur fi raccoglie dal prologo : che egri 
fece quefia traduzione inEg.itto, dove 1 Au
tore vivea nel fuo 3,8.mo anno; che ci5 fu 
fatto fotto i l regno di Tolomeo Evergete, 
fucceííore di Tolomeo Filaddfo, che comin-
c\h a regnare nell'anno di Roma 512. 240. 
anni avanti Crido j che V Avo lo a ve a i«-
útohto parábale, e ehe i l titolo fu cambia* 
to dal Ñipóte in Ecclefiafticuf. finalmente » 
ehe i l libro, viene nullaoitame attribuito al 

Tra« 



E C H 
T r á u l t ^ r e , perché queíii cambib aggiun-
fe moltecüfea!roriginaie._ 

I I P Caímtí vuole che u libro den metfa 
ttaílico fia í^aio compoílo fotto i l Pontiñca-
to di Onia I H . fígHuo'io di Simone, e che 
n¿ r Aucore della Traslazione Latina , né i l 
lempo m cui fu fatra , fi fauno; ma venen-
do citato regolarmente da í u t u i Padri anü-
cbi non vi ha dubbio ch^cgii non fia mol
i ó anticho. Ei crede che fia flato fatíodal 
Traduttore del Libro dellia Sapienza , 

ECCOPE*, E K K O r i H , nella C i rug ía , 
nfleíTo che excifto, o tagho , ed amputaiio-
ne. Vedi AMPUTAZIONÍI . 

* L a parola % formata dal Greco sy.KonTm, 
exfeindere , tagliar vi a , 

ECCOPE, parimenti s' ufa per una fpszie di 
frattura , o foluzione di continuita de! cranio , 
per una femplice incifione . Vedi FRATTURA . 

E C C O P R O T I C A * , E K K O n R O T I K A , 
nella Medicina fono i nmedj laífaíivi , o 
che purgano del ce mente, ton mollificare o 
attenuare g!i umon c gli eferementi, e rén-
derli atti ail'efpuifione. Vedi EVACUANTI , 
P u R G A T i v r , &c, 

* L a parola e compojla dalla Greca partí-
celia ÍK, e tc/Btirpos., e íc r tmeuto , 

ECH i N A T E femenze, fono queüe , che 
íomiglir no alia túnica o fe orza d'una cafta-
gna , eííendo fpinofe ed aípre ; o come alcu-
ni dicono , fomiglianti alia pclle d'un iílrice. 
Vedi SEME . 

E C H I N O , ECHINÜS , neíP Architettura , 
é un membro t od ornamento , vicino al 
fondo derCap!tcl!i Jónico , Con o r io , eCcm-
p o í u o ; che dalia fuá forma circolare , o dal 
fuo contorno, cliiamaíi da'Francefi quart de 
rond , e dagl' Inglefi quarter round, o boul-
tin j e dal fuo eífer intagiiato con figure 
ó1 ova, &c, egli é pur chúmalo da' Latini 
cvum , dagl' Ilaliani novelo , dai Francefi 
eeu}\ e dagl1 inglefi eggs ed anchors . — V e -

Tav, Are hit, fig. 28. i i t . p. Finalmente, 
gli oví eííendo circondati da una coperta , o 
involtura , e si in qualche modo raífcmii-
gliando ad una cafiagna aperta \ i Greci l ' 
¿anuo chiamata eXf|oí , echinut , voce che 
dmota I ' involtura fpinofa d una Caflagna . 
Vedi OVÓLO,' &C. 

^ECHTNUS y íi ufa da alcunl Bóta
me 1, per dinotare la teda fpinofa o la cima 
^ qualche giama i cosí chiamata dalla fuá 
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fomignanza ad un porco ípinc? 5 od alia copeí" 
ta d' una catlagna . 

E C H O . Vedi Eco . 
: E C H O M E T E R * , ncl'a Mufica, una Ipc-

zie di icaia, o di regola , con varié linee 
divifevi fopra, che ferve a mi furaré la dtj* 
razione, o la lunghezza dei fuoni, e t ío-
vare i loro intervall i , e le loro ragioni. 

* L a parola e fórmala dai Greco, v y ® ' , 
fuono , e ixíTpo'-', mifura . 

E C L E C T I C 1 * , oome dato ad alcuni Fi-
lofofi antichi, 1 quali fenza attaccarfi ad al-
cuna particoiar Setta , prendeano da tutte 
quello che giudicavano che vi foífc di buono 
e di folido. 

* D i qua } venuta la ¡oro denominazione ; 
che neir Original Greco fígaifica , che 
trafccgiie , o che pub effere trafcelto i 
dal verbo íKXíyv, fccgÜere, 

Laerzio nota, ch' eglmo furono, per la 
fteíTa ragione , chiamati anco analogetici, 
ma che eglino íl chiamavano Philalethes\ ciué 
amatori della verirk. 

íi Capo o fonda tare deglt EcleElici , fu 
un Potamone Aíeííandrino , i ! quale vi vea 
íotto Auguíío e T iber io ; e che, flanco di 
dubitare di tutte le cofe , co'Sceptici e Pirro-
niani , formb la Setta Ecletica, cui VoiTio 
chiama ECLECTIVÁ . 

ECLEGMA * ; o Ecligma , F .KAEIFMA » 
nella Medicina , un rimedio pettorale , della 
con fi lienza d'un tu upo denfo o fpeífo ; chia
ma to anche linítus , lohoch , e lambitiva , 
Vedi L O H O C H , & C . 

* La parola e Greca , forma ta da y/, , e 
"KHXm, iambire ; perché il paziente ha 
da prenderlo lambendolo , o Uceando un 
bafloncello ammolí ato nel firupo ; affinchd 
ejjendo prefo eos} a poco a poco, rejü piit 
a lungo nel paffaggio , e meglio inum/dt* 
fea e ammorbidífea il petto . 

V i fono degli Eclegmi di papavero , al-
t r i di lent igüe, altri di ctpolle, fquille & c . 
La loro intenzionc é di medicare , o allc-
viare i polmoni nelle toffi , nelle peripneu" 
monie &c. e fono comunemetue eompoíli di 
o l ] , ineorporati con firupi. 

ECLISSE * , nell' A lirón 
vazione della luce d'uno dei luminari, per 
i ' ¡nterpofizione di qualche eorpo opaco © 
tra eíTo e l1 occhio , o ira eíTo e i i SOKC» 
Vedi S O L É , L U N A > e S A T E L L I T E , 
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* L a parola } dmvata dal Grico | WKII^H > 

da íKKm-w, deficio, io manco. ^ 
G!i antíchi aveano ípaventevoli idee de-

'$i]Ecl i j f i , come prefagj de* piu finirtri even-
« i ; Plutarco ci afficura, che inRoma, non 
era permeíío parlare pubblicamente delle 
caufe naturali degli EcliJJl . Egiino faceva-
no uno fchiamazso grande con inñrumen-
t i di bromo , ed alzavano grandi Arida , 
durante gliEeliííi dellaLuna, penfandocon 
EÍO di ajutarla od alleviarla nel fuo trava-
glio : onde Giuvenale, parlando di una don-
m ciarliera, dice: tJka laboranti poterit fue-
surrere Lunne. 

A l t r i hanno attribuito VEcUffe della Luna 
alie arti de* Maghi , che co'loro mcantesmi 
la tiravano per forza giu dai Cielo , e la 
facevano feorrere fopra l'erba. I Nat iv i del 
Mcffico ofícrvano digiuno nel terapo degli 
Eclij f i ; e particolarmente , le loro donne, 
le quali fi battono e íi ma l t ra t í ano , traen-
dofi fangue dalle braccia &c, S'iramaginano 
che la Luna fia flata piagata dal Solé , in quai-
she zuífa o contefa fra loro. 

L a durazione drun E C L I S S E , é il tempo 
t ra 1' immerfione , e Temerfione. 

Immerfionef, o ¡ncídenza d ' u n E c L T S S E , é 
51 momento in cui parte del di ico del Solé o 
della Luna prima comincia ad oceulrarfi . Ve
di I M M E R S I O N E . 

Emerfions, o E/purgazione $ un E C L I S S E , 
é il tempo, in cui i l lurainare ecliflato co-
¿mincia a ricomparire, o ad emergeré fuor 
dall 'ombra. Vedi E M E R S I O N E , 

Per determinare la durazione ázgWEclijJí^ 
comuneraente fi divide i l diámetro delLu-
minare Ecliffato, in 12 parti eguaii, chia-
snate digiti , o digiti editici Vedi DI 
M I T O . 

Gli Ec l i j f i , fi dividono , rifpetto al Lumi-
siare ecliffato ^ in Ecl i fc dd Scle, ddla L u -

» * de SateUiti ; ed in riguardo alie cir-
cofianze , in eclijji m a l í , p a r z J a l i , an-
nui. &c. 

E C L I S S E della Luna ^ é una deficienza di 
luce nella Luna , occafionata dairoppofizione 
diametrsle della térra tra i ! Solé e la Luna. 
Vedi LÜNA- . 

La maniera di quefl' Ecliffe vien efibita 
sella T a v . Afircn. fig. 34. dove A rapprefen-
na la té r ra , e B o G la luna. 

Quasido tuaa la luce dellaLuna é inter-

ceíta j cioé quando 1' intero fuodifeo é co» 
perto, recliíTe é detto totales quandofo!a, 
mente una parte, parziale. Quando Veclíjje 
totale dura per qualche terapo, dicefi effere 
totalis cum mora; quando é folamente inüanta-
neo, totalis fine mora* 

G l i Eclijfi deila Luna folameníe fuccedo-
no nel tempo del plenilunio , perché foia-
mente allora la térra é tra i l Solé e Ulum ¿ 
N é fuccedono gia ogni plenilunio, a cagiov 
ne deirobliquita della feraita della luna i« 
riguardo a quella del Solé ; ma folamente in 
que' plenilunj , che accadono o nei nodi r 
o molió vicino ad eííi , dove F aggregato 
de' lemidiametri apparenti della Luna edeíi' 
ombra della térra , é maggiore che la lail-
íudine della Luna, o la di lianza tra i loro 
centr i . Vedi N O D O . 

Le piü confiderabili circonjlanze « ^ / Í E C L I S -
SÍ- ddla Luna ) fono i 0 Che ficcome la fomi
ma de' femidiaraetri della Luna e dell' om
bra della térra , é maggiore che i'aggregato 
de' femidiametri del Sois e della Lana (quel-
l o , quand'é i l meno, feudo 3 7 ; e queílo 
quando é maffimo , eííendo appena 3 7 . ) 
Egli é evidente, che gli eclijfi lunari poífo-
no accadere in una maggiore latitudine del
la Luna, ed a maggiore diílanza dai nodi 5. 
e confeguentemente fono piu fpeíío offerva-
t i in qualche parte della t é r ra , di quel che 
gli eclijfi, folari ;r abbenché, rifpetto a íutta 
ia t é r ra , gli ult imi fieno cosí frequenti co
me i p r i m i . 

2 . Gl i eclijfi m a l í , e quelli della piu Jun
ga durata , accadono proprio ne' nodi. deli' 
eclittica: a cagion che la fezione dell' om
bra della térra allor cadendo su la Luna , 
é confiderabilmente maggiore che i i di lei 
difeo V i poííono parimenti eífere degli 
eclijfi totali , dentro una picciola diílanza 
dai nodi : ma quanto piu lontano , tanto 
minore é la lor durazione ; e vieppiu lonra-
co da' nodi ancora , gli eclijfi fono folamen
te parziali, ed alia fine, nuila, oniun eclif
fe afFatto : fecondo che la latitudine ed ú 
femidiametro della Luna infierne , fono o mi-
n o r i , o eguali, o maggiori che i l femidia
metro dell' ombra . 

3. T u t t i gli Ecliffi lunari fono univería-
l i , cioé fono vif ibi l i in tutte le partí^dd 
globo che hanno la luna fopra del >oro 
orizoate; e fono da per tuíto della mede-
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fima magnitudine, e cominciano c finifcoao 

^ l ^ I n tutti gH eclijfi lunan , la parte O-
rientale ¿ ¡a prima ad irarnergerfi , e la pri
ma puré ad emergeré; cosí che quantunque 
da prima la Luna fia piü Occidentale che T 
ombra dellatérra, tuttavolta l i íuo proprío 
moto effendopiu veloce che l'ombra raedefi-
uja, ia fopragiugne, e la trapaíía . 

<. La Luna, anche nel mezzo di un eclif-
fe ha ordinariamente una debole o lángui
da' 8pparen2a di luce ; lo che GaíTendi ? 
Riccioli 4 Keplero, &c. atíribuifcono alia 
Juce delP atmosfera terreílre , trasmelTavi. 
V d i ATMOSFERA . 

Finalmente , ella diviene fenfibiimente 
piü pallida, e piü ofcura, avanti eziandio 
ch'ella entri dentro l'ombra della ierra, lo 
che íi attribuifce alia penumbra della térra. 
Vedi P E N U M B R A . 

¿4flronom¡a degli E C L I S S I Lunari , od il 
método di calculare i loro tempi, luoghi, ma-
gnitudini, ed altri fenomení — Preliminari. 
i . Trovare la lunghezza del cono d e ü ' o m 
bra terreftre . Trovare la diíianza del Soie 
dalla térra per i l dato terapo; Vedi S O L É , 
e D I S T A N Z A . A l lo ra , poño che il diáme
tro del Solé fia noto in tanti femidiame-
tri della térra , la lunghezza del cono fco-
priraffi dalle rególe date fotto i ' Articolo 
O M B R A . 

Supponete, e.gr. la maffima diíknza del 
Solé dalla t é r ra , 3499Ó femidiametri della 
t é r r a ; ed i l femidiametro del Solé eflere a 
quello della térra , come 153 a i . Allor 
k lunghezza del cono ombtoíb. troveraíTi 

Quindi , pero che la minima di (tanza 
della Luna dalia tér ra , é appena 64 femi
diametri; la Luna, quand 'é in oppofizione 
al Solé, ne' nodi o vicino ai nodi, cadera/ 
nelTombra della térra , quantunque ilSole 
e la Luna íieno ne' loro apogei. E molto piü , 
fe faranno ne'perigei, o vicino, perché al
lora l'ombra é piu lunga , e la Luna piü vicina 
alia bafe del cono. 

2. Trovare l'apparente femidiametro dell ' 
ombra della térra , nel luogo del tranfito 
della Luna , per qualunque dato tempo" . 
Tróvate la dillanza del Solé e della Luna 
dalla térra ; e di la , le loro parallaffi ori-
zontah: aggiugnete affierae le parallafíi, e 
Qalla fonmia fottracte l'apparente femidia-
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metro del Solé . I I relio é i l femidiametro ap» 
párente del í 'ombra. 

Cosí , íupponete la paral la ffe Orizontalc 
della Luna 56' 48" , quella del Solé 6': la 
fomraa é 56' 54"^ da cui fottratto i l femi
diametro apparente del Solé %& 5" , lafcia 
40 ' 49* per i l femidiametro deiTombra. 

Nota : M.de iaHi re omette la parallaíTe 
del Solé , come di niuna confiderazione : 
ma accrefce i l femidiametro apparente dell' 
ombra d' un intero minuto, per l'ombra dell' 
atmosfera ; i l che darebbe i l femidiametro deli* 
ombra, nel noílro efempio , 4 1 * i ^ " . 

3. La latitudine della Lufta , A L , nel 
tcmpo della fuá oppofizione , infierne con 
Pangólo nel nodo B , eífendodata; trovare 
P arco tra i centri A I , e l ' arco I L * 
( Fig. 35.) Poiché nel triango'o s fe rico A I L , 
rettangolare in I ; i l lato A L é dato, fic-
come anco Pangólo A L I , come comple
mento d' L A I , o B ad un angolo ret to; 
Parco tra i centri A I , é trovato con la 
trigonometría sferica: e poiché i'angolo L A I 5 
é eguale a B , ciafcano di effi, con I A B , 
facendo un angolo re t ío : e la latitudine del
la Luna A L é data ; P arco L I fara pari-
menti trovato per mezzo della trigonometria 
sferica. Vedi SFER r eo triangolo. 

'Determinare i limiti o termini d? un E C L Í S -
SE della Luna . •—Poiché non é poííibile un, 
ediffs, fe non quando P aggregato de'femi
diametri dell'ombra e della Luna , é mag-
giore che la latitudine della Luna , (irape-
rocché fenzaquedo, la Luna non verra nelP 
ombra ) aggiungete g!i apparenti femidia
metri della Luna in periggeo, e delPombra, 
fupponendo i l Solé in apogeo, con che ave-
rete i l lato M O , fig. 36, Pofcia nel trian
golo sferico M N O , avendo dato Pangólo 
nel nodo, la cui quantita é la maffima la
titudine della Luna nelle congiunzioni ; Pan
gólo retto E ; e la gamba M O ; tróvate la 
diílanza della Luna dal nodo N O : che é 
l 'eítremo limite , oltre i l quale VccliJJe non 
pub giungere . Nella fteífa guifa , aggiun-
gendo gli apparenti femidiametri delia Lu
na in apogeo , e dell'ombra del Solé , ¡a 
perigíco, per poter avere l ' L H , nel trian
golo N L H ; la diflanza delta Luna dal no
do afcendente FI N , fi trovera per mezzo 
della Trigonometría sferica , che é i l l imite 
dentro cui la Luna neceílariamente fark 
eclijfata * 

C o s í , 
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C o s í , efempllgraxia , i l remldíametrodcU' 

urnbra, quand'ilSole é in apogaso, e la Lu
na in perigfeo , fecondo Keplero, é 4 9 ' 4 0 ' . 
E T app^rente fsmiclistnetro deíla Luna in pe-
rig^o 16' 22" . Con leguen temen te M O é 
66' , o 10 , 6 ' ; e perb non vi fara e c l i j j e , fe 
ía latitudine dtiia Luna fia maggiore che 
- Io , 6 ' . Ora effendo che i l medeumo ango-
l o N é fuppoíto da Keplcro cííere 50 18'. 

Long. Sin. N . 
Sin. M O 

Tut to i l Sino 

$96S5337 
82832435 

100000000 

Log. del Sino O N 9517709(5. I I nu-
oiero corri{pendente a cui nelle Tavole é 
1 1 ° 59' 50" . Impero fe la diftanza deíla Lu
na dal nodo aícendtnte fia maggiore che 
1 2 % non pub accadere alcun ecliffe. Eé ¡n 
íimil guifa, i l femidiametro dell'ombra ntl 
perigaso del Solé, e neil' apogeo della Luna é 
43" 50" , td i l femidiametro della Luna nel 
fuo apogeo 15' . Confeguentemente , L H é 
5 8 ' 5 0 " . E pero, vi fara eclijje, fe !a latitu
dine della Luna non eccede 58' 50" ; Ma q u l , 
come d ianz í , l'argomento della Latitudine, 
trovafi ió 4 0 ' . 

Determinare laquantita di un ecíifTe , od il 
numero de'digiti ediOati. — Aggiugnetc i l 
iemidiametro della Luna I C ( fig. 35. ) al 
femidiametro dell'ombra A M ; allora fara 
A M 4 - í K ™ A I 4 - I M - j - 1K r=: A I -f- M K . 
Da queüa fomma fottraete dnnque 1'arco 
tra i centri A I , i l refto da gli fcrupoli, o 
Je parti del diámetro ecliffato M K . Dite 
áunque , come i l Diámetro della Luna K H , 
é agli fcrupoli o alie paeti á\ tfifa ecliffate M K ; 
cosí é 12 , ai digiti eclijfati. 

C o s í , fupponendo K H , 36'44,*^ e con-
feguentemente I K , 1 5 ' 2 2 ' ; A M 4 1 ' 1 3 ; 
cd A L 43'' 14" : i l femidiametro della Luna 
fara 1 5 '22" , e quelio dell' ombra 4 1 ' 1 3 ' ; 
la fomma di che, é 56' 3 5 ' . Dalla quale 
Tarco tra i centri 4 3 ' 1 4 " , eííendo fottrat-
to , lafeia 1 3 ' 2 1 " fcrupoli, od 801 fecondi. 
Allor come 1844 : 801 : : 1 2 : 5 - - -^ dig. o 

Trovare gli fcrupoli di mezza duvazione di 
un ecliífe, o C arco dell' órbita lañare, che il 
di lei centro deferive dal principio deW ecliffe 
fin al fuo mezzo. —Aggiungete i femidia-
metri deH'ombra A P , e della Luna P N in
fierne, la fomma « T a A N . Dal quadrato di 
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A N foítraete íj quadrato d' A I , t i rima-
nente e i l quadrato d ' I N . E la radies qua, 
dra di queflo refiduo é l'arco I N cercato. 

Trovare gli fcrupoli di mezza dumzione 
delf ofemita tótale , in un eciiíTe totale . —, 
Sottraete i l femidiametro delia Luna S V , 
dai femidiametro dell'ombra A V \ i l relio 
é A S : nel triangolo A I S , ch' é rettango-
lare in I , noi abbiamo dunque l'arco A S 
dato coir ultimo método; e l'arco tra i cen
tr i A I : do ve l'arco I S íi trova, come ncli' 
ultimo problema. 

Trovare il principio, i l mezzo , ed il fine 
d? un eclííTe lunar c . — D i t e , come il íuoto 
orario della Luna dal Solé , é a 3ó00 fecon» 
di orar; ; cosí fono i fecondi dell'arco L I , 
fig. 35. ai fecondi orarj che gli equivalgono. 
Sottraete quefti fcrupoli, o fecondi, nel pri* 
rao e nel terzo quadrante dell' anomalía , 
dal tempe deíla Luna piena, ed aggiungete-
10 al medefimo nel fecondo e nel quarto; 
11 lifulcato é il tempo del mezzo dell' ecliffe. 
Pofcia díte , come i l moto orario della Luna 
dal So-e é a 3600 fcrupoli, o fecondi, cosí 
fono i fecondi di mezza durazione I N , al 
tempo di mezza durazione : i l cui doppio 
da tutta intera la durazione. Finalmente fot
traete il tempo di mezza durazione dal tem
po del mevzo át\Vecliffe , i l reíio fara i ! prin
cipio dell' ecltffe. Ed aggiungete níkílo aU" 
iíitíTo, la fomma fara i l fine. 

Supponetc e. gr. L í ~ 4 5*— 245*, I N 
2 5 3 0 ' , tempo del plenilunio 9 ' 2 3 / 4 9 ' , mo
co orario della Luna dal Solé 30 ' 12* , o 1812 , 
allor fara 

Log. or. D da 0 32581581 
Kog. 3^00 3 5 5 ó 3 0 2 5 
Log. L í 238916Ó0 

59454Ó85 

Log. tempo cercato 26873104; i l nu
mero corrifpondente a cui nelie tavole, é 
486'/? ovvero 8 ' ó * . 

Tempo del plenilunio 911 23' 49^ 
Tempo di mezzo rc'iffh gb 15' 4?-. 
Log. hor. ]) da © 32581581 
Log. 3600 35563025 
Log, í N . 33404934 

" 68967959 

Log,di mezza durazione 3638^378; i i nw 
ai ero 
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^ r o corñfpondcnte a cu i , nelletavole5 
4351% ovvero '^/^ 

Tetspo del mezzo eciijjc 
jVlezra t lura/ione fot t rat . 

25 2 
43 

12 ^ r 

8 h 1 2" Principio Ü - 5 »* 
Tcttrpo del mczzo ec/i/p 9-1 1 5 43 
Mezxa darazinne aggiur.ta ih 12 31 

t ine dcii' cclíjjc ioh 2b 14 

Callare un EcliíTe dclia Luna . •— 1. Per 
j) tcaipo dato del medio o mezzano plenilu
nio, computare la diftanza deila Luna dal 
nodo ; trovare fe vi fia ecliffe , o no : come 
ü é iqfegeato nel primo problema. 

2. Compútate i l tempo del vero pleni
lunio, col vero luogo del So!c e delia Lu
na ridorto all' eclittica . 

3. Per i l tempo de! vero plenilunio , com
pútate la vera latitudine della Luna, la di-
lunza di ciafcun Luminare dallij t é r ra , cora 
le parallaííi Orizontali , e coi ícmidiametri 
apparenti. 

4. Per i l medefimo tempo, tróvate i l ve
ro moto erario del Solé e della Luna . 

5 Tróvate il femidiametro apparente dell> 
ombra 

E 6, L ' arco tra i centri A I , con 1' ar
co L I . 
, 7. Compútate gli ferupoli di mezza du-
razione I N . 

E di la 8. Determínate i l principio , i l 
mezzo ed i l fine átW ecliffe. 

Finalmente: Tróva te gli ferupoli eclif-
f a t i , e di la la quantita dcll' ecliffe: come 
fi é iniegnaio fono i prtctcienti pioblemi . 

E.gr. anno 1708, i l medio , o mezza-
no plenilunio cade ai 29 di Settembre , a 
3h 45' 4" dopo pranzo j ed al'or la diüan-
za della Luna dal nodo afcendente , era 
50 22' 3 ó" . Confeguen temen te la Luna ple
na fu ecliffata . Ora , per quel tempo tro-
viamo 

La vera Luna plena 911 23' 49* 
I I vero iuago del Solé 6o 43'47" 

•Euogo della Luna neü'ecli t t ica 6 43 47 
Vera Lat. Settentr. delia Luna 

íarallaífe Orizont. del © 
della D 

Semidiam. appar. del 0 
della ]) 

Tomo I I I , 

43 25 
6 

18 
16 5 
15 22 

J É C L S37 
Vero moto orar, della D dal 0 3o 12 

Semidiam. deli' ombra 41 13 
Arco tra i centri / 43 14 

Arco L I 4 5 
Scrupoli di mezza durazione 30 

Serupoli ecliffati 13 21 
Durazione deli'eclijj.ite 211 25 2 

Principio 8 h 12 
Mezzo 9 15 43 

Fine 10 28 14 
Quantita. 5 dig. 13' 

Difegnare un tipo, o figura ct un ecliffe /«-
nave fopra un piano . I , C D , ( fig, 38. ) 
rapprcíenti 1' eclittica ; ed i l centro deli' om
bra fia in A : per mezzo a cui tírate una l i 
nea retta G Q , perpcndicolare a D C : e 
fupponete D 1'Oriente, C i l Ponente , A 
i l Mezzodi, e G il N o r d . 

2. Da A , con Pintervallo deli'aggregato 
A N , del femidiaraetro deli'ombra A P , e 
della Luna P N , deferivetc un circolo DGCQ; 
e con 1' intervallo del femidiametro delTom-
b r a A P , difegnate un altro circslo concén
trico E M F R , che efibira la fezione deli' 
ombra nel tranfito della Luna. 

3. A L fia eguale alia latitudine della Lu
na ful principio dz\V eclijfe, ed in L ergete 
una perpcndicolare L N , che incontri i l 
maggior circolo in N , veri© i l Ponente . A l -
lora i i centro della Luna, ful principio delP 
ecliffe , fara in N . 

4. In fimil guifa, fate A S eguale alia la
titudine della Luna ful fine ác]? ecliffe j ed itt 
S ergete una perpcndicolare O S , parallela a 
D C : allor i l centro delia Luna faia i n O , 
al fine deli' ecliffe. 

5. Comiettctc i punti O ed N con una 
linea retta : O N fara Parco deli 'órbi ta , 
che i l centro della Luna deferive , duran
te 1' ecliffe. 

6. Da. O ed N , con 1' intervallo del femi
diametro della Luna, deferivete i circoü P V" 
e T X , cheefibiranno la Luna nel principio 
e nel fine útlf ecliffe. 

7. Allora , da A lafeiando cadere una per
pcndicolare A I i n O N j il centro della Lu
na fara in I , nel niezzo delT ofeurazione 4 

I I perché finalmínte^ da I , con 1'inter
vallo del femidiaraetro della Luna, deferive-
te un circolo H K : queño rapprefentera la 
Luna nelia maggi- re ofeurazione , encime^ 
defimo tempo la quantid deli' ecliffe. 

Y y y E C L I S -
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E C L I S S E del Solé, é un'occultazíone<kl 

corpo del Solé , occafionata dall' interpofizio-
ne diametrale della Luna tra il S«le e la térra . 
Vedi TERRA . 

Egli é diftinto, come quello della Luna, 
in totale, e parziale, &.C. a che fi pub ag-
giugnere una terza fpezie , chiamata an-
nullare. 

Gli Eclijji del Solé, ofTervano alcuni Au-
tori , che propriamente dsvrebbono cííere 
chiamati Eclijfi della tena . Vedi T E R R A . 

Siccome la Luna trovad avere una pa
ral! a íTe di Latitudine, gli ech'ffi del Solefuc-
cedono folamente quando la latitudine del
la Luna, ved uta dal Solé , é minore che 
l'aggregato del femidiametro apparente del 
Solé e della Luna. Gl i ecltffi SoUri fucce-
dono adunque quando la Luna é in con-
giunzione col Sulc, ne' nodi , o vicino ; 
cioé ne' N o v i l u n j . Confeguentemente , ií 
meraorabile ecliffe del Solé, nel tempo del
la paíTione del Salvatore, effendo avvenu-
ta nel plenilunio, quando i l Solé e la Lu
na fono in oppofizionc , é flato preterna-
turale . Vedi C O N G I U N Z I O N E , O P P O S I Z I O -
NE , &c. 

Q^uantunque la nueva Luna copra od 
afeonda il Solé dalla térra , tuttavia non 
v' é gia ecliffe ogni Luna naova; a cagion 
che la femita della Luna non é precifa-
mente fotto l'eclittica , ma poftagli obli-
quameníe ; folamente intcrfecanáola due 
volte in ogni período . Cosi che gli eclijji 
poíTono eíTere folamente caufati in quei no
vilunj , che fuccedono in quefle interfezi©-
ni o nodi, o molto vicino ad eíí i . 

Nei nodi , quando la Luna non ha viíi-
bile latitudine , 1'oceultazione é totale, e 
con qualche durazione, quando ildifco del
la Luna in perigeo , appar maggiore che 
quello del Solé in apogeo , e la fuá om-
bra é eftefa di W dalla fuperficie della tér
ra ; c , fenza durazione , a diftanze modé
rate, quando la cufpide , o la punta dell' 
ombra della Luna , meramente tocca la 
té r ra . Finalmente, fuori de' nodi , ma v i 
cino ad effi , gh ecUjJl fono parziaü. 

Le altre c¡rcoí!anze degli ec /Z/J í /o / í?) ' / , fo
n o , 1 . Che niun tale eclijTe é univerfale; 
c ioé , niun vien veduto per tutto 1'emisfe-
r o , fopra del quale aflora é i l S o l e ; ildifco 
della Luna tflendo troppo picciolo, e troppo 
eziandio viemo alta térra j si che non afeon-

E C L 
de i l Solé dal di feo della térra , che é quín-
dici volte piü groffo. 

2. N é V ecliffe appar 1'¡ftcíío in tutte le 
parti della t é r ra , dove ¿ v e d u t o ; ma quan
do in un luogo egli é totale, in un altro 
c parziale. 

In oltre , quando la Luna , cífendo nel fij0 
apogeo, appar moito minore che i l Solé; 
ficcome accade feníibiliffimamente, quando 
egli é nel perigeo : la cufpide dell' ombra 
Limare non giungendo alia térra , ella di ven
ta bensi in una congiunzione céntrale col So« 
l e , ma piu non é capace di coprire i l fuo di-
feo; ma lafeia apparire tutto i l fuo lembo, 
come un lucido anello o braccialetto : quin-
di egli é chiamato un ecliffe anmdare. 

3. Non fuccede nel medefimo tempo, fn 
tucti i luoghi , dove egli é veduto ; ma 
appare piü preflo nelle parti occidentali , 
c piu tardi nelle orientaii. 

4. II fuo principio é fempre ful lato oc-
cidentale del Solé , e full' iíkífo lato fi. 
nifee. 

5. Nella maggior parte áegii ecliffi folm, 
i l di ico ofeurato della Luna é coperto d' un 
debole e fofeo lume ; i l che ordinariamen
te viene attribuito alia rifieífione della lu
ce, dalla parte illuminata della Terra. 

Finalmente, negli eclijji total i del Solé ) 
i l lembo della Luna vedefi circondato da 
un pallido cerchio di luce; i l che gli Aílro-
nomi moderni prendono per una manifeíla 
indicazione dell' atmosfera Lunare . Vedi 
A T M O S F E R A . 

V AJlronomia degli E C L I S S I del Solé. — 
Determinare i confini o l imi t i d' un ecliffe 
felá re . 

Se la paraliaífe delh Luna foífe infcníi-
bile, i l imi t i d 'un ecliffe folare farebbono 
determinati nella fleífa maniera che quelli 
d' un ecliffe lunare : ma a cagione che qul 
é una paralaífe fenfibile , debonfi un poco 
alterare le noílre mi fu re : cioé 

1. Aggiugnere o fommare i femich3me" 
tri apparenti de' luminan , e nelf ap0geo 
e nei perigeo. 

2. Poiché la parallaífe fcema la latitudi-
ne fettemrionale ; alia prima íamm-< agaui-
gnere la maílima paralaífe di latitudine pof-
fib'iic : e pero che la paraliaífe aume^ra la 
latitudine meridicnale, daiia medt liuií icm-
ma , íottrar la maffiroa paralaífe di iati-
tudiae. Cosi , ¡n ciafcun cafo , voi avrete 

ia 

7 
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la vera latitudine, al di Ta di cus non vi 
pub eífere eclffi •, 

Data quefta latitudine, la diítanza dcl-
la Luna dai nodi , di la da cui non poí-
fono fuccedere eclijfi , é trovata , come gia 
¿ ¿ tnfegnato per gh ecliffi lunar i . 

Eíícndo che diveríi Autori í'eguono diffe-
renti ipotefi, in riguardo ai diametri appa-
renti dei Luminai i , ed alia maüima paral-
lafíe di latitudine \ cglino variano moho nell' 
aíTegnare i I imi t i dentro i quali occorrono i 
falari ediffi • Tolomeo fa 1 eflremo limite 
¿egJi ecltjfi alia diflanza dal nodo 19o 25'; 
Copernico a 19° 1 2 ' ; Tichone, a 18o 25^ 
Keplcro, a 17o 1 6 ' ; Riccial i , a 18o 4 9 ' . 
Eenché Telomeo , in altri luoghi , giudica 
neceííaria la di íhnza dal nodo i<50 42 ' ; Co-
pernico, 16o 2 5 ' ; Tychone 17o/y Keple-
ro» I 50 55'> e RiccSoli, 15o 5 8 ' . 

Trovare i digiti eCliíTati. —Aggiugnetc 
gl¡ apparenti femidiametri de5 Luminari in 
una íomma: da cui fotíraete la latitudine 
apparente delta Luna , i l reílo é gli fcru-
po l i ; o le parti del diámetro ecltffato. A l -
lora díte , cerne ña i l femidiametro del 
Solé agli fcr^upoli ediffati J cosí fíanno 6 
digiti ridotti in fcrupoli, o 360 ícrupoli s 
ai digiti ediffati. 

Trovare gli fcrupoli di rnezza durazione9 
o la linea d'immerfíme, I I método c i'iüef-
fti che i'tfpoíio per gli eclijfi lunaria 

Determinare la durazione d" un ecliíTe Sa
lare . —-Tróvate i l moto orario delia Luna 
dal So lé , per un'ora a van t i la congiunzio-
ne, ed un' altra ora dopo : ed allor díte , 
come i l primo mota erario é ai fecsndí 
in un'ora, cosí fono gli fcrupoli di rnez
za durazione al ternpo deli' immerfione : e 
come 1'ultimo moto orarlo éagl i ÜeíTi fe-
condi , cosí fono l i medefimi fcrupoli di 
mezza durazione al tempo dell'immerfio
ne. Finalmente aggiugnendo i l tempo dell' 
iramerfionc a quello dell'eraerfione i Tag-
gregato é la durazione totale. 

Determinare il principio , il mezz» , ed il 
fined'un eclifíe Solare, — Dalla latitudine 
^ella Luna, per i l tempo deila congiunzio-
« e , tróvate 1' arco I L , ( ^ . 3 5 . ) o la di-
ñanza della maffima ofcurita. Pofcia di te , 
come i l moto orarlo della Luna dal Solé , 
avantilacongiunzione, é a 3600 fecondi di 
*m ora j cosí é la diftanza della maffima ofcu-
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r i t a , all' iníervallo di tempe tra la maíís-
ma ofcurita c la congiunzione . 

Sottraete queíl' intervaüo , nel primo e 
nel terzo quarto dell 'anomalía , dal tempo 
della congiunzione ; e negli altri qaar t i , 
aggiugnctelo ad eíTo j i l riíultato é i l tem
pe della maffima ofcurita. Finalmente daí 
tempo della maffima ofcurita fottraetc i l 
tempo d' incidenza , ed aggiugnetelo al tem
po d' emerfionc ; la differenza nel primo 
cafo, íara i l principio; e la fomma, neu' 
ultimo cafo i l fine dell' ecliffe. 

Per vero diré , effendo che 1' intcrvallo 
tra la congiunzione, e la maffima ofcuri
ta é piccoliffimo, ed cüremamente precario 
od incerto \ appena porta i l pregio di effere 
cosí precifi j e perb, molti Autori adoprano 
i l tempo della congiunzione apparente in ve
ce di quello della maffima ofcurita. 

E.gr. nel noílro cafo 
Tempo della congiunzione 2 i h 36 ' 5 9 ' 
Tempo dell' incidenza 1 2 3 6 

Principio ¿tW ecliffe 20 34 23 
Ovvero 8h matt. 34 23 

Tempo della congiunzione 21 36 59 
Tempo dell' emergenza 1 5 47 

Fine dell' ecliffe s 2ih 42 46 
Ovvero 10 matt. 42 45 

O puré , fe volefte determinarlo con 
maggiore accuraíezza , fottraete circa due 
minuti per la diílaaza tra la congiunzio
ne veduta, ed i l tempo della maffima ofcu
rita . 

Trovare P apparente latitudine della Lu
na ful principio y e ful fine d? un echííe . 
Dalí' argomento della latitudine della Lu
na , compatata per i l tempo deila con
giunzione apparente, fottraete gli fcrupoli 
di raezza durazione, infierne col moto del 
Solé , corrifpondente al tempo dell'inciden
za : i l re fio é i'argomento della latitudi
ne, ful principio áz\Vecliffe. 

Alia medefima fomma aggiugnetc i me-
dcíimi fcrupoli, infierne coi moto del Solé 
corrifpondente al tempo dell' emergenza : 
I'aggregato é 1' argomento della Latitudine, 
nel fine ÁúV ecliffe. L'argomento della La
titudine dato; la vera latitudine deila Luna 
íi trova nell' ordinaria maniera. ( Vedi LA-
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T i T U D i N E . ) E dalla vera la t i íudine , l'ap-
parente. 

V ampárente latitudins della Luna, ful prin
cipio e ful fine d1 un eellíTe Selare, effendo 
data; áifegnarne un tipo , od una figura . 
— Qucfto é gia b e l T e í a t t o , feguendo ie 
rególe da noi date per li ecliffi della Luna . 

Caícolare un E C L I S S E del Solé. i . Trova-
te i l mez/ano Novi lunio , e di la i lve ro ; 
infierne col luego de' luminad per lo te ñi
po apparente del vero Nov i lun io . 

2. Per lo tempo apparente del vero No
v i lun io , compútate i l terapo apparente del 
Novilunio oílervato» 

3. Per lo tempo apparente del Novilunio 
ved uto, compútate la latitud i ce ved uta . 

4. Di 1̂  determinare i digit i eeliffati. 
5. Tróvate i íerrtpj della niaffima ofeurt-

í a , dei l ' immerí ione, e cell 'emeríioae . 
6. Di la determínate i l principio, ed i l 

£ne deil' eclifje \ 
Dai precedenti problerai, egH- é eviden

te , che tut ío I ' imbarazzo e tutra la fati-
ca del calcólo, naíce dalle parallaffi della 
Longitudine e della LMÍrudine, che per al-
tro j i l caícolare gN eclifji fotar i coincide-
rebbe affatto con qaelío áe'Lunart. 

E e u s s í dp Satellm* Ved-i S A T E L L I T I á: 
Gio ve. 

Le princfpali circofianze efie quí s'offer-
vana, fono, r. Che i Satelh'ti di Giove fog-
giaecu ao a due o ÉFC fpeiie ó ' í c l i f f i } de' 
quali t prirni fono proprj, cioé quelii cha 
íuccedono quando il corpo- diGiove 2 direc
tamente iaterpoílo ira, effi édl i l Sois: que-
ü \ fuccedono quafi ogni giorno. IVL Fiam.-
íiesd , e Caü'ini ^ ei-dann.o delle lavóle , ael-
le quali foa coenputate per ore e rainuti 
le los. i m me rilo ni aeli'ombra diGiove, . e 
le mutue emerfioni., 

I feeondi fono occultaz-ioni , piíi ípQiOt 
che üfcuraz.ioni 5, cioé i medsfirai Satellid. 
venendo, croppor da preíío al corpo di Gior 
ve>r fí: perdono- mella fuá luce:. Lo che 
¡sbiaraa il Ricciqli occidere- xtufiace y tramonr 
tas gio«ialment«K Nel c^rú, cafo,, i l Saíel-
l i te ú piu. VÍ ciño di G-iove efibifee un a» 
tena- fpezie tíecltjfe $ venendo^offcr.vatO'Co^ 
ajne uaa maechia, od ofeuro c. rotondo ap-
panamento^. che. paflfa. pe? lo^ difeo di Gio
ve , con un moto contrario a que! i o deli 
SateJlke: agpunto. come 1'orabra, deJla Lu> 
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na projetta su la térra , parera fare per 
avveníura agli abitatori Lunasi» 

Gli eeiijji de1 Satelliíi di Giove fommi-
niílrano i l miglior mezzo di trovare U 
longitudine ful mare . Quelli particolarmen-
te del primo Satelliíe , fono moho pi^ 
íkuri che gli edijfi della Luna; ed oltre a 
eib fuccedono piü fpeíío , e ¡a maniera 
d'appliearli é faciüííima . Vedi L O N G I T U 
D I N E . 

E C L I T T I C A , di nota particolarraente 
una linea, o un circolo , su la fuperfizie 
della sfera del mondo, fotto eui i l centro 
del Solé procede nel fuo proprio moto : ov-
vero una linea , ehe i i centro del Solé de-
feríve nel fuo antiuo progreífo. Vedi CIR
C O L O , SOLÉ , &c . 

Eli ' ha i l fuo no me d' eclittlca ,, perchl 
tut t i gli eclijfi accadono , quando i due pia-
neti fono ne' nodi., o interfezioni d' clfa y 
o i i vicino. 

El i ' é anco chiamaía V oŷ bita del Solé, e 
la via del Sole^ a cagion che i l Solé noti 
devia maí da eíTa, nel fuo moto annuo , 
Vedi O R B I T A , 

I I nodo fettenttionale o afcendeníe deil3 
JUclittica. e ch i amato la te/la del Dragom ^ 
ed i l nodo meridionale , o diícendente, la 
coda del Dragom. Vedi DRAGÓME, &G. 

V. Eclittica é polla übliquameníe rifpetto 
all' Eq nato re , e lo taglia hr due punti y 
eieé , nel principio d' ariete, e di libra, o 
in due pañi eguali; e pero troviamo il Solé 
due, volte ogni anno neli 'equaíore: e íutta 
i i reüo del i ' auno o nella parte fettentrio-
nale di eíTo- a nella, meridionale . Vedi 
E Q U I N O Z I A L E 

L ' Eclittica é ua circolo grande delta sfe
ra , biffecato daü'orizonte in confeguenza, 
i 'arco át \V Eclittica., intercetto tra l'ori-
zonte e i l meridiajio., é un quadrante , o 
quarto di circolo . E parim-enti ,, i puntiSol-
üiziali deil'ScZ/Vz/W, cioé quei piü. rimou 
dali'Equatore, fono un quadrante. dirtaiut 
d a i p u ni i eq.u i aoz i al i<. Ei n a 1 me n t e, la ma f-
fima declinazione deli' Eclitttca-, daü'equa
tore j . eífendo an -a,rcG d' un circolo maffi-
mo ? lontano ci' un quadrante dai punti equi^ 
aoziali , ei fara. la mifura o. q.uantita. delk 
obliqíuita. deil' Eclittica, , cioé- deil' angolo. 
formato dali'interfezione deil'equatore coa 
V.Kclitfca. Vedi S f E R A . . 



robliqulti deir tclitúca > o Pangó lo , ín 
cui ella tigUA l'equatore, é comunemente 
fiííata a 23o 29'; '! che Per" ^ la naífifea 
declinazionc deil' Eclhtica da!!'Equatore : i 
punti della qual rnaffirna declinazioue da 
ciafcuna parte , fono cluamati i punti Sol-
(iiziali; PER clua'i ^ono t'faíi o dduica-
t i i düe tropici . Vedi SOLSTÍZÍO , Tao^ 
P I C O , e OBLÍQUFTA'. 

11 método d'oíTervare la rnaffima deeli-
nazi®06 deH' ecltttica é quedo: verfo i ! tem-
po di wno de' íblftvzj oííervare la nirridia-
n3 altitudine del Solé con cura atttotiífi-

, per diveríi giorni fucct-ffiyarntilte : 
¿alia maíTima altitudine offervata , íottrar-
rs l'altezza dell'equatore. 11 rimanente é 
ia maílima dsclinaiiooe íiel punto Solíii-
ziale, »v: 

Riccioí i , e. gr. a Bologna nell' anno 
164.6, oíTervb ia meridiana altitudine del 
Solé 5 ai 20 di Giugoo T eflfere (58>0 59' 
55' j adi 21 , 6g0 o' 10" ; ed a '22, 68° 
59' 55". La maílima dunque fi fa 69° o'' 
iow; da cui fottratta P alt'tudinedell'Equa
tore 45o 29' 5&"', reíía 23o ^0^20" per ia 
maíTima declinazione. 

Egii c flato un punto di gran contefa. 
fra i modero i Aílronomi , fe T obliquita delf 
eclittiea fia fiíi'a , o pur mobile l Egii é cer-
í o , che 1'offervaiioni degü antichi Aítro-
nomi la rapprefentano noíabilmente mag-
giere, che quelle de' moderni : onde Pur-
bachio Reinholdo , Regiomontano, Co-
pernico, Rhetico, Longomontano , TÍCO--
sie, Saellio-, Lansbergio, Bullialdo, ed al-
í r i , han no conchiufo ch'ella fía variabile-

Per determinare la cofa, le oíTcrvazioni 
éegli AíiTOnomi di mtú t tempi r fono 
fíate infierne raccohe ; e le principaü fo
no , quella di Pythea neH'anno avanti Cri-
flo 324, che fa V obliquitadeWeclhtica 2$° 
52' 4 1 " : qutlla d'Eratoílene nel 230 , 
51' 20" : e queüa d' Ipparco , nell' anno 
avanti Grillo 140 , 23o 5,1' 20": qu-ella di 
Toloraeo, nell'anno dopo Crifto 140 , 23o , 
51% 20": d5Albategn!o nell'8-80, 23o 55': 
Regiomontano, nel 1460., 23o 30' : Wal-
tbero,, nel 1470, 23o 30' : Copernico nel 
I525 1 23o 28' 24" Rothraanno e Byrgio., 
fiel 1570 23o 3o' 20": Ticone nel 1587, 
23° 3o' 22": Keplero nel 1627 , 23o 30' 
o0 ' ; Gaílendi, ne! 1636 , 23o 31' : Ric

as 1 1646, 23o 30' 2& ; Esvcjio 23o 

E C L 541 50' 20"; Mouton, 230 30' : e de la H í -
re , nel 1702 , 23o 29'. 

In fomma, quantunque le piít antiche 
offervazioni facciano 1' obliquiía piu gran
de, tuctavolta appar ch'cila fia im:nata-
bile: imperocché per errore Eratonenccon-
chtufe dalle fue oífervazioni , eíícre Ja 
mafruna declinaziont- 23a 51 ' 20T : dalle 
meJcfime oíTervaziom cglí avcrebbc doéütó 
íarla folamente 23o 31'' 5" ; ííccotne ha 
fatto veder Riccioi i , ed i i fimilc abbagho 
é ilaío trovato da Gíííemli e Peirefcio 
nell' oíícfvazione di Pithca , i quali erro-
ri d' Eratoiiene e di Pithea furono ntenu-
t i da Hipparco e da Tolomeo : e diedero 
occaliooe ai fopramentüvaíi Autori di con-
chiudere che 1'obliquiía aadava continua
mente fcemando. 

Tur ta volt a il Cav. de Lo u vi l ie , che ha 
efaminato il mérito della caufa con gran
de attenzione , é di un alero fentimento: 
i l rifuitato deile fue ricerche, ch' ei c¡ da 
nelle Mem. dell'Accad. Reale, per Tanno 
1716, é , che P obliquiía dell 'edittica va. 
fcemando a ragion di ua mimito in i co 
anni. Sappiamo che gli antichi non avean 
riguardo alie rifraziom nelle loro oíTerva-
zioíii; ed oltracció , facevano la parallaíFe 
orizontale del Solé 3 ' j laddove gli Aftro-
nomi moderni a p pe na la fan 10" . Queíle 
due inaecuratezze fan malo eíFetto su 1c lor 
oliervazioni; che M . de Louviüe deve fgoni-
brare da eíTe , iananzi che v i poíTa fabbri-
car fopra la fuá ipotefi. 

Secondo una tradizione antica degli Egi-
zj , raentovata da Erodo 10 , i ' eclittica era 
ñata anticamcnxe perpeadicolare ali' equa
tore: eglino furono indotti aquefta nozio-
ne, dali'offervare r per una langa ferie dT 
anni , che 1' obbliquita andava continua
mente fcemando;- o , lo che coincide alio 
fteffo , che \y eclittica giva fempre avvici-
nandofi ali'Equatore. Imperocché di lapre-
fero occaíionc di fofpettare che cotefti due 
circoli , nel principio foííero íiati tanto dif-
g iun t i , quanto mai íi pote va , P un dalli' 
altro. Diod. Siciliano riferifee t che i Cal-
dei contavano 403000 anni dalle loro prií-
me oífervazioni fia al tempo che Aleílan-
dro entro in Babilonia. Queft'enorme con> 
puto, potrebbs avere qualche fondamanto ; 
íupponendo che i Caldei fabbricato avciTe> 
ÍQ \\ IQXQ u l k t i u su, la. díaiiüuzione deliT 
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cbliquita dell} eclittica , di un minuto ia 
cent' anni. M. de Louvüle , prendendo l ' 
obÜquita, qnal cíTcr dovctte al tcmpodell' 
ingrtíío d1 Aleflandro in Babilonia , c an
dando addietro ñao al tempo , quando T 
eclittica) a quefla ragieoc di un minuto , 
doveva cífere perpendicolare all'equaterc , 
trova anualmente 402942 anni Egizj o 
Caldei , lo che decade íol 58 anni dalla 
prima época. Generalmente parlando, non 
c' é via né maniera piü probabile onde 
fpiegare ia favolcfa antichita degü E g i i j , 
de' Caldti &c. che qucl.'a che prendefi dal
la íuppofnione de' lunghi periodi di rnoti 
celcíh aíTai lenti , una cui picciola parte 
cglino ofltrvato aveano, e di la calcelato 
i l principio del periodo j facendo che i l 
mondo e ia loro nazionc fbflfero comincia-
íi afíleme . Se i l íiftema di M . de Louvil-
le é vero , ra 140000 anni 1' eclittica e 
1' cquatore coincidtranno c fi confonderan-
no in uno. 

V EcltítíKa é divifa in dodicí pa r t í , chía-
mate fegni. Ved» SEGNO . 

Poli ddf ECLÍTTICA . Vedi 1* ártico!» 
POLO . 

Riduzione all' ECLITÍ.ICA . Vedi RIDU-
ZIONE . 

ECLITTICA, nella GeograSíi , &c. é 
gran eircolo del globo, che tagij2 1' Equa-
tore (otto un angolo di 23o 29^. Vedi 
GLOBO . 

L ' Eclirñca teneflre I dunque nel piano-
;ir Ecíntica ccle[ie ¿ fmilmente allaquale, 

eli ha 1 iuoi punti tquíroziale e íolíiízia-
l e , td é limitaía da'Tropici . Vedi EQUA-
TORE , SOLSTíZIALE , E ^ Ü I N O Z I á L E , T R O -
meo y tkc. 

E C L I I T I C Í cenfini , © termlni , termini 
scliptííi, dimta lo fpazio di circa 15 gra-
di dai nrdi dtll 'cciittica j dentro cui fe la 
i una t iov^f i , nel íempo di una congiun-
zione cd oppoíizione coi S c k , videbb'ef-
fere un celiflTe de! Solé o d t l i aLuna , ben-
ché ella non íia preciíamerte ne' nodi . 
Vedi ECLISSE. 

ECLITTICI Digiti, Digiti ecliftm. Vedi 
D IGITI , 

ECLITTÍCO , che apparíiene allí e d i f í i . 
Vedi ECLISSE.. 

T u t t i i novilunj, ed i plenilunj non fo-
mo tclittici , eioé non fuccedono ecliffx ad 
«¿ai auova % e ad ü§ui piena Luna % ben-
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che vi fia allora un' interpofizione trs il 
Solé e la Luna, o della Luwa tra i l Solé 
e la t é r r a . La ragione fi é , che l ' inter-
pofizione é folamente quanto alia longittj, 
diñe e non quanto alia latítudine . I I So-
le c fempre nell' Eclittica, ma non gía la 
Luna ; ella ne devia preíío a cinque gra-
d i , qualche velta fulla parte del Nord , e 
qualche volta su quella di mezzodl . Ma 
cgni cinque mefi , o l i in circa , ella ta-
glia 1' Eclittica; e folamente verlo tai tetn-
p i , vi poffono eífere EcliJJi o del Solé o 
della Luna. 

1 luoghi , dove ella taglia 1' eclmica s 
fono chiaraati i mdi deiía Luna . Vedi 
NODI . 

E C O , E C H O * , un fuono riflettuto , o 
riverberato, da un carpo folído, e eonca» 
v o ; e si ripetuto all'orecehia. Vedi Suo-
NO C R l F L E S S I O N E . 

* L<* voce ¿ fórmala dal Greco nx̂ f140*19 
dal vtrho y^ga? fono. 

I Peripatetici , che credsvano, eífere i l 
fuono non fo quale fpezie od immagirve 
del corpo fenoro , impreífa su I ' ana viei-
na, fpiegano Y Eco per una refliizione di 
cotefta fpezie, occafionata dall' incontrar 
ella qualche oíiacolo nella fuá Orada. 

Ma i moderni, ehc fanno, che i l fuo
no coníiñe in un certo t r e m ó t e , o vibra-
zione nel corpo fonor© , comunicata all5 
aria contigua, e per ta! mezzo all'oree-
chía , danno una pm coerente fpiegazione 
o ragione del!' Eco . 

Imperocché un corpo trémulo, cheurta 
in un altro corpo folido, egli c evidente, 
che pub eíTcre rifpinto fenza diflruggereo 
diminuiré i l fuo tremeré , e coníeguente-
mente un fuono puo eífere raddoppiaío mer-
c é la ref i l iz ioHc del corpo o delT aria trému
la . Vedi SÜONO-. 

Ma una mera reflexione delFaria foaora 
non baila per ffDÍegare V Eco: iroperocché 
egni piaña fuperfizie di un eorpo folido e 
duro, eíítndo atta a rifíettere una voce od 
un fuono, lo raddoppiercbbe y i l c^e tr0" 
viamo che non é vero. 

Per produrre adunque un Eco, parrebbc 
che foífe neeeffana una certa concamerazio-
ne, o volta, affine di raccoglierc, e racco-
jl iendolo, di rinvigorire cd accreícere » c 
quindi riflettere i l fuono; ficcomeappunto 
vengono r i f l t t tu i i i raggi della luce ¡ per 

q,uat 



ECO 
qual cffetto fi ricerca uno fpecchio eon-

" i n ' f a t t i , fempre che un fuono percuote 
• urJ jyjuro perpendicolarmente, dietro al 
cual muro vi fía non so qual cofa che parte-

oi dell' arco o di vol ta , oppure un altro 
niuro parallelo , effo fuono viene ribattuto 
neir ifteffa linea , od in altre aggiacenti. 

Perché fia adunque fentito un Eco, é ne-
ceííario che l'orecchia fia nella linca di r i -
fleffione: perché la perfona che ha fatío i l 
fuono, fenta i i fuo Eco, é neceííario, che 
ella fia perpendicolare al luogo che lo r i -
fiette; e per un Eco moltipiicato o tautoló
gico, é neceííario che vi fia un numero di 
muraglie , e di volte , o cavitadi , o pofle 
Tuna dietro l 'a i t ra , o di fronte Tuna all ' 
altra . 

U n folo arco, o concavita&c. appena mai 
pub fermare e riflettere tutto i l fuono; ma 
fs vi fara una conveniente difpofizione die
tro ad eíTa , parte del fuono , propagato co
la , c(Vendo raccolto o riflettuto, prefcnttra 
un altro Eco ; o fe vi fara un' altra conca
vita , oppofta , a debita diíhnza , alia pri
ma, i l fuono riflettuto dall' una su i'altra , 
fara balzato indietro di nuovo da quetV ul
tima , &c. 

Mo!ti de' fenomeni degli Echl , vengonci 
ingegnofamente confiderati dal Vefcovo di 
Leighs, &c. i l quale o (Terra, che un fuo
no , cadendo direttamente od obüquamente 
fopra un corpo denfo, di una fuperfizie l i -
feia , fia piaña o arcata , é riflettuto, o di
venta Eco piu o rmno. La fuperfizie, dic' 
eglí , debb'eííere lifcia , altrimeati l 'aria, 
per la riverberazione, fata diftratta dal fuo 
regoíar moto; ed i l fuono rotto e fpento. 
EgU aggiugne , che tal fuono echeggia piíi 
o meno, permoí l ra re , che quando tutte le 
cofe fono, come dianzi íi defenvettero, vi 
é fempre un echeggiare, quantunque non fia 
fempre udiío o perché i l fuono diretto é 
troppo debole, per refilire verfo chi Tha fat
ío, a fia ch'ei ritorni bensi, ma cosí inde-
lx)lito , che non fi pub difeernere ; o perché 
egU fía in un cattivo fito perricevere i l fuo
no riflettuto, che paífa fopra la fuá t e ñ a , 
fotto i fyoi pitdi , o ad un de'fuoi l a t i , e 
che pero pub eífere fentito da un altr' no
mo, tí quale ftia nel fito dove i l fuon r i 
flettuto viene , pur che non vi fia corpo 
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in terpolo , che lo ferrai , ma non da co-
lui che lo ha fatto . 

Gl i Ech¿ pciffono eííere prodotti con va
rié circoÜanze : imperocché prima, un ofta-
colo piano nflette addittro i l fuono nel fuo 
debito tono , e grado; a nferva, che faíTi 
quaithe fcemamento proporzionale del fuo
no íUíío , íceondo la fuá diftanza . Vedi 
P I A N O . 

2. Un oftacolo convefío riflette i l fuono 
un po' piü tenue , e pi5 preño , benché 
piü debole di quel che altnmenti farcbbe. 
Vedi C O N V E S S Ó . 

3. Un oftacolo concavo, rimanda in Eco 
i l fuono piu grave, piü lento, e panmenti 
rovefeiato ; ma non mai fecundo l'ordine 
dclle parole. Vedi C Ó N C A V O . 

N é pare poffibile formare artifiriaimen-
te un folo femplice Eco, che inverta i l fuo
no , e lo ripeta all'indietro : perché, in tal 
cafo, la parola últimamente proferita , cioé 
quella che occorre o s' ahbatte ultima neli' 
oñacolo , debb'effer prima rifpinta ; lo che 
non pub darfi . Imperocché dove nel frat-
tempo flava no elle (o (pe fe o appiattate le 
prime voci ? o come dopo una ral paufa 
ravviverannofí , e íi animeranno di bel nuo
vo al moto ? 

A cagione di una dtterminata concavi
ta o figura arcuata de'corpi nflatenti , pub 
accadere , che alcuni di efli (clámente r i -
mandino in Eco una determinata nota , e 
folo da un luogo . 

4. I I corpo echeggiante eííendo piu oltre 
allontanato , riflette piü del fuon) , che 
quando é piü vicino; ch ' é appunto la ra-
gione , perché alcuni Ech't ripetano fola-
mente una filiaba, alcuni una parola , ed 
alcuni molte . 

5. Corpi echeggiami pofíono eíferc difpo-
fli, formati, c íituati cosí , che riflettendo 
il fuono da uno all'altro , o direttamente 
e mutuamente , od obliquamente , e per fuc-
ceffione, da un fuono folo ne nafca un Ees 
multíplice , o molti Echi . 

Aggiugni , che un Eco multíplice fi pub 
fare , collocando i corpi echeggianti cosí , 
a diftanze ineguali, che tut t i nflettano ad 
un verfo, e non uno fulí 'a l tro; nella qual 
maniera íi udira un fuono moltiplice fuc-
ceffivo ; u» battimento delle mani , come 
molt i battimenti ; un ha come un rider 

pie-
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píeno , una ferophce parola come molte 
deiriíicflb tuono ed accento, ed una víno
la , come molte della medefims ípczie, che 
s'iraitano l'una l 'a l t ra . Finalmente, cor-
pi echeggianti poHono cosi eífere ordina-
t i , che da un foono dato , produrranno 
mohlEchi , differenti si cuanto al tuono, 
quanto all' intenfione . C o l qual me?,7.o. fi 
pub fare una camera mtífica, cosí che roa 
folamente un infírumento che i vi íuona , 
pare ra molti deila medeOma faíta e gran
de 22a , ma eziandio un concertó di diffe
renti , folamente íituando certi corpi echeg-
gtanti , cosí che < gni nota fuonata , ven
ga rimandata da eííi in terze, quinte, ed 
ottave. 

Eco , fi ufa chiamar anche i ! luogo , 
dove la ripetizione del fuono é prodotta, 
o fentita . 

Gl i Echi fi diílinguono in diverfe fpezie, 
cioé 1. femplui, o ícempj , i quali riman-
dano ¡a voce una fola voí ta , de'quali, al-
cuni fono ronici, che folamente nmandano 
una voce quand' é moduiata in qualche 
tuono muficale particolare. 

Aítri polijjillabici , che rimandano mol-
te fillabe , voci e íeotenze. Vedi P O L I S S I L -
LABÍCO . 

Di quefia fpezie , é queí beil' Eco nel 
Parco di Woodíiock , che il Dr. Plott ci 
afficura , che rimanda diílintamcnte dieci-
fette fiiiabe, e la notte vent i . Vedi Nat, 
H i j i . Oxford, c. 1. p. 7. 

2. Muhipli , o taucologiei, che rimanda
no le íleííe í)l!abe e voci ripetuíe pih vol-
te. Vedi Tautológico. 

NegHjEf/^', fj luogo dove colui che par
la fta , é chiamato i l cemrum pbonicum ; e 
loggettb, o luego che rimanda ia voce, i l 
centrum pkonoocampticum . Vedi C E N T R O . 

A! Sepolcro di Meteila, Mogiie di Craf-
fo , v' era un Eco, che ripereva quello che 
diceva un nomo tinque volte . Alcuni 
Autori fan menzione di una Torre in Cy-
zico, ove V Eco ripeteva fetfe voite . Uno 
de'piu bt l l i Echi, che troviam memorati , 
é quelio di cui parla Barthio neíle fue no
te fopra la Tebaide di Stazio, 1. V I . v. 30. 
che npeteva le parole , che uno efpri nie
va , diecifette volte, su Je rive del Naha , 
tra Ccbients e Bingen i Barthio ci afficura 
d' aver provato queiío che ci ferive, e che 
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avea contato diecifette repetizioni . E iad-
dove negh Ethi ordinarj, la ripetizione non 
é udita , fe non qualche tempo dopo aver 
fentito pronunziaríi la parola, o cantaríi le 
note j in queflo, la períona che parla, o 
canta, a p pe na é udita per nientc ; ma ben-
si la ripetizione, con fomma chiartzza, e 
íempre con varicta forprendenti ; parendo 
che V Eco alie volte s' appreíiv , e taior fi 
allontani . Qualche volta ia voce é fentita 
di í l intamcnte, ed altra volta quafi non fi 
fente punto. Uno fente folo una voce, ed 
un altro diverfe; uno fente VEco alia drit-
ta , e l'altro alia finiílra &c. 

Addifon , ed altri Viaggiatori in Italia, 
mentovano un Eco in queüa regione , an
cor piu ílraordinario , che rimandera lo 
firepito di una piílolla «56 volte , anche 
fendo 1' aria ncbbiofa e fpefla . Vedi Addi
fon Viaggi edit. Ing!. 1718. pag. 32. Mif-
fon Voj/ages Ital, T o m . 2. pag. i<¡}6. edif. 
1(591. 

Eco , nell' Arthitettura , s'applica a ccr-
te Volee , ed archi , per lo piü di figure 
elliptiche , o paraboliche, che íbgliono rad-
doppiare i fuoni , e produrre echi anifi-
ziali . 

I I método di fare un Eco artijiziale , 
viene infegnaío dal Gefuita Blancani, nel-
la fuá Echóme tria , al fine del fuo Libro 
fopra la Sfera. 

Vitruvio dice, che in diverfe partí della 
Grecia e dell' Italia v'erano de' vafi di bron-
zo, artificiofamente fchierati fotto i fedili 
de' Tea t r í per rende re i l fuono delle voci 
dcgli attori piu chiaro , e fare una fpezie 
ti Eco ; col qualrnezzo, ognuno della pro-
digioía moititudine di perfone , prefenti a 
que' fpettacoli, poteva íentir con cómodo e 
piacere . 

E c o , nella Poefia, dinota una fpezie di 
compofizione, nella quale T ultime parole, 
o íillabe di ciafcun verfo, contengono qual
che fenfo , che efiendo ripetute a parte, n-
fpondono a qualche dimanda, od altra co
fa, contcnuta nel verfo. 

Tal é quel famofo Eco d' Erasrno 1 ve
cera anms confuwpfi in legenda Cicerone • ' 
ene , i . e. ovz, ajine . 

I I primo Echo , ne' veril , fecondo Vsi
quier , é quello nelle Sylvx di Joanncs íe-
cundus : ma Pafquier s' inganna; iinpcl'oc" 

che 
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che i Poeíi antichi Latini e Greci hanno 
fcntti degH Echt • 

Marziale 1' addita chía ra mente abbaíhn-
xa, quando ridendofi di tali bagatelle, di* 
ce ' che ne'fuoi poemi, non v ' é niente di 
ümile : Nusquam gracula quod recantat Echo : 
eon che, da una parte , egli moftra che vi 
erano de' Poeti latini al fuo tempo , che 
facean degü echi ; e dall' altra , che i ' in-
venzione veniva dai Greci. 

^ri/lofane , nelia íua Commedía intito-
lata Siffpotpooj.x̂ sa-ai, introduce Euripide nel-
]g pcríona á' Echo . E Callimaco oeü' Epi-
gramma, E > ¿ « y ero iroiuua, no KVKKixoy , pa
je che aveíTe 10 mira una fpezie ü' Eco. 

E C O N O M Í A , OiKovo î* y la condotta 
prudente, o Pufo e maoeggio difereto e fru-
gale delle íbñanze propr/e-, o dcll' aitrui . 

Per raccomandare i' Economía , un Autor 
moderno oíTerva che un buen terreno , quan-
to !a raaggior parte de' terreni d' Inghil-
terra lo íono, fi appigiona a 20 shellini. un 
acre ( Vedi ACRE ) per annum , e fi vende 
a ragione di rendirá di 20 anni, o fía per 
20 lire fterl. Ora in un acre di térra vi 
fono piedi quadrati 43560 , ed in 20 lire 
íkr l . 4800 loldi : per cui dividendo 4^ 500, 
i l quozsente íara 9 , con 360 d'avanzo; Íl 
che moüra che un ful do compra 9 pitdi 
quadrati, e quafi 13 poiiici di ierra, cioé 
un pezzo 3 piedi lungo e 3 largo , e alcun 
che di piü . 

Da! che fegue , che con due fcellini fi 
compra un pezzo di térra di 216 p i t d i ; cioé 
18 piedi lungo, e 12 piedi largo , quant1 é 
bailante per fabbncarvi fopra una piccola ca
fa , e iafeiar fíto per un orticeüo . 

ECONOMÍA aniwale^ i l primo ramo della 
teoria de lia Medicina , o quello che fpiega 
le partí del corpo umano, la loro (irurtura , 
ed il loro ufo; la natura e lecaufe della v i 
ta e della íanita , e gli effeíti o fenomeni 
che ne pullulano. Vedi MEDICINA. 

Queft' é chiamata con altro nome Phy-
fiologia s ed i füoi oggetti poc'anzi enume
ran , fon detti N.nuralia , o reí fecundum 
naturam. Vedi NATURALT . 

ECONOMÍA , o Difpenfazione Ltgale , o 
hiudaica , é la maniera , con cui Dio giudi-
co bene di guidare e governarc i l fuo popó
lo íotto i l minUlero di M o s é . Vedi G JU
DAISMO. 

Q,ueüa mchiudea non folamente ieleggi po-
Tom, l l í . 
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J i ti che e cerimon;ali, ma ancora la legge mo-
rale, concioíiaché ella pronunziava una ma-
ledizione fopra tutti coloro che non Fadem-
pivano peffettamente. 

ECONOMÍA Evangélica, o Crijliana, ter
mine che ufafi in oppoíizione & Economía le* 
gale; e comprende tutto quello che ha reía-
zione ali' Alleanza od al Patto di Grazia , 
che Dio ha tatto cogli uomini per mezzo di 
Gesíi Crif to . 

ECONOMÍA delle partí delle Píame . Vedi 
PIANTA. 

E C O N O M I C A , OECONOMÍCA , queíla 
parte di Fi'ofbfia morale, che iníegna a go-
vernare una famigiia , e tratíate gli affari 
domeüici . Vedi MORALE ed ECONOMÍA. 

E C O N O M O , ctxoi'opos i una perlón a de-
fiinata per dirigere, e maneggiare la rendi-
ta di una Chiefa vacante , o quella di un 
Ofpitale, o d'altra Comumta . 

ECÓNOMO , Oeconomus, anticamente era un 
protettore , od avvocato , i l quale difendeva 
1 diritti e gli effetti delie Chieíc , de' Mona-
ü e r j , &c . Vedi AVVOCATO . 

Oeconomus fu anche un' appellazione data 
ad un ufiziale Ecciefiaftico , i l quale prendea 
cura delle fabbriche , e de' riftori delle Chic-
fe , e rieeveva e diRribuiva le limofine fe-
condo le direzioni dei Vefcovo. 

Nel qual fenfo, i l íefto Concilio ordina 
che ogni Chiefa abbia ü íao Ecónomo . 

E C P H O R A , Projetiura, o fporto, «ell ' 
Architettura, e dinota ordinariamente la l i 
nea, o la diftanza , tra 1' ellremitk di tía 
merabro, ed i l nudo o vivo della colonna, 
od altra parte da cui íporge. 

Alcuni A u t o r i , tuttavolta , prendono o 
computano l ' Ecpbora , o projettura , daíT 
aífe della colonna ; e definifeonoch' ella fia la 
linea retta intercetta tra l'aífe, e la piíi elli-
ma fuperfizie di un membro . Vedi PRO
JETTURA . 

E C P H R A C T I C A * , E K ^ X T O Í * , nelia 
medicina, fono que' rimedj che hanno una 
face!ta di aprire, e di fturare i vafi, per l i 
quali devono paflfare gli umori ; o che inci-
dono , e attenuano gli umori lent i , deuíi > 
e vifcidi, e con cib ne promovofio il difea" 
rico. —Sonó la Üeífa cofa che gli a per í cutí t 
e deobfiruemi. Vedi APERIENTE &c. 

* L a parola ¿ formata dal Greco mQi&V' 
<rai>, liberare daW ojiruzíone ; da tx., -e 
tppciosa y obílruo. 
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1 pnncipaii EcphraBici feraplici, fono la 

centaurea minore , raíTenzio, Tagrimonia, 
FhyíTopo, la chamsediys , la corteccia di 
tamanfco, le radici de capperi , fcolopen-
drium &c. 

ECPIESMA , Ejwmcrpí, nella Cirugía , 
«na fpezie di frattura del cranio &c . in cui 
v i fono diverfe fcheggie, che premono edi-
flurbano le interiori membrane, Vedi F R A T 
T U R A . 

ECTHESIS * , nella Storia Ecclefiañica, 
un nome che 1'Imperadore Eraclio ha dato-
ad una confeífione di fede da luí pubblicata 
nel 639. Vedi F E D E , 

* L a parola e Greca gxdsoi?, e fignifica 
efpofizione. 

UEcthefis favoriva l'errore de 'Monthel í -
t i , e üabiliva una fola volonta in G. Cr i -
flo. Eraclio la pubblicb ad inftigazione d' 
Atanafio capoide'Giacobiti, di Ciro Patriar
ca d 'Aleífandria, e Sergio Patriarca di Co-
fíantinopolí ; ma avendo veduío che la Chie-
fa Romana ílimavala erética , la rigettb e 
dichiarp con un altro editto, cui fparfe per 
1'Oriente e per 1'Occidente, che Sergio era 
i 'Aurore ¿t\y Ecthefis, 

ECTHLIPSTS*, nella Profodia Latina, 
una figura per cui íi toglievia, p fi raangia 
un m \ principalmente nel fine di una paro
l a , quando la parola feguente comincia da 
una vccale , o da un ¿ . Vedi F I G U R A . 

f L a parola e Greca ÍVSKI^IS , che figni-
fica eüfione. 

C o s í , in multum Ule &c . nello fcandere 
íl verfo, fi fpegne V m nel fine di multum , 
e fi fanno folaraente tre fillabe in due pa
ro le , mult'il'le. Vedi E L I S I O N E . 

Alcuni contano VEcthlipfis, per una licen-
i z poética nella verfificazione Latina ; ma 
ín reaha, Felifione di un m finale, quan
do la feguente parola principia da una vo-
cale , é cofa di neceffita , non di licenza . 

Anticaraente, V s toglievafi vía parimcn-
t i avanti una confonante , come facundtt 
juegue, in vece di facundui , &c . I n fatti 
1' m e l 'x erano nella pronunzia Latina du
re ed afpre lettere piü deli 'altre; come ap-
pare da Quintiliano ; e quefto fu che in^ 
duííe i Poeti a togljerle nel fine delle vo-
c i ; come la cagion medefíma ha fatto che 
i Franeefi fpengano i l loro e femminino 
avanti una parola che principia da vccale, 
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per ifchifare l' hiatus, o fia i l concorfo del-
le vocali. 

ECTHYMOSIS * , nella Medicina, un' 
agitazione veemente , e una düatazione del 
fangue e dcgli fpiriti ; quale fuccede nelle 
emozioni fíraordinarie d1 allegrezza . 

* L a parola e formata da ^ ex, c , 9 ^ 
/!/of, animus. 

E C T R O P I U M , E K T P O n i O N , nella 
Medicina, una malattia degü occhi , che 
confifte in una certa inverfione della pal-
pebra inferiore , che fa ch' ella non pcífa 
coprire la fuá parte dell'occhio . Vedi PAL-
P E B R E . 

E C T Y L O T I C A * 
opportuni per confumare, e manglar via i 
cal l i , le verruche , o porr i , ed altre eferefeen-
ze fórmate fulla carne. V e d i C A L L U S & c . 

* L a parola e formata da w, , e TUX©', 
calius. 

E C T Y P O » , E K T T r i O S , appreífo i 
Medagl i l l i , una figura di rilievo , od una 
impronta di figillo, d'anello , o di meda-
glia; ovvero una copia figurara di un'in-
ícrizione, o d'altro antico monumento, 

* L a vece e Greca: «/J^STWOÍ' , dinota í* 
origínale , od il rnodello ; ívrvirov, la ce 
p 'ta o í* immagine, formata o battuta in 
cavo y ed ÍKTVTTOV , ectypon , /' immagi' 
ne in rilievo. Vedi T Y P O . 

Ne' libri di viaggi , troviamo molti £c-
typi d'inferizioni antiche, della colonna di 
Traiano, di C h i l m i n a r , &c, 

E C U M E N I C O * , íignifica 1' ifteffo che 
genérale) o univerfale . Vedi G E N E R A L E , 
e U N I V E R S A L E . 

* L a parola ¿ formata dal Greco oiv-aiii' 
ytxos, da oiKxyLtvii la tena abitabile; o, 
tutta la tena. 

I n quefto fenfo diciam© , un concilio o 
finodo Ecuménico ; intendendo di uno , al 
quale tutta la Chiefa Criftiana aífifotte, o 
vi fu invitata. Vedi C O N C I L I O . 

D u Cange o í f erva , che molti de'Patnar-
chi di Coftantinppolj, fí aferiífero e prefe* 
ro la qualita e denominazione di Patriar-
chi Ecumenici; particolarmenteGiovanni u 
Digiunatore nel 590. e Cirillo fuoSucceí-
fore, ~ S. Gregorio i l Grande 1' ebbe mol-
to a male, e fe ne dolfe fieramente, pen' 
fando che quello foííe un titolo orgogho-
fo, c indicante Vefcovo univerfale, o Ve-

fcovo 
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ícovo di tutto i l mondo: ma nulla pib ia 
fatti queflo tito!o ínehiudcva in sé , che la 
auali t l di capo della Chiefa Or ién ta le ; in 
ouella maniera che i l primo Dottore della 
Chiefo di Coíiantinopoli era chiamato Do-
tfor Oecummicus > 

I l titolo di Veícovo Ecuménico fu prima 
ófferto a Leone 1. che lo ricusí): né i fuoi 
Succeííor» per fungo tempo 1' accettarono 
I l quinto Concilio di Coftaníiriopoli lo die-

a Giovanni, Patriarca deila C i t t a ; ma 
altri pretendono s che Foca ímperatore lo' 
abbia dato per pfeferenza al Papa di Ro
ma • — I Patriarchi di CoQantinopoii 1* 
fianno confervat'o 5 e fin nel tempo del 
Concilio di Bafiíea , quefto titolo ven i va 
aífurito da1 que' Patriarchi . Ma Ecuménico 
debbcfi quí intendere foiamente come Ve-
fcovo unfverfale nell5 eííefa di ciaícun pa~' 
triarcato., Vedi P A T R I A R C A . 

E D E M A , O edema * , Oi^ií^a , un tumo-
re che appar bianchiccio , mollc , e la feo , 
fenía notabiie cambiamento di colore, fen-
za calore,' dofore, o pulfazione ; e che ce
de alia preffion del dito , cosí che per qual-
che tempo ne ritíene i l cavo, o 1'impref-
íiont-v Vedi T U M O R E . 

L a parola vien dal Greco oifra® •) gonfid-
te , tumefaré / donde OI^ÍJ^OÍ , tumore .• 
Percio % Ippocrate ufa la voce oî rĵ iu per 
qüalunqüe tumore in genere 

Lá caufa genérale degli Edemi é voígaf'' 
íifínte creduta eífefe una pituita , come íi 
chiama od un umore flegmatico nel cor-
po. Le contufioni,' le fraíture, le lulTazio-
íii &c. quando fon invecchiate, fpeífo farí 
ííafcere degii Edemi , paríicolarmente nelle 
perfone idropiche e avánzate in eta : cosí 
püre una vita irregoíare , i l non far efer-
cizio , le rotturc ^ gli feoncerti de'vafi liií-
faíici ,• le fiuíTioni di umori , la deboiezza 
dé'Me giunture &c.' 

La fuá fede principale é íe gamba i h í 
Una leUcophlegmatia, tutto i l corpo é ede-
mdJúfo\- Beiíe fpeífo fopraviéne 1' Edema ad 
áltn morbi , fpecialmente clinici ; ed é fa-
íñigliare alie donne gravide , E' pericolofo' 
QUaior tende ad un afceífo ; e quando s' 
indüra , diventá feirrofo . Vedi E D E M A 
T O S O . 

V i fono parímeníe degíi Edemi fpurj ^ 
nel qual cafo Tumore pituilolo c mefehia-
10 csa altri umori í donde i l tumore di-
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venta erlíipelatofo, feirrofo , e talora gyp-
feo; e di qua le lupe, &c . 

E D E M A T O S O , nel íaMedicina, cibehe 
é della natura di un Edema ; ovvero uno 
i l quale é coito od afflitto da un Edema i 
Vedi E D E M A ¿ 

Cosí diciamo, un braccio edematofo , gam-
be edematofe &c. I medici dividono i tu
mor i in inflammatorj , edemato/l , feirroft , 
fcrofulofi, cancerofi, &c. Vedi T U M O R E . 

I turaori Edematofi rare volte , di per 
se, fono di grave pericolov o morta l i ; ma 
quando durano per lungo tempo, quando 
fono 1' effetto della vecchiaia , o di una 
tendenza all'idrope , quando diventan du,-
r i , feirrofi , dolenti , o vengono a fuppura» 
zione , la cura é generalmente tédiofa ed 
incerta ¿ Quelli che accompagnano le feri-
te , le fraíture &cc fono meno diíficili da 
curare. 

Fácilmente difeutonfi nella lor prima 
formazione'coU'applicazione eílerna di fo-
luzioni di faíe . . . nitro , fal crudo amrao-
niaco,- &c. in vino di SpagnanelT orina , 
nell' acqua di calcina , od altri fluidi HíTi-
viofi ; mentre fíattanto i l paziente fi fot" 
íomette ad una ferie di purga t i v i , per di-
fcaricare la materia repulía con tali appli-
cazioni .• . 

Sotto la claífe de' tumor i edematofi, s'an-
noverano i condylomi , le critte le rha-
gadi,- i t h y m i , le talpe, o natte , i l gan-
güum e i l pfydracium. Vedi ciafeuno fot-
to i l fuo proprio articolo , C O N D Y L O M A 
C R I S T A , Seo. 

E D H I L I N G , Edhilingus, un? appellazio-
rié anticá della Nobilta , fra gli Anglo-' 
SaíToni. Vedi N O B I L T A ' . 

La Nazioríe Saffona , dice Nithard H//?; 
/. IV. é divifa in tre ordini o claífi di po
pólo ; gli Edilingi j i frilingi ed i lazzi 5 
éioé la nobilta , gli uomini liberi s» ed í 
vaííalli i o fchiaví y 

In íuogo Á\ Edhiling 0 trová qualché 
volta fcrittt) atheling) o atheling ; la qual 
appellaZione íi da parimenti al figlio del 
Re,- ed all5 erede preíuntivo della Corona» 
Vedi A T H E L I N G . ' 

É D Í F Í Z I O * , ^ E D I F I C I U M , una fabbri-
ca. Vedi F A B B R I C A . 

^ L a voce e formatd daí Latina ^idos $ 
€ fació , fare < 

E D I L E * , M ú í t i s i nell'antichitat , un 
Z x z 2 Ma-
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Magiílrato Romano , a cuí fpettavano di
verle funzíoni , particolarmente queüa di fo-
praintendere agli edifizj si pubblici come 
privati , bagni , acquidoíti , flrade , pon-
t¡ , &c . 

* L a voce e formata da ^des , templo , 
o cafa, perche eglino appunto avean la 
cura de Templi, de lie cafe &c. 

Gl i Edili inRoma corrifpondevano a quel 
che i Greci chiamavano ¿4goranomi ^ ed A -
fiynomi , difrerivano dagli Ecommi e dagli 
Jkcaril , ch'erano piu toi\o Ricevitorl deü' 
é n t r a t e ; come puré dai Lcgifite, Curatores, 
& Paires Civitatis. Vedi i ' articolo A G O -
R ANOMUS . 

Agl i Edili appartenea I ' infpezione de' pe-
fi e dellc mifure. Eglino fiífavano i prczzi 
de 'v iver i , ed avean cura che i l popólo in 
cib non venifle fopraíFatto . L ' inquifizione 
e la notizia degli ñravizzi , del libertinaggio 
e de' difordini nelle cafe pubbliche , parimen-
t i a lor pertenea : eglino avean da rivedere 
Je commedie ; e toecava ad effi d'interte-
aere i l popólo con giuochi folenni , e con 
fpettacoli a loro proprie fpefe. 

Agl i Edili appartenea íimilmente la cu-
flodia de'Plebifciti, e la cenfura e 1'efami-
nazione de' Libri . Eglino avean i l potete 
in certe occafioni di pubbiicare edit t i ; e per 
gradi fi procacciarono una confíderabile giu* 
risdizione, la cognizion di diverfe caufe &ca 
— L'ufizio d' Edile rovino parecchi per lo 
difpendio anneífovi , cosí che al tempo d' 
Augüilo y anche piü Senatcri per eotal ca-
gione lo fchifarono» 

T u í t e quefte íunzioni , che rendeano gíí 
Edi l i tanto confiderabili , appartennero da 
prima agli Edili della plebe , Mdilss pkbeii 
o mimre*. Queüi erano fol due i n n ú m e r o ; 
e furono prima creati nell' anno íieíío che i 
Tr ibuni : imperocché i Tribuni vedendofi 
oppreffi dalla molti-plieita degli affari, diman-
darono al Senato de 'minif t r i , a'quali potef-
íero rimettere ed appoggiare le faceende di 
minor importanza , e pero furono creati due 
Edi l i . E di qua f u , che gli Edili fi elegge-
vano ogni anno, nell'iíteffa Adusaanza che 
i T r ibun i . Vedi T R I B U N O . 

Ma queüi Edili plebei, avendo ricufato, 
in una fegnalata occafione , d'intertenerc i l 
popólo con giochi o fpettacoli , dichiaran-
doíi incapaci di foftenerne La fpefa; i pasrici fi 
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offerfero di fupplirvi, purché fuffero ammeñi 
ali'onore át\V Edilith , &c . 

ín queíla occafione, furono creati due nuo-
vi Ed i l i , da! numero de' patrie) , nell'anno 
di Roma 388. Furono chiamati JEdiles cu-
rules, o majorer i come avendo dintto a fe
dere fopra una fedia enrule , arricchita con 
avorio, qualor davano udienza ; laddove gli 
Edili plebei, folamente fedevano íopra ban-
chi . Vedi CURULE . 

Olíre che gli Edili curuli erano a parte 
di tutte le funzioni ordinarie infierne co' ple
be; , i l loro principale impiego era , procu
rar la celebrazione de'grandi giuochi Roma-
n i , e far rapprefentare Commedie , dar mo-
fire di Gladiator!, &c. a! popólo . 

Per follevare quefti q u a í t r o primi Edili , 
Cefarc ne creo una nuova fpezie , chiama-
ta TEdiles CércaleÍ , c o m e deputati principal
mente ad aver cura del grano , che chi*-
mavafi Donum Cereris ; imperocché i Gcnti-
l i onoravano Cerere come la Dea che prc-
fiedeva fopra i l formento , e le aítribuiva-
no 1' invenzione d e l i ' agricoltura . Queíli 
JEdiles Cereales furono puré prtfi dali' ordi-
ne de' Patrie) . Nelle Cit ta municipal! vi 
erano degli Edili coll' i f t e í í a autorita che 'va 
Roma. 

Leggiamo anche d'un J E di lis alimentarius r 
e f p r e í í o con abbreviatura per JEdil. alim* 
i l cui u f i z i o par che fia ftato di proveder© 
i l vi í to per queüi ch' erano m a n E e n u d a 
fpefe pubbliche, benehé altri aífegnin loro un 
u f i z i o difFerente. 

I n una Infcrizione antica mcontriarno 
ancora un Edile del campo , J E di lis Ca-
firorum . 

E D I T O R E , nella Repubblica Letteraria> 
é una perfona che fi prende la cura di 
pubblicar Topera di un altro Autore ; per 
lo piu , d'un Autor antico ; imperocché Edi
tor non s'appiica propriaraente né ad uno 
fiampatore, né ad un Autore che llanipa le 
fue proprie opere. 

Erafmo, fu un grande Editare degli fent-
t i antichi: i dottori diLovanio, Scaligero , 
Petavio , i l P. Sirmondo ^ i i Vefcovo Walton, 
M . Hearn , &c. fono Editori doíti . 

E D I T T O , un ifirumento fottoferilto e 
figillato da un Principe , perché fervadi leggc 
ai fuoi fudditi. Vedi L E G G E . 

Gli Editti non hanno iuogo in InghÜter-
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ra , dove i l rwetter Icggi non riíiede nelRe, 
nía nel Parlamento. 

Nella Legge Romana , troviamo fatta 
menzione frequeníe átll'' Editto del Pretore ^ 
úuod prator edixit ^ xh ' era una frafe confa-
crata agli ordini del Preíore , benché fi 
ufaíTe anche i ti altre oecaííoni. Vedi P R E -
T O R E . 

Nella Lcgge Francefe gli Editt i , fono Icg-
gi d'imponania , di varié fpczie : aicuni 
eííendo una legge nuova ^ od una rego!a-
2Íone , come 1'e¿/«o de'duelli , dellefecon-
de nozze &c. A l t r i comprendendo l'ereiio-
ne di nuove cariche, lo íkbiliraento di da-
2j , di rendiie , &c. Qualche volta, artico-
Ü di pacificazione , come 1' editto di Nan
tes , &c. Gl i editti fono tutti íigülaíi con 
cera verde, per moftrare che fono perpetui 
e irrevocabili. 

Gli editti appreífo i Francefi , fono quafi 
nfteífa cofa che le proclamazioni; con queíla 
differenza, che i primi hanno 1' autorita di 
legge in fe ñtffi , dal poíere che l i manda 
fuori \ doveché le feconde fono fojamente 
dichiarazioni d'una Legge , alia quale riferi-
ícono , e non hanno potere in fe ileífe. 

Camera delí1 E D I T T O , Vedi 1' Anisólo 
C A M E R A . 

E D U C A Z Í O N E , 1'arte di allevare , di 
formare , e d' inftruire i figiiuoli . Vedi 
F A N C I U L L O . 

Le follie d' una troppo deiicata educazio-
r.e , fono ben efpreífe in quell'iinprefa d'una 
bertuccia , che col foverchio carezzare ed 
abbracciar flretto i fuoi fcimiot t ini , iiílran-
gola ; con queflo motto , cofnpleílando ne-
tat . Ottavio Ferrarlo , ha un aífai buon 
trattato Latino fopra V edncazione , intitola-
to Chiron , nome del Centauro , che fu tutore 
d'A chille. 

L'eccellente trattato delT educazione del 
Signor Locke , é noto a chicc heília . Quin-
íiliano impicga i l fccondo Capitolo del fuo 
I . Libro, nel cercare qual fia pftferibüe , 
o nn" educazione domeftica , o quella d'un 
cojlegio ; cioé fe fia meglio allevare i fl-
gHuoli in cafa , o mandarli ai co'iugj , ed 
aüe fcuole pubbliche . Dopo aver recati 
íuui gli argomenti per V una e per 1' altra 
parte , conchiude in favor del Collcgio , o 
aeJi educaziune nelle fcuole . 
. E D U L C O R A T i Ü , nelia Farmacia , é i l 

doicifícare un cibo o un riraedio, con me-
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le , zuccñero , o fyrupi . Vedi D O L C I F I " 
C A RE . 

E D U L C O R A T I O , nella Chiraica , dinota 
1' addolcimento , o la purgazione d'una cofa 
dai fuoi fa l i , per mezzo di ripetute Cozioni 
in acqua fredda. 

T a l é la dolcifícazione de' precipitati di 
mercurio , de' metalli &c. con lavarne v i a 
quegli acuti fal i , col cui mezzo erano llati 
difciolti , o che s'erano con effi mifchiat i , 
per cffettuare la diííoluzione . Vedi A B L U -
Z I O N E . 

EFFARE1 , od EFFRAYE' , neli' AraL 
dica , un termine applicato ad un aníma
l e , aílorché vien rapprefcntato rannichianteíl 
fulle fue gambe di dietro , come fe foííe 
fpaventato. 

EFEMERA * , o Effimera , Ephernera , 
nella Medicina; un epíteto applicato a cofa 
che fojamente dura un gíorno . —Partícolar-
mente ad una forta di febbre , che termina nel 
giro di 24ore: chiamatada Galeno , ztpninpvt 
irvpiTDí, fcbris epheniera , dai Latini diaria. 
Vedi F E B B R E . 

* Quefld parola , s la fegurnte, cfemeri-
di j ephemeridts , fono fórmate del la 
propofvzione tvi, de, e ¡jusp*, dies. 

E F E M E R I D I , neil' Aftronomia , fono 
íavole calcolate dagli Aftronomi , che m o -
ñrano lo ílato prefente de1 Cteli per ogni 
giorno, a mezzorii; c ioé, i luoghi dove tut t i 
i pianeti fi trovaoo , ín que! tempo. Vedi 
P l Á N E T A , L ü O G Ó , e T A V O L A . 

Da que lie Tavole , gUEclifíi, le congiun-
z ion i , e gli afpetti de'Pianeti, vengono deter-
mina t i ; gli oroícopi, o gli fchemi celeüi íl 
cofiruifcono, &c. Vedi C A L E N D A R 10 . 

Abbiamo Efemeridi d'Origano , di Kcple-
ro , d 'Argoíi , d'Heckero , di Mezzaracchis, 
d i W i n g , di de laHire , di Parker, &c. II 
Signor Caílini ha calcolate 1' Efemeridi dci 
Sidera medie asa , o Sateliiti di Giove , le 
quai fon di buon ufo per determinare la 
longitudine . Vedi S A T E L L I T E , E C L I S -
SE , & C . 

EFEMERO , Ephemeron , o Ephemerer , 
nella Storia Naturale, dinota un anímale , 
che v ive íolamentc cinque ore .: dentro i l 
giro delle quali é nato, crefee e diftende le 
fue membra, depone 1'uova , gitta il femé , 
invecchia , e rnuore* 

Ariftotele, che ne ha data la prima con
té zz a , nel fuo Libro de animal, lo chiama 

con 
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con quedo'norae di upupípoir, perché la fuá 
vi ta é terminata dentro il giorno . — A l -
drovandi , Jonftono e Clufio ci danno rag-
guagli di queíl' anitmle : e fopra tut t i , 
Swí>ineri -m io un'opera c fpreíía , de Ephem, 
Vita. •— Egü lo chid .na Epherriera, hemero-
biosr ed in Latino diaricr. 

V Efemero é anímale alato , o della fpe-
7Íe volante ; ed appare comunemente veríb 
la ftagíone di San Gíovaani #• Nafce circa 
le fei della fera, e mucre circa le undici. 

Si deve oíTervare, tuttavolta r che avanti 
che egli aífuma quefta figura , egli ha v¡-
vuto tre anni fotto quelia di un verme y 
ín una celia c capfula di creta *> Vedi IN-
SETTO« 

Egli non mangia dal tempo del fuo cam
bia mentó fino alia fuá morte: nedéforni to 
delle partí neceífarie per ricevere econcuo-
cere il cibo . La fuá meramorfofi pare ordinata' 
foitanto- alia generazione e moltiplicazione 
della fuá fpeziev 

Ecco ií negozio della fuá vi ta compen-
diato in poche parole : Nel principio , ei 
depone o fvefte la fuá túnica di- creta 5 do-
po di che, refo i'animaletto agüe e fnello, 
confuma i l reflo della fuá corta vita in fal-
teliare su Tacque . Nel qual frattempo la 
femmína depone su Tacque i fuoi ovi , ed 
il maichio-gitta i l fuo fperma fopra effi per 
impregnarli. Queüe ova, cosí imprégnate , 
difcendono al fondo dell' acqua per la lor 
capacita, e fono difchiufe mercé il calore 
del Solé , fcoppiando in piccolr vermi , che 
íl fan delle cafuccie nelia creta , e vi pafcola-
no , fenza altro bifogno di cura parerna, fin" 
che il tempo del loro cambiamento, o della 
loro metamorfofi fia venuro. 

E F E M E R I , appreífo i Botanici r fono' 
detíi alcuni fiorii quali s' aprono e s'efpan-
dono al levar del Solé, e s'avvizzano , ed 
appaíTifcono di nuovo quando tramonta . 
T a Ü fono il dente di leone r volgarmente 
dandeliony e diverfi a l t r i . V e d r F i O R E . 

i viaggiatori nell' Arabia ci fan parola 
di diverfi alberi efeníeri , che fpuntano o 
crefcono ogni giorno, da mane a mezzodi r 
e poi fpartfcono quantunque non Ti fappia 
bene , fe intieramente sfiorifcano , o fi fec-
chino, oppur fe cadano addietra, ed aflfondi-
no nell'arena, fra cui nafcono ^ 

E F E T I . Vedi E P H E T I . 
EFFERVESCENZA , nella Chimica , 
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non fi applica ad alcuna ebullizione, od a' 
movimentr prodotti dalfuoco, raa folamcn-
te a queili che rifultano' dalla miftura de" 
corpi di differentl nature , che col loro ado
perare T uno fopra Tal tro , occafionano ca
lore raíToraigliante all ' ebullizione , od al 
bollire prodotto dal fuoco. 

Gl i acidi mifti cogli álcali , e. gf. Folio' 
di tá r ta ro , e lo fpirito di vitriolo , producono 
un effervefcenzeí y &c<, 

Chauvin definifce Veffervefcenza piufcien-
tificamente , per una violenta efpulfione dell5 
aria , dai pori delle particeíle d' un corpo , 
mercé rintrufione delle particeíle d5 un altro 
corpo , framifchiateví, in que'pori ch'erano 
dianzi occupati dall' aria . 

Perché V effervefcenza abbia luogo , I t 
particeíle del fecondo corpo deon fupporíi 
conformi o adattabili, si nella mole come 
neila figura , ai pori delT altro , COSÍ che 
poflano' entrare e r i empier l i come biete o 
eunei: ed in oltre,,. un grado forte di at-
trazione tra le particeíle dei due corpi, piu' 
forte che l5 attrazione ,> o la forza di coefione ,• 
tra le particeíle d'uno o dell'altro corpo foio. 
Vedi ASTRAZÍONE 

Di qua parrebbe"che 1' effervefcenza' (o-
lamente di fíe ri fea dalla fermentazione , nel 
grado-dell'eíplofione ; la quale nell' efferve-
fcenza, a cagione della maggior purita e 
liberta dell'acido e dell' álcali ,• é maggiore 
che nelie ferraentazioni. Vedi- F E R M E N T A ^ 
Z I O N E . 

Delle ejfervefcenze .f alcune' fono calde f-
ed altre fredde. Nella prima' fpezie fono 
quelle prodotte con la miñura dell' olio di 
t&naro per deliquium, con lo fpirito di vi
triolo , della calcina viva con T acqua fred-
da; di tut t i gli fpiriti acidi f co' corpi alca-
l i n i , o terreftri, dell5 aqua fortis,- de lio fpi
r i to di v i t r io lo , dello fpirito di n i t ro , dell5 
acqua regia &c. con tut t i i corpi' metallíci, 
colle marchefite , e co'minerali^ del coralio 
col fugo di limone, narancio ; del marmo 
con lo fpirito di fale ; del corno di cervo , 
del geffo, del dente di cignale, degli occhi 
di granchia, della madre perla, edi tutfele 
eonchiglie cogü acidi . In tut t i queñi , Vef-
fervefeenze fono aceompagnate da m'olt inten-
fo calore . L 'o l io di vitriolo e 1'olio' dü 
trementina particolarmente miíU aíTi-enre » 
producono cosí veemente calore , che fe 
non vengan mefehiati goccia a goccia , fon ca-

paci 
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dí ufcíre e fcoppiare in fíamma , c rornpe-

¡aboccet ta . Vedi C A L O R E 
I I corallo polvenzzaío , millo con aceto 

diftillato produce un' effervefcenza fredda , 
che da aicuni Filofofi íi fpiega cosí : che cf-
fendo i pori del corallo aíTai grandi, cgli fi 
pub fácilmente diíTolvere nello fpirito aci
do , íenza alcun grande fregamento , o 
coliifione ddle parti , quale farebbe necef-
faria peí* generare un confíderabil calore « 
Vedi F R E D D O , 

Un effervefcenza pub anche eflere prodotta 
¿alia miftura di due liquori freddi . Vedi 
D í S S O L U Z I O N E , 

E F F E T T O , i l rifultato, o la confeguen-
2a deü1 applicazione d' una caufa o d' un agen
te fopra qualche foggetto. Vedi C A U S A . 

Egli é uno de'grandi affiomi di Filofofia , 
che effetti pieni o adequaü fono fempre pro-
porzionali alie potenze delle lor caufe,. 

E F F E T T O , ¿ parimenti di qualche ulterior 
fignificazione e for/a nelle arti . Come 
quando diciamo, nella pittura e nell'archi-
tettura, che i l tal contraflo , o i l tal pan-
neggiamento , o la tal attitudine hanno o 
fanno un bello od un cattivo effetto; cioé 
fono nobili , ben ordinati &c. Troppe aper-
ture , e tninuti abbeliimenti od ornati in 
un edifizio, fan un effetto miferabile , cioé 
dann' un afpetto mediocre o tr iviale . 

E F F E T T O , nel Mancggio , s' applica ai 
movimenti della mano , che dirigono i l 
cavallo. 

Si diüinguono quattro effetti della mano, 
cioé , nell' adoprare la briglia per fpignere 
un cavallo innanzi, tirarlo indietro , e (cam
biarlo di movimento dalla dritta alia íiniñra , 
O viceverfa, 

E F F E T T I , nel Commercio , &c. fono i 
beni poffeduti da una períona , fieno mo-
b i l i , o fieno ñabi l i : particolarmente quelli 
che i mercanti , od altri che trafficano , 
hanno acquiilati colla loro induftria , e coi 
negozio, 

Gli effetti de'mercanti fono ordinariamen
te diftinti in tre claíl i , buoni , cat t ivi , e 
dubbiofi : per una ordinazione della corte 
Francefe del 1673 , ogni mercante é obbli-
gato di fare un inventario, od un bilancio 
ogni anno, di tut t i i fuoi eíFetti di cadauna 
fpezie. 

E F F E T T I vacanti. Vedi V A C A N T E . 
E F F E 2 Í O N I , E F F E C T I O N E S , nella Geo-
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metria , le conftruzioni Geomctriche deile 
Propofizioni. Vedi C O N S T R U Z I O N E . 

I i termine fi adopera ancora per rappor-
to a' problemi , ed alie operazioni ; che 
quando fi ponno dedurre da alcune propo
fizioni generali ^ o fi fondano fopra d' ef-
fe, chiamaníi le lor effezioni geomctriche. 

E F F í C A C E , nella Teología , Da cento e 
cinquant' anni iu qua vi fono rtate grandi di-
fputesu la materia de lia G razia efficace. 

La Grazia comunemente dividefi in fuffi-
dente^ ed efficace] benché i Gianfenifii ten-
gano che non vi é altra grazia fufficiente , 
fe non 1' efficace, cioé quella che effettualmen-
te determina la volonta. a operare . Vedi 
S U F F I C I E N T E . 

La grazia efficace é quella die illumiua 
la mente e move i l cuore, in si fatta guifa, 
che fempre produce i l luo effetto, o vi faccia 
refiftenza ed oppofizione, o no la volonta. 
Vedi G R A Z I A , 

Alcuni Teologi foftengono, che la grazia 
efficace é efficace per sé fie fia, La grazia effi
cace per s¿ , fe tal grazia vi ha , é quella che 
produce i l fuo effetto meramente di per fe flef-
fa , e non i n virtíi di alcun confenfo della vo
lonta . Calvino é i l primo che adoprb i i ter
mine gratia efficax per fe. 

Un teólogo moderno crede , che 1' efficacia 
della Grazia per fe fiefla con fifia in quefio, 
che la grazia efficace é fempre congiunta con 
una mótale neceflita di fare la cofa, a cui el
la inclina : e la grazia fufficiente, congiun
ta con una impotenza morale di í a r lo . Ve
di SUFFICIENTE , 

La maniera , onde alcuni concepifeono 
la neceífita della grazia efficace , é , tenc-
je che qutfia grazia non manca mai , alme
no a'giufti e buoni, fe non fe per loro pro-
prio difetco ; che egüno fono fempre nel bi-
fogno d'altre grazie interior!, veramente e 
propriamente fufficienti , per tlrarfi quella 
grazia efficace, e che quefte infallibilmente 
1' attraggono , quando non fono rigettaíe , 
benché ipeífo rimangono fenza effetto , a 
cagione , che gli uomini refiñono, in vece 
di darvi i l loro confenfo. 

I I P. Malebranche fofiiene, che i l mutuo 
commercio ira f anima ed i l corpo, cioé , 
ja v i ta , non ha altro vincolo, o principio, 
fe non fe Vefficacia de'decreti di .Dio : Che 
le caufe feconde non hanno efficacia propria , 
&c. Vedi C A U S A . 

EFFI-
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E F F I C I E N T E , nella Fílofofia . — U n a 

caufa efficiente é quella che produce un effcE-
t o . Vedi C A U S A , ed EFFETTO . 

I Fiiofofi comunemente diQinguono quat-
tro fpezie di caufe nella natura, \' efficiente ^ 
la fina le la fórmale, e la materiale . Vedi 
ciafcuna fotto i ! fuo articolo. 

I fiiofofi della ícuola Tono in eflremo fra 
lor divifi circa la natura c l 'd íenza d'una 
caufa efficiente. —Ari l lo te le la defiaifce , id 
unde; ovvero , il primo principio del cam-
biamento e della quiete , cioé della produ-
7Íone e della confervazione. 

La caufa efficiente é chiamata id unde , ció 
da che ; ficcoíne la finale e queiia propter 
guod 1' elcmpiaie , adquod ; la materiale , 
ex quo; e la fórmale, per quvd. 

EH'é chiaraata il primo principio , non 
in riguardo dtila prioma di tcmpo , im-
perocché i! fine diípiega la fuacauíalita pri
ma átH' {ffiaente , ma in riguardo alia digni-
ta ] l1 t j . i iunie tfítndo un principio fiíica-
menre att¡vi) \ td il fine adoperando íol-
tanto obbictn vamcnte . 

Altt? de'Sco'ail ici defimfcono Y efficiente, 
per un primipium per je infiuens tn ai/ud fi
ne mutauonc ¡ui — IRamil t i dopoPiatone 
e Cicerone i dt fiíükuíio pir tagionc efficien-
H qutha a qua ret eji: A che opponendo un 
grande autoie, che una cola pu6 anche die
re díí! lu • fine, aggiügnc <.h<. un efficiente é 
qutüd a qua res v^ra caujalitate pr<fiufcitur. 

A l t r i acfimlcono la caula effUitnrt) que! 
la , qu£. per aíhwtm cav/at . thc cagiona 
colP operare : imptrocché efficcrc , ognuno 
sa , che é agiré , optiart i e perb né iacau 
fa procatartRa, né la t í cmp ' a r e , fono pro-
pnamentt efficitntt , b t iuhé d' ordinario vi 
lien annoverate . 

Fmalnuntc altri dt finifeono , chtVefficien-
te é una cauía a qua aliud producitur \ con-
ltgucnt<.mti!ie= qptjlo che na rJcauCi nafce 
od é prudotto, chiamafi effetto ; e si Dio é 
la cauía (j-j (ume dtj mondo •, e i l mondo 
Ttífetto di Dio . Alia qua! definizione (i pof-
fono ndurre tutte le precedenti. 

Una cauía efficiente adunque é o fifica , 
come il tuoco é la caufa efficiente del calore ^ 
o morale , come un ammunicore é la cagio-
ne d*im omicidio ; oumver ía le , che in va
ríe circoíianze produce varj tffetti , come 
Dio , ed il Solé; o particolare , come un 
cavallo che produce un cavallo> o univoca, 

che produce un effetto fimile a sé , come un 
cavallo genera un cavallo; o equivoca , co
me i l Solé che produce una rana; o natura-
le che agifee n o n fojamente fenza precetto, 
a difFerenza deli'artifiziale, ma ancora ab 
intra, íecondo la fuá propria inclinazione , 
i n oppofizione alia caufa violenta ; come i l 
fuoco agiíce naturalmente qualor nfcalda : o 
fpontanca , come un cañe che mangia ; o 
volontaria, e libera. Vedi L I B E R T A ' . 

Al t r i confiderano le caufe efficienti , co-
me principal! o come iní irumentai í . A l t r i , 
o come proíTime , o come nmote ; o me
díate , o immediate. A i t r i finalmente divi-
dono le caufe efficienti, tra tutte le fpezie 
d'cíferi naturali , efopranaturali; fp rituali, 
ecojporee; loíianziali ed accidtntaíi ; vita-
l i , e n o n vitali , &c. 

Ma la piü celebre divifione delle caufe e/-
ficienti $ é quella ín cauía prima, e in caufe 
feconde. 

La caufa efficiente prima é quella , tra la 
quale , e i ' v f f e t t o vi é una conneíTione 
neceífaria . Della qual fpezie non v1 é altra 
caula, che Dio folo. Vedi D i o . 

Una caula efficiente feconda é quella , di, 
cui un tff . t to kgue m confcgmnza della vo-
lonta, o dtila coílituzidñe del Creatore ; e 
che iCartcfiani chiamano una caufa o ce a fio* 
nale. 

Ma querte caufe precarie , od occafionali, 
Ron íono in rtaha caufe, ma fojamente ef-
fetti antecedenti. Cib facilmtnte fi moftra: 
Imperocché, i . ogni azione , almeno ogni 
azione corpórea , é contenuta nel moto \ 
ma il moto puo folamente nfultare dalia 
caufa prima, eífendo un principio accorda-
Eo da t u t t i , che il corpo di per sé é inerte 
e inattivo. La vtra caufa del moto adunque, 
é una natura fpirituale, n o n corpórea . Ma 
neppur una natura fpintuale , finita ^ eííer 
pub la caufa principale del moto ; imperoc
ché non vi é conneilione necesaria tra ía 
volonta e. gr. d'un angelo, ed i lmotodut i 
corpo , né tra quella di alcun altro eífere , 
íuor che di D i o . Cosí , quando un angelo 
vuole, una pietra íi move ; perché Dio ha 
coílituito una tal legge tra la volont.a dell 
angelo ed i l moto della pietra • e si , uoi 
moví amo le noftre tefte , quando vogliamo ; 
n o n che 1'anima fia la caufa principale di 
taPmoto , ma folamente caufa occafionaie. 
Vedi Occafionaie CAUSA . 
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E F F I C I E N T I , neirAntmetica, i numc-

r\ dati per un'operazione di molt.phcazio-
ne; c h i a m a t i a n c h e / ^ x . Vedi F A C T O R , 

e COEFFICIENTE. 
Gü efficientt fono i l moltiphcando, ed i l 

moIripHcatore . Vedi M O L T I P L I C A Z I O N E . 
E F F I G I E , un ritratto , od una rappre-

fentaxione al vivo d' una perfona . Vedi R i -
•JR A.TTO • 

I Re vengono moürati in effigie ne' loro 
k t t i magnífid i da parata . Vedi PAR A T A . 

£PFIGIE , é detta ancora la ftampa , o 
p Apronto d'una moncta , che rapprefenta 
]a ieíla d'un Principe che Ja fe batiere . Efe-
guíre, o mettere a morte, e degradare in 
effigie, dinota i'efecuzione , o la degrada-
zione d' un condannato , di un reo contu-
mace , i l quale non poté elTere arreftato , 
o prefo. 

In Francia fí fofpende ful patiboio o s' 
jmpicca fu lie forche una pittura , dove é 
rapprefentato i l reo , con la qualita o ma
niera del fupplizio : nel fondo é fcritta la 
fentenza, o condanna . — Solamente le fen-
tenze capitali o di raerte, fi eíeguifcono in 
effigie. 

E F I A L T E , Ephialtes, t<piotXTns, o sTr/̂ x-
(T/.H , neüa Medicina un male, chiaraato da-
gli Ingiefi the night mare, la cavalla nottur-
na , dagl' Itaüani fantafima , da'Latini In-
cubus \ che principalmente attacca le perfo-
ne nel fonno, quando giacciono sulafchie-
na, ed hanno lo ílomaco aggravato dal ci-
bo di difficile digeftione. Vedi I N C U B O . 

In queño flato i l paziente é come oppreí-
fo da un graviíTimo pefo fu! petto, ed ira-
raagina qualche fpettro , odemone, che gü 
íerma o chiude i l refpiro. 

Queüo morbo non proviene gia , come an-
ticamente fu creduto , da craífi vapori che 
empiono i ventricoli del cerebro : ma prin
cipalmente dalla foverchia replezione deilo 
üomaco , che impedifee il moto del diaphrag-
raa, e per confeguenza, la dilatazione del 
petto neceffaria per la refpirazione. Vedi RE-
SPIRAZIONE . 

La preffione del cerebro ful cerebello, e 
quella dello flomaco pieno ful tronco difeen-
dente dell'aorta , fembra parimenti che vi 
abbiano parte : imperocché niuna di quefle 
pub accadere, fenza lefionc de' nervi che paf-
fano ai rauícoli della refpirazione . Senza 
fupporre o Puna o l'altra di quefle preffioni, 
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fara difficile di aííegnare una ragione, per^ 
ché piuttoflo queflo difordine attacchi quan
do fi giace fupino , che in qualunque altra 
pofitura. 

Etmuliero oíferva , che di rado fono af-
fetti da queflo male, quelü che ufano una 
dieta o vivere moderato e lodevjole , e che 
cenano fobriamente; i l giacere ful flanco, 
colla tefla un po'alta , generalmente lo lien 
lontano. 

Gli Arabi lo chiamano Epilepfta nottur-
na, perché , quando é abituaie , comune-
mente degenera nell'epiiepfia , eííendone P 
ordinario precorritore, fpezialmente ne' gio-
vani . — Ne' vecchi, termina fpeflo nell'apo-
pleffia . Vedi EPÍLESSIA , A P O P L E S S I A , &c . 

Menjotjo, rende ragione del íuo frequen-
te accadere a'giovinetti o fanciulli , dalla 
loro foverchia voracita, e perché mangiano 
pih che digerir non poflbno. — Aureliano 
ci aíficura, che Pefialte ha uccifi parecchi; 
aggiungendo coll'autorita diSimmaco, che 
v i fu in Roma un efialte contagiofo , od 
epidémico, il quale difeorrea facendoflrage 
della moltitudine, come una pefle. 

EFFLORESCENZA, un ufeire o dirom-
pere degli umori su la pelle come ne' mor-
b i l l i , e fimili. Vedi E X A N T H E M A . 

EFFLUSSIONE , Effluxio, fignifica uno 
feorrimento al di fuori , da ex e fluere. Vedi 
A B O R T O . 

E F F L U V I O , effluvium, un fluíTo , od 
una efalazione di particelle minute da un 
qualche corpo : o fia un'emanazione di fot-
t i l i corpufeoli, da un corpo miflo fenfibile, 
per una fpezie di moto di trafpirazione . 
Vedi T R A S P I R A Z I O N E . 

Che vi fiano tali effluvj, di continuo man
da t i fuor da tut t i i corpi, é certo anzi che no : 
Cos í , fe un corpo s'immerga nell'acqua , o i t i 
altra umida materia, piccole boliicelle fon 
continuamente trasmefle di ¡a alia fuper-
fície dell'acqua; che fí fuppongono non ef-
fere altro che picciole particelle , ftaccate 
dal corpo folido ; o che , quando arrivano 
alia fuperfizie, emergono in forma di bolli-
celle , E cod un corpo , pofto nel reci
piente d' una macchina Pneumática , fi ve
de quafi in una fpezie d' effervefeenza , a 
cagíone delP eflerne particelle, che di conti
nuo feorrono da eflb. 

I corpi odoriferi, ognun sa , che conti
nuamente mandano fuori effluvj foflanzia-
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H ) col mezzo de' quali cccitrino ín rroí i l 
fenfodeirodorato. Queftíminuti effluvj fo
no qualche voha daH'occhio avvertiti , in 
forma di vapori, o fumi . Vedi ODOR A RE. 

I Filofofi della Scuola tengono che que-
fti effluvj fieno quaiiíadi intenzionalí , co
me l i chiamano, e niente di íbflanziale; ma 
i moderni fi ridono di qucfta nozionc , ve-
deodo in fatto ^ che queíti effluvj riflorano 
e nutrifcono gli fpiriti animali e v i t a l i . 

Trovafi che alcuni corpi mandano efflu
v j per un gran numero d 'anni , fenza alca
na notabil pcrdita , né quanto alia maíTa, né 
quanto al pefo ; come la calamita , i cor
pi elettrici, l 'ambra, ediverfi corpi odoro-
fi } ia tenuita de'di cui corpicelli emananti 
é incredibile : non gia che la perdita che 
foflengono per ia continua emiffione d'ef
fluvj non pcífa eííere rifarcita in eífi dal 
ricevimento d' altri effluvj fimili di corpi 
delle medefíme fpezie, difFuíi per l'aria. 

Aggiugnefi, che querti effluvj fono fuora 
mandati a maniera di raggi, in crbem , e 
che la circonferenza o la sfera d' attivita 
della radiazione , efibifce la ñeífa figura , 
che quella d'un corpo radiante. Lo prova
no baftevolmente gli Aíh'onomi , dalla ra-
gione o proporzione della rifrazion dell'at
mosfera . Quanto alia legge dell' emiffione 
di queíH effluvj. Vedi QUALITA'. 

Che gli effluvj operino confiderabilmente , 
e facciano grandi eífeíti fopra i corpi che 
fi trovano dentro la sfera della loro att ivi
t a , provafi dal Boy le , in un trattato efpref-
fo della fottigliezza degli effluvj \ dove egli 
fa vedere: i . Che i l numero de'corpicelli, 
mandati per via Ü effluvj, é immenfamente 
grande. 2. Che fono cf una natura penetran-
tiffima. 3. Che fi movono con grandifTiraa 
celerita, ed in qualunque forta di direzio-
ni . 4. Che vi é bene fpeffo una flupenda 
congruita, od incongruita nella mole o nel-
Ja figura di queíli effluvj, coi pori de'cor
p i , ne'quai penetrano, e fopra i quali ado-
perano. 5. Che ne'corpi animali, edorga-
nici , particolarmente , quefti ^ / « x y poífono 
eccitare grandi movimcnti d' una parte del
la macchina fopra 1' altra, e con* cib pro-
durre notabili cambiamenti nell' economía. 
Finalmente, che eglino hanno talor facolta 
di procacciare ajuto nelle loro operazioni 
da' piü cattolici agenti dell' univerfo, come 
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dalla gravita, dalla luce, dal magnetismo 
dalla preífione dell'atmosfera &c. 

Che gli effluvj fieno fuor mandati a gran
di d-iftanze , ne abbiam pro va notabiíe in 
queflo ; che i noñri vini diventan torbidi 
nella botte precifamente nello fleífo tempo 
che i grappoli dell' uve fono nella lor maturíta 
in altri r imoti paefi , donde i l vino fu qua 
pórtate . I n oltre, che gli effluvj odoriferi fono, 
in mol t i cafi, fentiti alia di fianza di molte 
leghe . Abbiamo pariraenti prova baflevole, 
che i piu degli effluvj ritengono i l proprb 
colore, ocio re, güi lo , e le altre proprieta, 
ed effetti de' corpi, donde procedettero , e 
cib anche dopo d' aver paífato per l i por! 
d'altri corpi folidi: Cosí gli effluvj rnagne> 
tici penetrano tut t i anche i piü mafficci cor
pi , fenza punto cambiar di natura, né per
deré forza. E lo fteífo lo vediam conferma-
to negl' inchioftri e nelle polveri fimpatiche, 
nella fagacira o nell' acutezza dell' oderatode' 
cani &c. Vedi DIVISIBILITA1 . 

EFFUSIONE, éi lverfare un liquido con 
qualche grado di forza. Vedi FLUIDO &C. 

Ne' Sacrifizj antichi de' Gentili v' erano di-
verfe effufioni di vino , e d' altri iiquori , 
chiamite libazidn>, Quando i Principi con-
chiudono un Trattato di pace , coraunemen-
te msttono per pretefto che cib fi faccia da 
loro , per im^tá'xtzVeffkftone delSangueCri-
fliano. Veái Libazione. 

EFFÜSIOME, O Fufinne , neU'Aílronomía, 
dinota quella parte del fegno Aquario, rap-
prefentata su i globi Ccleíli e su i planisferj, 
col mezzo dell' acqua ch' efee dall' urna o dall' 
acquaiuolo. Vedi AQUARIUS. 

E F O D , E F O D , una vefte od un arredo fa-
cerdotale, in ufo f'ra gli antichi Ebrei , che 
fí crede eííere ftata una fpezie di alba, o di 
cotta di lino , e la fieífa che fu da'Latini 
detta fuper-humeralí. 

* L a parola e Ebrea, ISM , ephod , deñ-
vata da 1?¡X, aphad , che fignifica ver 

F difficile aífai , fapere precifamente che 
cofa foífe VEfod ; e gi'interpreti hanno qui un 
gran campo d' eífere tra loro di diverlo pa
rare . I I folo punto in cui s' accordano é , 
che egli era un veftimento , che fi portava 
fopra di tut t i gli a l t r i , immediatamente lot-
to i l pettorale, o la lamina del petto. A l 
cuni tengono ch'cgii avefife raanichej altri 
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lo neg.no. I p¡k accordano ch'egli foffe af-
fai corto, benchéalcum voghano, che pen
de He g i ü d i dietro fino ai picdi. 

v> e&rano due fpezie d ejoai, 1 uno comu-
a tutti queili che affiüevano nel tempio, 

1 ch' en folaraente fatto di mero ¡ino ordi
nario , come íi ha dal i . Libro di Samuele 
H 18. L ' al tro peculiare del fornmo Sacerdo
te ' nientovjto ncli'Efodo X X V I I I . 6. 15. 
che era fatto d'oro , di giacinto , e di porpo-
ra ¿¡ fcarlatto , e di fina bambagia ritorta ; 
era' un teíTuto di diverfi colorí , e ricchif-
íimo • Verano fu le fpalle- deli' Efocí , o 
piüttotto nel fíto deli' Efod che toccava le 
/palle del Sacerdote, due groíTe pietre pre-
ciofe, con fopra eíTe i l nome delle dodici 
tnbu d' Ifraele ícolpitovi . 

Dichiarafi pa rimen te nel 2. libro di Sa
muele V I , 14. che nel rimoverfi dell'arca del 
Te ¡lamento dalla cafa di Obededom , David-
de ballb per allegrezza , cinto cT un Efod di 
lino ; donde alcuni Autori hanno inferico , 
che YEfod foíTe anco una vede reale che fi 
portava nelle occaGoni folenni. 

E F O R I , * E ^ O P O I , magiíkiito inílitui-
to nelT antica Sparta, per bilanciare, e rc-
primere i i potere, e 1' autorita dei Re: co
me, in Roma , fu roño creati i tribuni del 
popólo per far óbice alia potenza de' Confo-
11. Vedi T R I B U N O . 

* L a voce e formata dal Greco stpopaa , in-
tueor, dalla prepofizione evi-, ed il ver
bo opow, vedere, donde upopos, infpeélor. 

Licurgo , ben fapendo che una perfetta 
intelligenza tra i l Principe , ed i i popólo, 
era la baíe ed ilfondamento della felicita di 
entrambi ; per mantenere queíta buona in
telligenza , Üabill gli Efort , od infpettori, 
come una fpezie di mediatori, che dovean 
aver Tocchio fopra la condotta d'ambedue 
le parti , e confervare ira eíTe un si giuüo 
equilibrio , che la regia poíTanza non pie-
gaíTe mai in feverita otirannia, né la liber
ta del popólo trafcorrtlíe in licenza e ribel-
lione. 

L' autorita degli Efort era. moho grande: 
in certe occafiom difeacciavano , e mettea-
no anco a morte , i Re ; ed kboüvano , o 
fofpendevano il potere degü altri magiflrati; 
chiamandoli a render con tó , quando lor pia-
ceva. Agefilao, nell'auge di tutte le fue con-
quifte, che impreffero fin terrore al gran Re 
di Perüa , fi fermb , e ritornb addietro , 
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per rifpetto agli Efori , quando lo richia-
marono. 

Alcuni Autori negano, che gli Efort fof-
fero íhbili t i da Licurgo j e pongono la lo
ro origine 130. anni dopo i i tempo di quel 
Legislatore. 

E G I D E , J E gis ^ neil' antica Mitología , 
é un nome dato alio feudo di Giove, e di 
Pallade. Vedi SCUDO . 

La capra Amaltea , che aveva alhttato 
Giove, effendo morta , queílo Dio diceíi 
che abbia coperto i l fuo feudo colla peile di 
eífa; donde i'appellazione ¿gis , da 0*%, a t -
yo?, capra. 

Giove in appreffo ritornando di nuovo in 
vita la beftia , la coprl di una nuova pellei, 
e la collocb fra le fleile. 

Quanto al fuo feudo, ne fece un dono a 
Minerva ; quindi é che lo feudo di queda 
Dea é pur chiamatoE^/Wc?, in Virgil io J E -
neii. L . V I I I . v. 354. 6435 . ê  in altri Au
tori . 

Avendo Minerva uccifa la Gorgonc Me-
dufa, inchiodo i l di leí capo ne! raezzo deli' 
Egide, che da 11 in appreíTo ebbe la facolta 
di convertiré in pietra tut t i quelii che la r i -
guardavano ; flecóme la fteffa Medufa avea 
fatto iq v i ta . Vedi O M E R O , lliad. L . 5. 

A l t r i credono che 1' Egide non fia ítata 
uno feudo, roa una corazza , o pettorale, 
Ed é certo, che V Egide di Pallade, deferit-
ta da V i r g i l i o , Eneid. L. V I I I . v. 435. debb* 
eíTere ílata una corazza; poiché i l Poeta di
ce efpreffamente , che la teña di Medufa fla
va ful petto della Dea. M a i ' Egide di Gio
ve , mentovaía un poco piü fopra , v. 354. 
par che fia ñata uno feudo. Le parole 

Cum fcepe nigrantem 
TEgida concuteret dextra, 

S' adattano moho bene ad uno feudo ; ma 
per niente ad una corazza , o ad una lami
na o ladra che copra i l petto . 

Servio fa la medefima diftinzione fopra i 
due paííi di V i r g i l i o ; imperocché ful verfo 
354, ei prende VEgide per lo feudo di Gio
ve , fatto come fi diííe di fopra, della pelle 
della capra Amaltea, e nel verfo 435. egli 
deferive Y Egide come un' armadura che co
pre i l petto*, e che, parlando d 'uomini , é 
chiamata Corazza, ed Egide parlando degli 
D e i . Mo l t i Autori hanno forpaíTate o noa 
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avvertite queñe dií l inzioni, per non effsre 
andati a' fon t i . 

E G I Z I A C O , T E G Y P T I A C U M , nella Me
dicina , un nome dato a diverfi unguenti 
della fpezie detergente o corrofiva . Vedi 
UNGÜENTO . 

Troviamo un Egiziaco ñero, un rojjo , un 
femplice) un compofto , e un Egiziaco ma-
giftrale. 

L'Egiziaco femplice, che é quello che or
dinariamente fi trova neüe noílre officine , 
é una compofizione di verderame, di aceto 
e di melé boliiti fía a confiftenza : la pre-
fcrizione é d i M e í u e . — Si crede che pren
da i l fuo nome dal fuo colore ofcuro, nel 
che raffomiglia a quello de' nativi d' Egit-
t o . —Chiamafi impropriamente ungüento ; 
perocché non vi é o l io , né altro pingue in 
e í ío . 

Alcuni vogliono chiamarío , Mel JEgy-
ptiacum. Egli é principalmente ufato , per 
manglar via la carne corrotta , e nettare le 
ulcere puír ide; partícolarmente le veneree 
nella gola, &c. Egli diíirugge anco quelle 
eroíioni cancerofe, che fácilmente vengono 
nelle bocche de'fanciulli. 

E G I Z I A N I , od E G I Z I I (Egyptians) nc' 
noftri flatuti, prendoníi per una fpezie con-
irafatta di bricconi, o gente malvagia ed 
a (hita , che quantunque nativi Ingle fi , o 
Welshi , fi rnafcherano con abiti rozzi, fpor-
cano le loro faccie ed i loro corpi , e fi forma-
no un ignoto linguaggio, ogergo, andan
do qua e la vagabondi : e fotto pretefto di 
ridir la ventura, di curar morbi , &c. in-
gannano i i volgo, e gli rubbano i l fuo di-
naro, e quaní1 altro poífono che non fia di 
rnoltopefo e di difíicile trafporto. Vedi di
verfi Statuti faííi contro di coftoro , 28. Hen. 
V I I L c. i c . 1. e 2. F h i l & Mar. C . 4 . 
5. Eltf. C. 20. 

L'origine di queíla genia di vagabondi 
chiamati Eg iz j , e popolarmente Gipfier, é 
alquanto ofcura ; almeno é tale la ragione 
della denominazione . E' certo, che gli an-
íichi Egizi aveano i l carattere di gran giun-
ta tor i , ed era no famoíi per la deítrezza del-
)e loro impoíiure ; donde i l nome poté per 
avventura paila re di poi proverbial mente in 
altri linguaggi; ficcome é certo che pafsb 
nel Greco e nel Lat ino. Ovver, gli antichi 
Egiz j , efíendo molto veríati nell' Aftrono-
mia , che ia que'tempi era poco altro piíi 
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che Af i ro log ia^ i l nome fu per talrlguardo 
aííunto da quefti difenrs de bonne avanture 
come l i chiamano i Francefi , o fia dicitori 
della buona ventura. 

Sia come fi voglia, appena v'é alcun oae-
fe in Europa , che non abbia i fuoi Egizj 
benché non tutt i fotto quefta denoniinazio! 
ne: , i Latini l i chiamano JEgyptii ; gl 'Ita-
liani Cingani, e Cingari\ i Tedefchi , Z l -
geuner; i Francefi, Bohemiens j altri , Sct-, 
raceni, ed a l t r i . Tartarí, &c. 

Munftero, Geogr. L . I Í L c. 5. riferifee, 
che eglino fecero la lor prima comparía ÍQ 
Germania nell' anno 1417 , a dismifura fo-
fchi ebruni d ivo l to , e quafi abbrurtoüti dal 
So l é , ed in un treno miferabile ; benché af-
fettaífero qualita, e viaggiaífero con due ca-
ni da caccia che l i feguivano , quafi come 
períone nobili . Egli aggiugne che aveano 
de' paíTaporti dal Re Sigismondo diBoemia, 
e d'altri Principi. Dieci anni dopo andaro-
no in Francia, e di ¡a paífarono in Inghií-
térra. Pafquier , nelle fue Recherch. L. IV. 
c. 19. riferifee 1' origine de' Gipft cosí: nel 
giorno 17 d'Aprile 1427 vennero aParigi 
dodici Penitenti, o períone , ficcome dice-
vano, obbÜgate a patire : cioé un Duca, 
un Conté , e dieci Cavalieri , o períone a 
cavallo : affumevano i l carattere di Crifliani 
del baffo Egitto , fcacciati da' Saraceni , che 
e líen do ricorfi al Papa , ed avendo confeifa-
t i i lor peccati, dovean viaggiare per il mon
do per fette anni íenza mal giacere aletto. 
Aveano di feguito 120 períone , uomini , 
donne e fanciulli, r imañi di 1200 ch'eran 
prima venuíi aíTieme fuor dell'Egitto . Fu
ro no aííegnate loro abitazioni nella Cappella, 
e venne a vcderli una folla di popólo. Le 
loro orecchie erano traforate, e ne pende-
vano delle bucle d' argento . I loro capelli 
erano in eílremo ner i , e ricciutí o creipi; 
le lor donne deformi, ladre, eche preten-
deano dir la ventura . íi Veícovo poco 
appreífo l i obbligb di ritirarfr, e ícomunica 
quelli che aveífer loro m o (trate le man i . 
Con un Decreto degli Stati d' Orleaus, nell7 
anno 1 5 6 0 , fu ingiunío a tutti quelli itn^ 
poftori, fotto i l nome di Boemi e üEgizj» 
che laíciaífero il regno, fotto pena di gale
ra . Percib fi difperfero in minori corapa-
gnie , e fi dilatarono per tutta V Europa . L * 
prima volta che l i fentiarao mentovati in 
Inghilterra, fu tre anni dopo, cioé nel 15^3. 

R a í t 
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«DáfF. Volaterranno faceodo menzione di e(Ti, 

ce u* nt-ÍTia ufe i roño o u íiaccarono afferma che pnoia D r da una popolaxione delia Perfide, o Porfía , 
detta gH U x i i . 

EGLOGA , ¿-c/f^ » t t ^ / " ' / » nena Pos-
fia una fpezie di compofriione paíloraíe , 
in 'cui fono introdotti paflori a ragionare 
affierae. Vedi P A S T O R A L E . 

L5 Egloga é propriamente un' immagine 
o pittura delia vita Paftorale ; né veggia-
mo qual finezza, o ragione fia í íata, che 
deíerminaífe i l Sannazaro a foñituire pefea-
£0n in luogo di paftori, i quali erano fiad 
¡n poíTefíb deíl' Egloga gia da un tempo im-
jneniora bile. 

La beüczza áeW Egloga, offerva M.Fon-
tenelle , che non é anntíía a cib che é v i l -
Jereccio , ma piutíoíro alia calma, ed alia 
facilita delia vita rurale. Effendo i paftori 
lieti ed ameni perfonaggi, i poeíi fe ne fon 
ferviti bene fpeíío aíTai male; e parché fa-
vellino un poco di canne, di piante , o d' 
erbe , conchiudono ch'ella fia un' Egloga beli' 
e fatta . - — V i fono deli' Eghghe in Teocri-
to di un carattere grande ; e Virgil io ne ha 
alcune di ílile fubürae : i ' Egloga adunque, 
data occafiooe, pub alzar la fuá vece . Tu t -
tavolta M . de Fontenelle ftiraa un erro re in 
alcuni poeti moderni, 1' aver mtffe cofe d' 
alto íenío, e riievanti nelle ior Egloghe, e 
d'aver fatto cantare ai lor paftori le lodi de' 
Re e degli Ero i . Ronfard in particoiare, fi 
é refo ridicolo, col far 1' elogio di Budeo e 
Vaíablo nella fuá prima Egloga , per mezzo 
del Paílore Margot. Símil gente cífer dovea 
troppo fuperiore alia cegnizione del fempli-
ce Margot . — I l medefimo Autore offerva 
che i fen timen ti nell' Egloghe , debbono ef-
íer piü belli e piü delicati che quelü de' ve
r i paftori; ma folamente la forma quanto 
mai fi pub, femplice, e villana . Ma que-
fta femplicita non efe lude fe non i l fover-
chio brillante, e gli ecceftivi ornamenti. 

Dopo fondata 1' Accademia , od a fíe rabí ea 
degli Arcadi di Roma verfo Panno 1690; 
il gufto per 1' Egloghe é flato grandemente 
col ti v ato e períczionaco tra gl' Italiani . I l 
fiore degü ingegni d' Italia vi ha luogo, e 
prendo no il nome de' Paftori d' Arcadia ; né 
vi menerebbono buono , che- fi tratíaííe 
la loro adunatiza ful pié d'Academia . Egli-
no hanno tutti un nome poético , che é 
lempre qudlo di qualche paftore ; e s' appli-

cano particolarmente a 11' Egloghe, come a 
componimenti piü adatti alia lor profef-
íione . 

L ' erudito Sig. Crefcimbeni, uno de' fon-
datori dell1 Adunanza , che n'era flato Jun
go tempo i l cuírode o prefidente, e portb i l 
nome d'Alphefibeo Cario , ha feritto le leg-
gi e lo ftabilirnento delia Societa , coi nomi 
di tut t i quegH che v' erano ílati ammeíli , ful 
fine del fu o l ib ro , intitolato , la belkzza 
delta volgar Poefta . 

La parola Egloga , é formata dal Greco 
iKKoyu, [celta. Cosí che fecondo 1'etimolo
gía , V Egloga non dovrebb' eííere al tro piu 
che un compon i mentó fcelto; ma i l coftu-
me n' ha eftefa la fignsficazione , e ha fatta 
l1 Egloga una picciola ed elegante compoíi-
zione, d' uno ñile e maniera femplice e na-
íura le . 

L ' I d i l l i o ' e V Egloga ^ nella lor primaria 
intenzione , fono 1' ifteíía cofa ; cosí gl ' id i l -
h 1 vAid di Teocrito, fono poemetti ferit-
t i affatto coll' ifteffa vena che 1' egloghe da 
Vi rg i l i o . 

Ma fiamo accoftumati a mettervi qual
che divario , e ad appropriare i l nome d' 
Egloga , a compofmoni dove fon introdotti 
a parlare paftori; e quel d' idillio , a com-
poíizioni feritte come i ' Egloga , in ftile 
femplice e naturale, ma fenza paftori. Ve
di I D I L L I O . 

Alcuni s'immaginano che i l nome Eglo
ga , fia flato originalmente attributo a que' 
Poerni, che fu ron o feritti in imitazione d' 
altri j come fon 1' egloghe di V i r g i l i o , che 
non fono fuorchc imitazioni di Teocrito. 

A l t r i credono che la parola fu prima for
mara da MC, cuyos capra , e Koyoí difeorfo , 
q. d. un ragionamento od una converíazio-
ne di capre, o di greggie di capre. 

Ma Ruseo , o la Rué nelle fue note fopra 
Virgi l io , pe ufa che in quefto cafo farebbeíi 
detto cayoKoyict segologia , piu toílo che Eglo
ga ; od almeno la parola farebbe flata ferit-
ta in Greco coa tu , ed in Latino per <* , 
non per e. 

Barthio reca in mezzo un' altra opinione 9 
cioé che i i nome Ecloga fu dato a tutte le 
compofizioni poetiche ch' erano di una lun-
ghezza moderara , ma perb troppo brevi per 
mentare i l nome di l i b r i ; e di qul é cheSta-
zio , nella piftola premeíTa al terzo libro del-
le fue SylviC, e nella Prefazione al libro 4 

chia^ 
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chiaraa i fuoi poemi, Ecloghe ; benché non 
H aveífe cosí chiamati nel t i to lo . 

Aufonio, nella Prefazione al fuo Cupido 
frocijijjo, chiama pur i f u o i l d i l l j , Ecloghe. 

Aggiugni, che Cvuquio , nel íuo com me ti
to íopra Orazio , dichiara d'aver veduto an-
tichiffimi MSS. dove le fatire del Poeta fono 
chiamate Egloghe ;+xít\ che egli é foftenuto 
dal noftro dotto Baxter. 

E G L O G A , o Ecloghe, s' applica puré a cer-
te compofszioni inprofa. Cosí troviamo 1' 
Eeloghe di Diodoro, di Polibio, di Ctefia, 
d iTeof raño , diStrabone, &c. Nel qual fea-
fo la parola íignifica folamente ejiratto > o 
vaccolta. Vedi E S T R A T T O . 

E G U A L E , termine di relazione tra due 
o piu cofe che poííono foílituiríi i ' una per 
i ' altra , fenza alcuna alterazione delta lor 
quantita. E' un affioma in Geometría , che 
due cofc che fono Eguali alia medefima ter
sa cofa D tono eguali ira cffe : ed altresl, che 
fe a cofe Eguali aggiugncte , o da cofe Egua
li ne fottracte d' Eguali, gli avanzi faranno 
Eguali . 

E G U A L I C ir col i , in Geometr ía , fono quel-
l i i cui diametri fono Eguali. Vedi C I R -
C O L O . 

E G U A L I Angoli, fono quelli i cui laíi fo
no inclinati íimilmente l'uno alTaltro ; od i 
quali fono mifuratí da fimili archi de' loro 
circol i . Vedi ANGOLO , 

E G U A L I Archi. Vedi 1' articolo A R C O . 
E G U A L I Figure., fono quelle le cui aree 

fono Egual i ; o che le figure fíen fimili, o 
no . Vedi FÍGUR A . 

I fegraenti d'una sfera o d'un circolo, 
fono di un' Eguale concavit^ , o conveffita : 
quando hanno 1'iftefTa ragione , o proporzio-
ne ai diametri delle sfere , ode^c i rcoü , de* 
quai fon parti . Vedi S E G M E N T O . 

E G U A L I Sel i di > fono quelii che compren-
dono o contengono ciafcheduno tanto quan-
so 1' altro ; o le folidita o capacita de'quali 
fono Eguali. Vedi S O L I D O . 

E G U A L I Iptrbole, fono quelle, tutte le cui 
ordinate ai loro affi indeterminati, fono E -
gudi F une all ' altre j preíe ad Eguali diflan-
ae dai loro ver t ic i . Vedi I P E R B O L A . 

E G U A L I Numen. Vedi gli articoli N U 
M E R O . 

E G U A L I Ore. Vedi O R A . 
E G U A L I ragioni Gcometrichc, fono'quelle', 

i cui mioími termini fono parti aliquote, 
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cd aliquante fimili dei piu grandi , Vedi 
R A G I O N E . 

E G U A L E , nell'Optica . — Diciamo che 
le cofe, vedute fotto angoli Eguali fono 
eguali. Parti Eguali del medefimo kuerval-
10 o magnitudine , fe fono inegualmente di-
ítanti da í l ' occh io , appáiono incguali . ,Og. 
getti Eguali, ed a diihnze Eguali, ma fo
lamente Tuno íituato direttamente y e l1 al» 
tro obliquamente, paiono ineguaii; e quel-
Jo fituato direttamente , par piu grollo , 
Vedi V I S I O N E . 

Fabbrica di muro a corfi od ord'tni EGUA-
L l di pietre. Vedi M U R A R E . 

E G U A L I T A ' , nel l 'Aí t ronomia. Circolo 
E G U A L I T A ' , o T E Q U A N T E , é un circo

lo ufato nell' Aftronomia Tolemaica per 
fpiegare i'eccentricita de'pianeti, e ñdur* 
11 piu fácilmente ad un calcólo . Vedi 
E Q U A N T E . 

Ragione o proporzione d' E G U A L I T A \ nel
la Geometría é quella tra due numen o 
quantitadi eguali. Vedi E G U A L E , e RA
C I O N E . 

Proporzione d' E G U A L I T A ' egualmentefchie-
rata , o ex aquo oráinata , é quella in cui 
due termini in un rango , o ferie, fono 
proporzionali ad aitrettanti termini in un' 
altra ferie , comparati Tuno all' altro nei 
medefimo ordine , cioé , i l primo di un 
rango al primo di un altro i i l fecondo ai 
fecondo, &c. 

Proporcione d' E G U A L I T A * egualmente di' 
Jiribuita , chiamata puré ex aquo perturba* 
ta, é quella in cui piu che due termini dr 
un rango, fono proporzionali ad aitrettan
t i termini di un altro rango , paragonati 
gli uni agli a l t r i , in ordine diverfo ed in-
terrotto, cioé i l primo di un rango ai fe
condo di un altro ; i l fecondo al terzo f 
&c. Vedi P R O P O R Z I O N E . 

E G U A L I T A ' , in Algebra, é una compa* 
razione di due quantitadi, che fono egua
l i e realmente , e rapprefentativamente ? 
cioé ed in effetto , e nelle lettere . Vedi 
QUANTITA4 ed E Q U A Z I O N E . 

L ' Egualith, nell 'Algebra, ordinariamen* 
te é dinotata da due linee parallele , co
mear:: COSI 2-1-2 = 4 . CÍoé 2 píU 2 , ÍO» 
¡no eguali 3 4 . 

Queílo carattere fu prima introdotto da 
Hariot. Cartefro ed alcuni dopo lui , »* 
fuo luogo adopranoDO: cosí 2 - f - ^ ^ 4 5 ^ ® * 
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A * ~~ v T=:1>-\~C, fígnifíca c h e x m i n u s / , 
éegua le a ^ p i ^ - V f d i C A R A T T E R E . 

Da un'equazione íi arma a el un cgua-
lita tEUtando .una lettera ignota in un' al-
tra con che i due membri dell' cquazione 

' ie due quantitadi paragonate aí l ieme, 
, fon re-

S5P 

c í o commeffe col fegno d' Egualitct 
fe eauali. Vedi E Q U A Z I O N E . 

Cosí nsll'. Equazione a a x ~ b c d ; 
bed . . . .: 

ponend o x noi mutiamo 

íup-
b c d 

a a 
arnviamo all' p Con quefla foftituiion 

qtiazione be dzzz bed. 
Neüa foluzione di un problema numéri

co, che debbe renderfi razionale \ íe vi fia 
folamente una potenza da effere eguagliata 
ad un quadrato, od altra piii fublime poten
za ; ell' é chiamata egualith femplice . — 
Quando vi fono due potenze da eguagHarfi, 
ciafeuna ad un quadra ío , ell' é detta egua-
Uth doppia, &c. 

• Diophante ci ha dato un método per P 
egualitadi doppie, e i l P. de Biiiy , un'alero 
per le egualit'a triple , nel fuo Diophantus 
Redivivus. 

Unione d' E G U A L Í T A ' , Vedi 1' articolo 
UNIONE . 

E G U A L M E N T E o parimente pari nu
mero , é que'.lo che é divifibile puntualmen
te da un eguale o pari numero prefo un nu
mero pari di volte ; tale é i l 3 2 , perche é 
diviíibile per o t to , prefo quattro volte. 

EGUALMENTE, Opropriamente impari nu
mero, c quello che un numero eguale o pa
r i mi fu ra per mezzo di un impari; come 30 
che é mi fu rato da 6 prefo cinque volte. 

E J A C U L A T O R , neli' Anatomía , un 
nomc, che fi applica a'due mufeoli de' ge-
nitali , a cagion del loro ufizio neU'ejácu-
lazione del femé . Vedi SEME . 

I mu feo! i ejacnlatores, s' originano dallo 
sñntere dell 'ano, ed avanzano lungol'ure
tra, fin al mezzo di eífe i dove s' inferifeo-
no lateralmente. 

L' ifteffa denominazione parimenti íi da 
a due mufeoli della clitoride, chcfpuntan-
do dallo fphinter ani , avanza lateralmente 
lungo le labbia , e s'inferiicono a fianco del
la clitoride. Vedi G E N E R A Z I O N E . 

E J A C U L A T O R I O , nella Notomia, é 
un termine applicato a due piccoii d u t t i , 

o canali, provegnenti dalle veficul^ feraí-
nales. 

I dutti ejaculatorj hanno circa un pollí-
ce di lunghezzaf: verfo le veficulse, fono 
un po' larghi; ma fi riftringono , fe con de» 
che s' avvicinano verfo 1' urethra , cui pe-
netrano affieme. 

Alcuni Autori parimenti applicano i l no-
me d' Ejaculatorio ai vafa deferentia . Vedi 
D E F E R E N T I Vafi. 

E J A C U L A Z I O N E , nella Medicina, F 
atto di mandar fuori i l femé ; dal Latino 
ejaculari % gittar o fcagliar al di fuori. Ve
di E M I S S I O N E . 

Per far confiare la vifibilita o potenza di 
un uomo, in una Corte di Giuíl izia, do ve 
egli é aecufato d' impotenza, íi ricerca ch* 
ei día prove d'erezione, d'intromiíTione, e 
d' Ejaculaz'tonc . Vedi C O M P R E S S O , &c . 

E I C E T / E , chiamati anco H E I C E T . E , ed 
Hicetó , Eretici del V I L Secólo, che facean 
profeíRone di vita monaflica. — Da quel 
paffo nell' Efodo, aove Mosé ed i fígliuoli 
d' Ifraele, diceíi , aver cantato una canzo-

. ne in lode del Signore, dopo che cbber paf-
fato i l Mar Roí ío , in cui aveano perito i 
loro nemici ; gli E ice ti conchiudevano , che 
fi dovea cantare e bailare, perlodar D i o d i -
rittamente : e fíceome María la Profeteíía, 
forelia di Mosé e d'Aarone, prefe un tam-
buró nelle fue man i , nella Ücífa occaíione; 
e íu t te le donne fecero 1' i íkffa , per atte-
üare la loro allcgrezza , fuonando , e dan
zando ; cosí gli Eiceti, per meglío imitare 
in cib la loro condotta, procuravano di t i 
rar íi dietro buon numero di donne a far pro-
feíTione di vita monaílica , ed eífere compa-
gne nella loro allegria . 

E J E C Í T infra terminum . Vedi Q U A R E 
ejecit. 

E J E C T I O N E firm*, un mandato che m i 
lita per colui che piglia a ferma o pigionc 
per anni , i l quale vien cacciato fuori avan-
t i che fpiri i l fuo termine , o daü' appigio-
natore , o da uno ílraniero . 

EJEZIONE , Tatto di gittar fuori , o fea-
ricare una cofa per alcuni degli emuntorj; 
come per feceíío, col vomito , o íimili . 
Vedi E S C R E Z I O N E , E V A C U A Z I O N E , E M I S 
S I O N E , &c . 

E L A B O R A Z I O N E Pa t ío di finiré , o 
perfezionare una cofa con pena tempo e fatica. 
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II termine é principalmente ufato in Me

dicina , ove dicefi che i l chilo , i l fangue 
ed i l femé fono ¿ene elaborati , quando fo
no bene condizionati, e fon paífati pertut-
te le fecrezioni , miñ ion i , impregnazioni, 
e circolazioni neccííarie, per recarli a per-
fezione . Vedi C H I L O , S A N G U E , e 
S E M E . 

Se i l chilo veniífe direttamente dal fuo 
ricettacolo alie mammelle, non farebbe fuf-
íicientemente elabórate , per fomminiílrare 
buon latte. Vedi L A T T E . 

E L A S T I C I T A ' , o forza E L Á S T I C A , 
nella Fiíica, é una proprieta , o potenza , 
ne' corpi naturali, che l i denomina Ela/ii-
c i , e per la quale eglino fi rimettono nei-
la figura ed eíknOone che per qualcheeñer-
na caufa avevano perduta . Vedi Corpa 
E L Á S T I C O . 

La cagione o i l principio di queíla im
portante proprieta, é variamente afíegnata: 
i Cartefiani la fpiegano col mezzo della ma
teria fottile , che fa sforzo per paífare per 
l i pori_, .che per effa fono troppo angufti. 
C o s í , dicono, nel piegare, o comprimere 
un corpo duro elaftico , g'f- un arco, le 
fue parti recedono dali5 altre fulla banda 
conveíía , e s'avvicinano nella concava : 
confeguentemente i pori fono contratti , o 
riüret t i nella banda concava; e fe prima 
erano jotondi , fono ora, per efempio ova-
li : cosí la materia fottile , o del fecondo 
Elemento, sforzandofi di paífare per queiH 
pori , cosí riftretti , dee fare nello íkífo 
tempo uno sforzo * per rimettere i l corpo 
neüo flato in cui era quando i pori eran 
piíi patuli e rotondi, cioé avanti che 1'ar
co foífe piegato ; ed in quedo confifle la 
fuá EtafiidiÁ. 

A l t r i recenti , e piu circofpetti Filofofi , 
fpiegano V ela/iicita quafi nell'iüeífa manie
ra che i Cartefiani; con qutfio foio diva-
r i o , che in luogo della materia fottile , vi 
foftituifeono l'etere, od un mezzo fottile 
etéreo , che pervade tu t t i i Corpi . Vedi 
E T E R E . 

A l t r i , lafeiando da parte la nozione pre
caria ed incerta di una materia fottile , fpie
gano Y elajiicita con la gran legge della na
tura , ch1 e I ' attrazione , o la caufa della 
coefione delle parti de' corpi folidi e fermi. 
Vedi C O E S I O N E , 
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Cosí , dicono , quando un corpo duro ¿ 

percoííb , o piegato cosí che le parti com-
penenti fi movano un poco 1'une dall'al-
tre , ma non affatto íi disgiungano , o fi 
rompano , o feparino fino ad ufeire dalla 
potenza di quella forza attraente per cui 
coharem ; debbon certamente, cefiata l'eüer-
na, violenza , faltare addietro, e rimetterfi 
nel primo loro ñato naturale . Vedi ATTRA.-
ZIONE . 

A l t r i rifolvono V elajlicita nella prefíione 
dell'atmosfera : imperocché una tenfione o 
compreííione violenta , benché non grande 
abbaftanza per feparare le particelle coíli-
tuenti de' corpi tanto che v i fi poífa intru-
dere qualche eftranea materia , debba non 
pertanto occafionare molti piccioli fpazioli 
o vacui tra le fuperfizie feparate ; cosí che 
rimoíía la forza , di nuovo fi flrigneranno 
e s'urnranno , per la preffione del fluido 
aereo su le parti eñerne . Vedi ATMOS
F E R A . 

Finalmente, altri attribuifcono V elajli
cita di tut t i i corpi duri al potere di rcíili-
zione nell'aria ch 'é inchiufa dentro di ef-
fi. E si fanno la forza elajlka deliraría, il 
principio dcll' elaflicith in tutt i gli altri cor
pi . Vedi A R I A . 

Leggi d e l l ' E L A S T I C I T A ' . •— Per inveíH-
gare un po1 piü eípreííamente la natura ele 
leggi ¿t\V Elaflicha i confidereremo i feno-
meni di eífa . Premettafi adunque, che tut
t i i corpi , ne'quali que fio potere oífervafi , 
conflano , o fi pub concepire che cofiino 
di picciole fila, o fibre , le quali pofte af
íjeme , o fchierate , coftituifeono tali cor
p i . Per efaminare adunque V Elajlicita ^ nel 
fuo cafo piü femplice, raeglio fora confide-
rarla nelie corde muficali, e particolarmen-
te in quelle di metallo; imperocché quel'e 
di minugia, avendo un torcimento fpirale , 
non poílono eífere confiderate come le fibre 
delle quali fon formad i corpi . 

^Ora r f / ^ / W t ó d'una fibra , o corda, con-
fifie in que fio , che ella pub eíítre ib ra ta , 
o tefa , e che al rimoverfi della forza cha 
1' ha fisrata od allungata , ritorna^alle fue 
prime dimenfioni. Non han no le fibre ela-
Jticita, fe non vengano efiefe con una cer
ta forza ; come appare nelle corde lafche, 
che fi poífono bensi fmovere un poco dal
la lor pofizione, ma fenza sforzarfi di ricupe-

rar'a . 
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«¿la Benché qual grado di tenfione fia 
n^eíT-ario perché V elafticua commcx, non 
" ancora dall'efperienza decfo Aggtugm, 
che quando una fibra e troppo^.rata, per-
¿ 7 la fuá molla ; bsnche qui ancora , i l 
_ l áo ¿i tenfione che difirugge V elafttcith, 
l a ignoro. Ma é cerío , che V elajiicita ál-
nende dalla tenfione, ed é rifiretta dentro 
una certa sfera, o confine di effa, in mez-
10 al!' un o aU'alero efiremo . Vedi C O R 
D A , e F I B R A . 

Queíío, Te non ci da la propria adequa-
ta c?.i''onC de! i ' elaflicith , pur ci ra o ti ra 
]a diferenza tra i corpi ela/iiei, e non ela-
ñiet; come un corpo perda la fuá elafiici-
ta ; o come un corpo, deftituito d' ogni tal 
forza, venga ad acquiftarla. — Cosí una 
lamina di raetaüo, co' ripetuti colpi di un 
martello , diventa elaftica i ed eííendo fcal-
data, di nuovo perde queña proprieta. 

Tra i l imi t i deila tenfione, da' quali ¿ 
terminata 1' Elajiicita , v i fono differenti 
forze, che richieggoníi per daré differenti 
gradi di tenfione, affine di ftirare le corde 
a certe lunghezze . Qual fia la proporzio-
ne di quefie forze^, puo determinarfi fola-
mente per mezzo d' efperienze fatte con 
corde di metallo . Ma pero che gli allun-
gamenti di tali corde fono appena fenfibi-
11 , le proporzioni non fe ne poffono di-
rettamente mi fura re : ma fono neceífarj 
un certo apparato particolare, ed una fpe-
zie di circuito , per giugnervi . I I Dr. 's Gra-
vefande s 'é affaticato raokiífimo , per fif-
far quefie leggi, i l rifultato de' di cui ef-
perimenti é i ! feguente. 

1. Che i l pefo, per cui una fibra é cre-
fciuta di una certa lunghezza , eolio ftira
re, é in differenti gradi di tenfione, come 
la tenfione iílcífa : fe e.gr. vi fieno tre fi-
bre della medefima fpezie , lunghezza , e 
groífezza, le cui tenfioni fon come 1 , 2 , 
e 3 ; peíi , che abbiano le medefirae pro
porzioni, le ftireranno egualmente. 

2. Che i menomi allungamenti delle me-
defime fibre fono 1'un all 'altro , a un di-
preífo come le forze per cui fono le fibre 
allungate . La qual proprieta fí pub pari-
raenti applicare alia loro infleffione. 

3- Nelle corde della medefima fpezie , 
groífezza, e che fono egualmente tefe, ma 
di lunghezze differenti , gl i allungamenti 
prodotti col fopraggiungere pefi eguali, fo-

Tomo I I I , 
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no Tuno ali ' altro come le lunghezze del
le corde . I I che di qua proviene , che la 
corda é allungata in tutte le fue parti : 
confeguentemente i ' allungamento di una 
corda intera é doppio del!' allungamento d 
mezzo eíTa , o di una corda di raezza la 
lunghezza. 

4. Le Fibre della fiefía fpezie , ma di 
differenti groífezze fi poffono comparare 
aífierae in maniera fimile; folamente con-
fiderandole come confitlenti di un maggio-
re o rainor numero di fottili fibre della 
fteffa groífezza ; i l numero delle quali de-
ve eífer prefo in ragione della foíidita di 
coteíle fibre , cioe , come i quadrati de' 
diametri , o come i pefi di quefte fibre , 
quando le lor lunghezze fono eguali. Ta
l i fibre in confeguenza, faranno egualmen
te rtirate da forze che fono nella medefima 
ragione de' quadrati de' diametri ; la qual 
medefima ragione richiedefi parimsnti tra le 
forze onde le corde fono inñe t tu te , accioc-
ché le fagina fieno eguali nelle date fibre. 

5. I I moto di una fibra tefa concorda col 
moto di un corpo che vibra , o fa iefuevt-
brazioni in una cicloide, e comunque fie-
no ineguali le vibrazioni , fono tutte efe-
guite neilo fleífo tempo. Vedi C I C L O I D E . 

6. I n due corde eguali , inegualmente 
tefe, richieggoníi forze ineguali per infiet-
terie egualmente. I loro movimenti fi pof
fono paragonare a quelli di due penduli , 
che deferivono cicloidi fimili , con forze 
differenti . Confeguentemente i quadrati 
de' tempi delle vibrazioni delle fibre fian-
no gli uni agli altri inverfamente , come 
le forze dalle quali elleno fono egualmen
te ínflettute , che fon come i pefi , dai 
quali le corde fono fiirate. 

7. I moti di corde fimili, egualmente te
fe, ma di lunghezze differenti, poffono com-
pararfi con quello de'penduli, ma in un' al-
tra maniera ; imperocché ficcome da una 
parte fono da confiderarfi i tempi delle v i 
brazioni, cosí anco dall'altra debbon'effere 
confíderate le celerita , onde le corde fon 
moífe . Ora quefte celerita fono 1' una alf 
altra direttamente come i pefi , dsi quali 
le corde fono inflettute, ed inverfamente co
me le quantiía di materia nelle corde, cioé 
inverfamente come le loro lunghezze . Le 
celeritadi adunque, fono in una ragione inver-
fa duplicata di cotefte lunghezze J cioé in-

B b b b ver-
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verfamente come i quadratt delle lunghez-
Ze : ed i quadrati de'tempi delle vibrazioni, 
fono panmente nella ragione inverfa: Per 
confeguenza , le lunghezze delle corde fa-
ranno come i tempi delle vibrazioni. 

Le lamine elafticke fi poíTono confiderare 
come congerie, o maííe di corde elajiicbe . 
Quando la lamina é inflettuta , aleone fibre 
fono allungate : e vi fono ineguali alluo-
gamenti ne' diverü punti della medefima 
lamina . 

La curva formata dalla lamina infleffa , 
fácilmente fi determina da quel che fi é 
moftrato intorno alie corde. In fatti nel-
le vibrazioni di tal lamina o molla , i l fuo 
moto é accelerato, nell'ifleífa maniera che 
fono accelerati i l moto di una corda, e 
quelío di un pendolo in una cicloide . £ 
le vibrazioni di tai melle fono efeguite nel-
lo fieífo tempo. Le palle, le sfere &c. ela-
jliche fi poffono confiderare come cortan ti 
di diverfe lamine elafiiche , o moüe ; e le 
introceífioni, o i l cederé indeotro di qua-
lunque loro punto , fono proporzionali al
ie íorze onde i l corpo é compreño . 

L* E L A S T I C I T A ' de fiuidi h {^it^zU J dall' 
efíere tutte le lor particelle dótate di una 
forza centrifuga ; donde i l Cav. Neuton prop. 
23. lib. 2. dimofira, che particelle, le quai 
mutuamente fí fchivano , o fuggono Tune 
dall' altre per quelle tai forze che fon reci
procamente proporzionali alie diftanze del 
loro centro, coimporranno un fluido ela/luo 1 
la cui denfíta fara proporzionale alia fuá 
compreílíone ; e vkeverfa , fe un qualche 
fluido fia compoño di particelle che fuggo
n o , e fi fchivano T une dall 'altre, ed abbia 
la fuá denfit^, proporzionale alia fuá compref-
íione ; allor le forze centrifughe di cotefte par
ticelle faranno reciprocamente , come le di-
ñanze de'loro centri. Vedi F L U I D O . 

L ' E L A S T I C I T A 1 dclPjíria, e la forza on
de queft' elemento íi dilata , rimoffa che 
fia la forza ond' egli fu prima compre(fo . 
Vedi A R I A . 

VElafi ic i th, o molla deW a r i a , fu prima 
feoperta dal gran Galileo. La íua efíftenza 
fi prova da quefto fuo efperimento , Se una 
quantit'a ñraordinaria d' aria fia intrufa col 
mezzo di una feringa in una palla di vetro 
o di metallo , finché eífa palla, con quella 
giunta d 'aria, pefi confiderabilmente piu su 
ia bilancia, di prima j ali' aprirfí della fuá 
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bocea, T aria prorompe e skiea fuori fin„ 
che la palla da giíi al fuo primiero pcf0 

Imperocché di qua s1 inferifee , che aD 
punto tanto d' aria fe n' é ufeito fuera, quan-
to fu quella con cui s'afFolíb T aria compref. 
fja. V aria adunque, ritorna ai fuo primo 
grado di cfpanfione, rimoífa che fia la far„ 
za che la compriraeva, o che refiíleva al
ia fuá efpanfione; confeguentements , e!|» 
é dotata ái forza elajlica, 

Debbefi aggiugnere , che ficcome Taria 
trovaíi ufeir fu o ra con empito, in qualua. 
que (ituazione , o direzioíic deirorifizio ; ia 
forza deiraria adopera per ogni verfo , od 
in ogni direzione. 

Facendo V Elaflicith deWaria un articolo 
confiderabile nelia nuova Pneumática, noi 
qui ne el a re rao le ieggi principali. 

t . V ElafiicitházW zúz piubaífa, éegua-
le al pefo di tuíta l 'aria fuperiore incom-
bente. Imperocché i ' aria fuperiore facilmea-
te provafi che prema su la plu baífa. Ve
di P R E S S I O N E . 

E \ EUfiimb dsir arla é^gi^i (lata moílra
ta eguale alia potenza comprimente : dal 
che legue , che V Elafiicit'h deW aria é egua
le al pefo di tutta i'atmosfera incomben-
te . Vedi A T M O S F E R A . 

Quindi , ficcome i l pefo dell'aria fupeno-
re , incombente fulla inferiore , é eguale al 
pefo di una colonna d'acqua dello fleffo 
diámetro che la colonna d'aria, e dell' al-
tezza di 31 piedi; o aduna colonna di mer
curio 28 pollici alta: la molla dell'aria in
feriore é eguale ail' ifieífa colonna d'acqua, 
o di mercurio. Quindi fimilmente, la molla 
dell' aria, inchiufa in un vafe , &c . é altre si 
eguale al pefo di tutta 1'atmosfera incom
bente. I n confeguenza l'aria , inchiufa in 
un vafe, preme con la fie lía forza, che i l 
pefo deil' atmosfera . E perb, 1' Elafticith dell' 
aria inchiufa, é capace di foílenere i l mer
curio all'altezza di 28 pollici , e 1' acqua 
aH'altezza di 31 piedi, in un tubo vuoto. 
Vedi P N E U M Á T I C A macchina, o tromba. 

2. Lz forza elaftica dell'aria compreíía, é 
a quella della medefima aria düatata, re
ciprocamente, come la mole o volume dell 
aria dilatata a quella dell'aria compreffa. 

Imperocché V Elaflicitct deM'aria pih com-
preífa, é a quella dell'aria meno compref
fa , come i l pefo incombente su quella, al pe
fo incombenxe su queda. Ma le moli o yo-

l u n u 
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l u m i n a r i a fik , o m^o compreíía, fono 
„ d l a medefima rag.one reciproca di queíh 
pefi. Dunque h (orza elafitca, &c . 

3 Ouindi relaüicita deil ana piu comprel-
¿^a queila átW aria raeno compreíTa, 

eJeris paribut •, come Ja maíTa o quantita 
d' aria piu compreíTa , é ad una maffa d' a-
ria mea compreíTa delT ifteffa mole, o vo-

^ 4 . La ragione dello fpazlo empiuto d'a-
ria preaiuta Tolo dal pe ib de!P atmosfera , 
alio fpazio in cui é ridotta da ulterior com-
pre/Tione, eflfetido data; determinare lafor-
Z3 elaflica dell' aria compreíTa. 

Poiché la molla deü ' a r i a , premuta folo 
dai pefo del!' atmosfera , é eguale al pefo 
di una colonna di mercurio , dell' ifteffa 
bafe che la colonna d' aria , e dell' aitezza 
di 2S po l l ic i i alia mole o volume deü 'a-
ria compreíTa, a quella dell'aria non com
preíTa , ed al pefo della colonna di mercu
rio, convien cercare una quarta proporzio-
nale : queila efprimcra la quantita deila 
forza elajlica nell'aria compreíTa. 

Quindi , fottraendo i l pefo della colonna 
di mercurio dalla quantita della forza ela-
fiica cosí detcrminata, i l riraanente é la for
za tV Elajiicitüi , onde ella eccede la refi-
íknza del pefo dell' atmosfera . 

5 . II calore accrefee Y Elafi'ic'na dell' aria; 
ed i l freddo la diminuifee. Vedi C A L O R E , 
e F R E D D O . 

6. La forza elaftica dell'aria , ond'ella é 
efpanfa, nella rarefaxione , é all' elafticíta 
dell' aria condenfata , come la mole dell' 
aria rarefatta , alia mole o colonna dell' 
aria condenfata. 

E L A S T I C O * corpa, é queílo ch' eíTen-
do percoíTo, o intrato, muta la fuá figura; 
ma procura , per la fuá propria forza , di 
mífumerla. —Ovvero , egli é un corpo con 
molla, chequandoé compreíTo, condenfato 
&c. fa uno sforzo per metterfi in liberta , 
e per rifpingere i l corpo jehe lo ha confína
te o coílreito. —Tale é una lama di fpa-
da, un arco, &c. che fácilmente fi piega-
no> ma fubito ritornano alia lor prima fi
gura ed eftenfione. Vedi E L A S T I C I T A 1 . 

La parola e forma ta dal Greco KKctmí, 
impulío, da txuwuar , impeliere, &c. 
Vedi MOLLA . 

I corpi elafiici fono onaturali, oartifizia-
'' <*udl1 notabili per ¡a loro potenza 
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elaflica, infra ' l numero de'corpi arnfizialí , 
fono gli archi di acciaio; le palle di otto-
ne, d iavor io , e di marmo; i cuo j , le pel-
l i , le membrane; le carde o le fila diotto-
ne , di argento , di ferro, e d'acciaio; i 
nervi , le rainugia, i l canapé, ed i l l ino 
ridotti in cordicelle &c. 

Tra i corpi naturali , i principal i fono F 
aria, le fpugne, i rami d'alberi verdi , la 
lana, i l cotone, le piume 5cc. Si difputa, 
fe 1' acqua abbia, o nb, forza alcuna elajlka i 
la opinione piü comune é , che non ne 
abbia da fe ñeíTa alcuna; e che fe punto ne 
mofíra , ella debbefi all'aria contenutavi , 
Vedi A C Q U A . 

I principal i fenomeni che oífervafi aver 
luogo ne' corpi elafiici ^ fono , i . Che un 
corpo elajiico (cioé un corpo perfett amenté el a" 
fiieo, fe tal ve n ' é alcuno ) tenta di rimet-
terfi , con i'iíleíTa forza, onde é ñato pre-
muto , o piegato. Cosí , qualunque forza 
che venga applicata a piegare un arco , 
coll' iflieíTa forza egli procura di diftender-
í i , o di ritornare al fuo ftato naturale . 
Imperocché la forza, con la quale é t ira
ta la corda, é la fleíTa , che quella che re-
fífte alia tiratura, 1'arco fiando piegato fía 
tanto che la forza applicata, e quella che 
le refifte fono in equilibrio. 

2 . U n corpo elajiiee difpiega la fuá forza 
eguaimente verfo tutt i i latí ; benché 1'ef-
fetto trovifi principalmente da quella parte 
dove é piu debole la refiftenza: ficcome é 
evidente nel cafo di un arco che fcaglia 
una freccia; di un pezzo d'artiglieria che 
efplode una palla, &c. 

3. I corpi elafiici, in qualunque maniera 
che fíeno percoífi o impulfi , s'inflettono , 
e rimbalzano nella fteíTa maniera. Cosí una 
campana da 1' ifieíTo fuono, in qualunque 
maniera o in qualunque parte che fia percoíía . 

4. Un corpo perfettamente ñ u i d o , fetal 
ve n' é alcuno, non pub eíTere elajiico , a ca-
gione che le fue partí non poflbno efíere 
corapreíTe. Vedi F L U I D O . 

5. U n corpo perfettamente folido , fetal 
ve n ' é alcuno, non pub eíTere f/¿í/foo ; con-
ciofiaché non avendo por i , é incapaced'ef-
fere compreíTo. Vedi S O L I D O . 

<5. I corpi duri , lunghi, fk f f ib i l i , capad 
d' acquiftare elafiieita, lo fanno principalmen
te in tre maniere; o con eífere eíiefi,o con eíTe
re contratti o accorciati, o con eíTere piegati, 
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7. I corpi , nel dilatarfi per la loro po

tenza elajiica , difpiegano una forza maggio-
re ful principio della loro dilatazione , che 
verfo i l fine; e la renitenza é femprc egua-
le alia compreffione . 

8. I I moto, onde i corpi compreíTifi r i -
rnettono , é ordinariamente un moto acce-
leraío . Vedi D I L A T A Z I O N E . 

Quanto alie leggt del moto e della percuf-
ftone ne corpi E L A S T I C I . Vedi M O T O , e 
PERCÜSSIONE . 

E L A T E R I O , E L A T E R I U M * , nella Far
macia , una medicina purgante , prepanta 
col cocomero falvatico, o agreíte . 

* L a parola e formata dal Greco , ÍKUVVCÚ , 

impeliere, agitare. 
L ' Elaterium é fatto della polpa della plan

ta , fpremuta fuori col di to, che lafciata fta-
re qualche tempo, depone un fedirnento , 
che feccato con diligenza su le pietre di 
geflb é 1' Elaterio . 

Quefti é un purgante vigorofo, e s'ufa 
nelle letargie, neile paralifie, e nelie me-
lancolie ipocondriache . 

E L C E S A I T I , H E L C E S A I T I , o helcefaia-
nit come l i chiama Teodoreto, Eretici an-
tichi cosí denominati dal loro grande Pro
feta Elcefai, 

Quell' Elcefai, da alíri chiamato Elxai , 
che viííe nel tempo di Traiano, diede nel-
Je opinioni degli Ebioniti circa Gesu Criíto ; 
l)¿nché le altero e riformb in alcune cofe, 
per denominarfi T auíore d'una Setta. 

Le fue doctrine fondamentali furono, che 
Gesu Crifto, ch'era nato dal principio del 
mondo 3 aveva apparfo di quando in quando 
íotto diverfi corpi; che egli fu una poten
za o virtíi celefte , ehiamata i l Cr iño , di 
cu i era forella lo Spirito Santo (nota , che 
la parola Ebrea che fignifica fpirita, é di ge
nere femminino) e che ambedue erano di-
fcefe in Gesu i l figliuolo di Mar ia . 

G l i Elcefaiti, fecondo S. Epifanio, furo
no anco chiamati Sampfeani , dalla parola 
Ebrea Sames, fole. Vedi S A M P S E A N O . 

, Scaligero diede in notorio abbaglio, te-
nendo che Elaxai non foffe altro che £ / -
fa i - i o Ejfeno , su la qual fuppofizione ei 
fece gli Elcefaiti, gli fteíTi che la fetta de
gli EíTeni; lo che é contrario a tutta i ' an-
t k h i t a . Vedi E S S E N O . 

Origenc fa menzione degli Elcefaiti, in 
asa delle. fue omiUe j come di un' ereíia forr 

E L D 
ta di nuovo. Dice, che i fuoi ftguaci non 
ammettevano tutti i libri del canone, ma 
folo alcuni . Eglino ricevono alcuni paíTi 
fuori dal Vecchio Teñamento , C dagü Evan' 
gelift i , ma rigettano tutte le Piftole di San 
Paolo . Aggiugni, che hanno pubblicato un 
Libro , cui pretendono difceío dal cielo ad 
effi, efoí tengono, che chiunque efeguira ció 
che iv i fi comanda, o í tena perdono di tut
t i i fuoi peccaíi . VediEufcbio, H:ft. L. V I . 
c. 38. i l quale oííerva che queft'erefia s'eílin-
fe quafi appena inforta. 

S. Epifanio é diífufo , in propofito di que-
fíaSetta, Hsr . 19. edoíferva, cht Elxai fa 
un Ebreo di nafciía , eche non potendo vi
ve re fecondo la legge Mofaica , inventé nuo-
ve opinioni, e fi guadagnb de'feguaci . Era 
neraico dichiarato della virginita , ed obbli-
gava tutt i quelli che fegnivano la fuá dot-
trina, a maritarfi . L i arnmaeftrb a fingere 
ne'tempi di períecuzione; pretendendo che 
foífe lecito adorare gl ' ido l i , purché i l cuo-
re non vi aveífe parte. 

ELDERS, 1' ifteífo che Seniori, feniores. 
Vedi T articolo S E N I C R I . 

E L D E R S , é aítresi una denominazione In-
glefe, che confervjiíi tuttor neüa difciplina 
Presbiteriana. Ve4i P R E S B I T E R I A N O . 

Gli Elders, fono min iñ r i , i quali infierne 
co' Paílori , e Diaconi, compongono, i con-
íjftorj, o Kirk-fejjions, radunati, per con-
fi de ra re , efaminare e regolare le materie di 
religione e di difciplina. Sonó eletíi fra le 
perfone del popo'o , e publicamente rice-
vuti con qualche cerimonia. 

Neila Scozia, ve n ' é un numero indefi
nito in ciaícuna parocchia, ma per lo piu 
circa dodici. 

Chamberlayne fa menzione di un ruling 
eider, o capo de*feniori s eleíío dalla Kirk-
feffion ; approvandofi in appreífo 1' elezione 
dalia congregazione , dopo un rigorofofquit-
tinio fu la fuá vita e coñumi . hgü aggiu-
gne , che i l Miniftro F ordina , e che ilfuo 
ufizio dura ín vita : a lui tocca d'aífiftere 
a lMin i í l r o , nell1 invigilare, oífervare e cor» 
reggere i cortumi del popólo ; accompagnar-
lo nel vifitare, nel catechizzare, nel prega? 
re per g l ' in fermi , nelle aramonizioni priva-
t e , e alia menfa della Comunione. 

Ma noi fofpettiamo che quefto fia un ab-
baglio ; quello che 1' Autore dice de' ruling; 
Elders, apparteneudo propriameate 2|1^9> 
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í cn femplicl. Q^n to ¿ r u l i n g E l den, c.b 
ron trovafi , Corché nelle afTemblee peñe
rad do^e eglino fono rapprefcntanti de-
oli altri . Vedi K i R K - ^ ^ x , SlNODO , 
PRTTSBITÉRÍO &C. 

ELEEMOSYNA Camcarum Í o pro Ara-
tñs ~o Aratrt, ne' noÜri coftumi atitichi , 
un foldo che i l Re Ethelredo ordinb íbífe pa-

to per ogní aratro in Inghü t s r r a , da di-
f-iorfi i'1 mantenimento de' poveri. —Qual-
che volta é anco chiamata Eleemofyna regís ^ 
perche fu prima ordinata e aíTegnata dalRe. 

ELEEMOSYNÍE , fi prende anco per le pof-
/¿/íioni che apparüengono alie Chiefe . Ve
di L I M O S I N E , e F R A N K Almoign. 

E L E F A N T E , * ELEPHAS , da la deno-
minazione ad un aotico ed onorevole ordi-
ne militare, con fe rito dai Re di Dan i mar
ca , a ni un altro che a perfone dclla piu fu-
blirae qualita, e di mérito ftraordinario. 

* chiamato P ordine deii' Elefante , 
dal fu o contraffegno , o dalla fuá div/fa , 
che t un Elefante y con un caflello su la 
fchiena ) ornato di diamantt, e che pen
de da un na/lro di color cileflro, fimile 
al San Giorgio in Inghilterra. 

V i fono dififerenti opinioni circa 1'origi
ne e Firtituzione di quert'ordine: ia pri
ma é quella di Mennenio e d'Hoepingio, 
che 1'attribuifce a CriíHano I V . i! quale fu 
eletto Re nel i 584. Lafeconda , quella di 
Seldeno ed Imhof^che lo deriva da Federico I I . 
eletto nel 1542. Gregorio Leti va addie-
tro fin a Federico I . che regnb circa Tan-
no 1530. Bernardo Rebolledo, vuole che ií 
Re Giovanni, che comincib a regnare nel 
1478. ne fia ñato TAutore . Anshelmio , 
Roíísero , e Loefcher tengono che abbia avu-
ta la fuá origine fotto Criüiano I . padre di 
Frederico I . Finalmente Voig t io , Becmano 
e Bircherodio mantengono, che Canuto V I . 
ne fía flato il primo Inftitutore ; e che le 
crociate ne íieno ñate l'occafione. Queílo 
Principe, fecondo la cronología di Swaning , 
regnb verfo il fine del X I I . fecolo , dagli 
aiMH 1168. fino al 1191. 

D i quefto almeno fiam certi , che l'or-
áine fuíTuieva neir anno 1494. eíTendovi tut-
íavia a'dinoftri una pittura , fatta quell'an-
no dal Conté Rctnden , cavaliere di queft' 
vJ'raine . Ed abbiamo anche prove autent>-
«ne d eífere üato creatoil Marchefe di Man-
ü a j Cavalkreddraedcíimo Ordine daCri-
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Hiano I . nel 1474. V i fono bolle di Papa 
Pió I I . e Sifto I V . che confermano g!i Sta-
tuti di queft' Ordine , che gli autorizzano 
i l tener aífemblee , o Capitoli , nella Cap-
pella di Roefchild, e íhbilifcono i priviíe-
gj de'Cavalieri. 

L ' Ordine fu da prima chiamato 1' ordine 
di S. Maria , ordo S. Mario:: benché paja j 
aver egli avuto i ' appellazione dell' Elefante 
fin al terapo di Cnít iano I . N ' é teftimo-
nio la figura d'un Elefante, feolpita foven 
te su le fue monete, medaglie , &c. 

La maniera della fuá Inftituzione é coú 
r iferi ia: Avendo i l Re Canuto mandata una 
fiotta contiro i Saraceni, nel 1189. che pre-
fe Siluma e Ptolemaide ; un gentiluomo fra 
i crociati Danefi , uccife un Elefante , in 
memoria del quale ílraordinario accidente 
fu eretto Fordine. La narrativa é refa piu 
probabile per quefto , che ella ha rapporto 
ad un tempo od época, quando era ufoco-
muniíTimo di prendere per arme , o per in-
íegne le fpoglie d' un nimico vinto : e pe-
rb alcune delle arme principali di fimil íbr-
ta che in oggi abbiamo, e.gr. i Leonide' 
Paefi Baífi , ebbero Forigin loro nel tem
po delle Crociate; flecóme han fatto vede-
re Heutero, ed Hoepingio. Le quai circo-
üanze grandemente corroborano 1'opinione 
di quell i , che aferivono i'ordine al Re Ca
nuto . 

Beífarione portb con sé un antico e raro 
conio dall' Oriente a Roma; su cuifi vede-
va 1'immagine della Santa Vergine, con 
un Elefante. Du Puis crede che queflot fia 
ñato i l fegno, o fimbolo dei Danefi, i m -
pegnati neile Crociate contro i Saraceni ; 
e luppone che fi riferifea all' Ordine dell* 
Elefante. I I Cancelliere Fritfchio, avea un' 
altra moneta , su la quale v'era una i m 
magine della S. Vergine, un Elefante , ed 
una luna falcata , che fu anticamente un 
pezzo o membro nell'armi di queft'ordine^ 
Boiífeau nferifee un'altra figura anticadéll* 
armi di quelVOrdine, cioéT immagine del
la Santa Vergine con quattro elefanti cari-
cati di t o r r i . E Petra Santa, ne porta un* 
altra in cui v'era ia Vergine con tre chia-
v i e quattro elefanti, e fperoni: donde ap-
pare che i'ordine fu fotto la protezione della 
S. Vergine . Quindi egli é tuttavia denomi-
nato 1' ordine di S. Marta. 

A l collare ddl'Ordine pende un Elefante $ 
coa 
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con una torricella d'argento ful fu o dorfo ; 
c di fotío al!' Elefante un'immagine^ della 
S. Vergine, cerchi'ata di raggi. Vedi 1'Aba
te Juftiniani, Hift. di tutti gli Ord. Mílit. 
^ C a v a l . T . 2, c.72. 

X a Cappeüa di Roefchild fu fondata da 
Criftiano I . per iv i tenerfi le aíTemblee e 
Capitoli dell' Ordine . Fu da prima chia-
mata la Capella dei tre Re , capella trium 
tegum : in appreíTo Federico I . le diede i l 
neme delia Real Cappeüa. 

L'ordine fu reftaurato da Frederico I I . 
che creo buon numero di Cavalieri nella 
cerimonia deila fuá Coronazione, che é i l 
falo tempo i n cui i Re Danefi fanno cava
lieri dell' Elefante. Criftiano V . i'accrebbe 
ed arricchl confiderabilmente . Neli1 anno 
1^94. un gran Capitolo dell'ordine fu te-
nuto a Fredericsburg , nella Cappella de'Ca
val ier i , dove fe i Principi Germanici furo-
no nell'Ordine ammefíi . 

Abbiamo gran numero di fcritti ful pro-
poíito di queíF Otdine; t ra 'qual i , quelíodi 
Jano Bircherodio pub fervire per t u t t i : egli 
é i l piü recente, i l piü ampio , e piu doc
to . Fu pubblicato a Copenhagen nel 1705. 
fotto i l t i íolo di Breviarium equejire $ feu 
de Illufiriffimo & Indytiffxmo ordine Ele-
phantino, &c, 

E L E F A N T I A S I , Ehphamiafis , nella 
medicina , una fpezie di lepra , chiamata 
lepra jírabum , in oppofizione alia lepra 
Grtecorum , che é un altro male . Vedi 
L E P R A . 

L ' Elefantiafi é cosí denominaía a cagio-
»e che gli attaccati da tal morbo, han le 
braccia , e le gambe , groíTe, tumefatte , 
c tuberofe; la pelle rafa , e non oftante 
afpra al tatto , e tutta rugofa come la 
pelle dvun elefante. 

L' Elefantiafi, é una malattia ignota nel-
le noüre partí del mondo, almeno a que-
fíi di . Alcuni Autori la chiamano león-
tiafify cd altri fatyriafis , I Greci la chia-
anano t%itpxvTicia-ií; e qualche volta efíspaj, 
elefante', íXeQui/npc, eáiKífotyritíer^of. h'ele-
phantiajts Gracorum y o lepra arabum , é de-
ícritta da Deodato, come malattia contagio-
í a , che infetta i l corpo d'una folla di ma
l í . La pelle della faccia, de' ginocchi, de' 
gomi t i , delle cofee , delle maní e de'piedi, 
I coperta di tubercoli mobili ,. indolenti , 

ua cokr lívido j , che tende allaroíTezza,: 

E L E 
ncgl' intcrvalli tra le dita de' piedl , e su 
le fuole, fpezialmente le lor partí dure e 
callofe , come puré in altre parti ¿gy. 
merabra, fcoppiano ulcere, che penetrano 
la cute , fono molto larghe , e van díla-
tandofi, con labbra callofe e t u m í d e : que-
í l e , ad ogni piccola violenza, danno fan-
gue, e pur fono indolenti . Aggiugni che 
alcune ulcere raangiano i l nafo V-nafcono 
de' tumori vicino alie orecchie , le labbra 
s ' ingroífano, ed i piedi e le mani a disml-
fura fí gonfiano. 

Etmullero, Haly Abbas, ed altri parla-
no dell' elefantiafi , come d' un gonfiamen-
to roffigno, e l ívido, fpezialmente de'pie-
di e delle gambe; con varici , ed ulcere , 
che íi di í tendono, e f in parere i piedi H-
mil i a quelli deglí Eiefanti. 

E L E F A N T I N O , cofa che íi riferifee 
alie qualitadi degii eiefanti, o che ne par» 
tecipa. 

I I termine é principalmente applicato a 
certi l ibri degli antichi Rpmani , ne' qua-
l i erano raccontatc le azioni degl' Impera
dor! , e le procedure , e gli atti del Sena-
to . Lo appariam da Pollione , e da Vopi-
feo nella vita dell' Imperador Táci to , do-
ve egli oíferva che nella guardaroba della l i 
braría Ulpiana , fi confervava uno di queílí 
libri elefantini nel quale , per un lungo 
tratto di tempo , erano regiílrati i decreíl 
e gli editti del Senato. Vedi A T T I . 

In alcuni di queíli libri , eran deferítti 
tut t i gl i atti e tutte le procedure del Sena
t o , e de'Magiftrati di Roma; in altri i fat-
t i , e gli eventi delle Provincie , delle ár
mate, &c . Verano piü di trentacinque 
grandi Volumi di eífi , tant i , quantc erario 
le Tr ibh . — I n effi eran contenute pa-
rimenti le naícite , e le claffi de' Cittadi-
n i ; colla raíTegna , e tutte le cofe appar-
tenenti al cenfo . Rinovavanfi ogni cinqu' 
anni dai Cenfori ; ed antícamente íi cuíio< 
divano nell' erario , o nel teforo pubbiico, 
nel templo di Saturno. 

Vigener ío , e diverfi altri , credono che 
quefti l ibri fieno flati chíamatí elephanttm^ 
a cagione della loro mole enorme, ^ d, groíu 
come eiefanti, o t o r i . M a Loyíel ful xv i r . 
Capitolo deU'xi. libro d'Aulo Gellio, ci da 
un' etimología diflferente ; e ci aflicura ch 
erano chiamati ekphamini, perché compoíu 
di fogli 2 o uvolette d' avorio, che íi sa e*-

fectt 
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fere un prodotto deli' elefante. E perb U l -

. L «52 ff. de Legat. 3. ta mermone 
f u T l i b r o ' d i a v o í i o . - Scaligero e Gerar-
do Voífio dicono, ch'erano fcntn su gl in-
teftini degli elefant. . Vedi L I B R O , e 

^ ' ' vo ínó non nega, che pofíano eífere ñati 
f-t t i d' averio ; ma eífendo che v' erano di-
verfi altri l i b r i , e tavolette, fatíi di quefta 
materia, come appar da M a n í a l e , L . x i v . 
Epiar. 5' e ^a cento altri Autori antichi, e 
daquelíf che noi abbiamo deíto fotto i ! ter
mine DIPTICO : non appar chiaro , perché 
jl nome d' f/f/tííwf/Wpeeuliaemente fofie appro-
priaío a q u e í ü . 

Marziale non da i l nome clephantinus , 
nía eboreus, d' avorio, alie tavolette, men-
tovste nel luogo poc'anzi citato, eborct pw 
gillares : Alexander ab Alexandro Genial. 
¡Jier. L . I I . c. 2. fa menzione dei Libri de-
phantini: cosí pur Salmaíio ful paííb di Vo-
pü'co dianzi citato, dove confuta Scaligero, 
foüiene che queíli lüiri foffero d' avorio, e 
moüra che gli antichi u lava no la parola 
ehphaí , per avorio ; teílimonio Virgi l io , 
JSmid. L . I I I . v. 4(54, e Servio, i v i ; e la 
voce elephantinus , per eburneus / come íi 
prova da Marziano Capella , e da Ifidoro 
nelle fue GloíTe . Egli moñra ino l t r e , che 
non era cofa impoííibÜe ferivere su f avo
rio , come avea infinuato Scaligero ; che 
non fi fervivano d' una penna d' oca, come 
facciam noi , né d' inchioflro, come i l no-
ftro ; ma di giunchi o canne , fórmate in 
maniera diíferente dalle noftre penne $ e d' 
inchioílro, buono a ferivere su i ' avorio , 
In fine egli aíTeriíce, ch' ella é cofa di fatto , 
emanifeíta , dai paffi di Marziale , ediPlau-
to neila fuá Moftellaria . 

E L E G A N Z A , dinota una maniera di fa-
re, o di diré cofe pulitamente, ornatamen-
te, e con fcelía. 

Con fcelta , cosí che fi forpaffino le ma
niere ordinarie ; pulitamente , cosí che fi 
foddisfaccia al dilicato gufto di chi ode, o 
^eggej e con ornato e grazia , cosí che íi 
diffonda un fapore , cheferifee chi che fía . 

.E' eleganze poetiche, elegantice poética , 
g^vano e tornano in concio agli ñudiofi, 
«el comporre i lor verfí; coll' eífere trop-
P0 rege ari nella coílruzione grammatica , 
1 perdono cene licenze nelle quali confiíle 

1 ^ « ^ d e l l i n g u a g g i o . L V ^ w ^ benché 
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írregolare , é migliore che la regolarita k m i 
eleganza . 

L ' eleganza di unaMpittura non é fondata 
fulla correzione dei difegno , come appar 
da RaíFaello, e nell' Aní ico . Si fente piíl 
che altrove , nell' opere per altro negiette 
e inaecurate ; come in Corregió , dove , 
malgrado tutíi i difetti quanto alia giuñez-
za del difegno, vi é vn'eleganza anche nel
la maniera del difegno íleííb , eguaimentc 
che in quella delle at t i tudini , &c. 

L'eleganza di un difegno, é un coftume, 
o modo , che abbellifce , e fa rifaitar gl i 
oggetti o quanto alia lor forma , o quanto 
al colore , o aü' un e ali' altro, fenza offende-
re o diílruggere la venta. 

E L E G I A , Exí>a«, una fpezie t r i ñ e e la-
mentevole di poema. Vedi E L E G I A C O , e 
F O E M A . 

I I primo inventore dell' Elegía non é no
to : al cu ni dicono che fu un Theocle di Naxo, 
o , fecondo a l t r i , di Eretria , i l quale nel ca
lor del fuo eíiro infano, produííe quefta for-
ta di compofizione . Ma non é maravigiia 
che fiamo , fopra di cib , ail' ofeuro: Ora-
zio ci afficura , che tra i Grammatici an
che al fuo tempo n o n era ben decifo que-
í l o punto , né fi fapea chi foííe 1' auto re 
de 11' Elegia. 

Qult tamen exiguos elegos emtferh au-
ttér 

Grammatici certant & adhuc fub juáice 
lis efl . 

I principali Scriitori di elegie fra i Greci , 
fono Callimaco , Parthenio , ed Euphorio-
ne : E tra i L a t i n i , Ovidio, Catul io , T i -
bul lo, eProperzio. 

I Fiaminghi fi fono difiinti tra i moder-
ni per quefta fpezie di verfo Latino : Le 
elegie di Bidermano , di Grozio, e fpezial-
mente di Sidronio e Valüo , ferobrano degne 
delia pih pura antichita . La Conteífa de Ja 
Suze, s' é diílinta per i ' elegie nella Lingua 
Francefe. 

Nel l ' Ingkfe , non abbiam niente di con» 
íklerabile , nella fpezie elegiaca , fe non fe 
forfe quello che trovafi in Mii ton . Le elegie 
Inglefi e Francefi fono principalmente in verfi 
Akí fandr in i . 

Col decorfo di tempo, V elegia degenerb 
dal fuo feopo originale ; e non folamente 
materie triíli e malinconiche , ma allsgre 

a a-
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ancora, comepurvot i , preghiere, rimpro-
ver i , efpoftulaiioni, e quafi ogni altro ar-
gomento, fi ammifero t\t\Velegía. 

L'ufizio dell' elegía é moho ben defcrit-
to da M . Boileau. 

L a plaintive elegió en longs habits de 
deuil, 

S$ait, les cheveux epars, gemir fur un 
cercueil: 

Elle peint des amans la joye , & la 
tri/lejfe; 

Flatte , menace , irrite , appaife une 
maftreffe. 

La dizione d' un' elegia debb' effere nct-
t a , facile, perfpicua , cfprefllva de' cofiu-
t n i , teñera e patética; non opprefla da íen-
í e n z e , da arguzie, &c . Non fono permef-
fe le apoftrofi \ e i l fenfo generalmente fi 
dee chiudere o finiré in ogni diííico , o 
due verfi ; almeno nelle compoflzioni La
t ine. 

E L E G I A C O , nella poefia latina , sp-
partenente alT elegia. Vedi E L E G Í A . 

I verfi Elcgiaci , Exg^o/ , fono alterna
mente efametro e pentámetro. Vedi V E R S O . 

Quintiliano ílima T ibu i lo , Y ápice de' poe-
t i elegiaci; ma Plinio i l giovane da la pre-
ferenza a Properzio. Ciafcuno ha la ragio* 
ne dal fuo canto; e noi potremmo fare , 
al par di loro , una terza fcelta, non me-
no giufta e ragionevole. 

E L E G I T , nella Legge, un mandato gia-
diziale, che milita per colui i ! quale ha r i -
levato i l debito, o i danni, in qualchecor
te o Magiílrato , contro uno che non pub 
ne' fuoi beni foddisfare; e i l mandato é di-
retto al sheriffb , comandandogli che fac-
cia la confegna della met^ delle terre della 
parte, o fia del debitore, o di tut t i i fuoi 
beni , eccettuati i buoi , e gli animali per 
arare. 

I I creditore térra la meta della detta 
térra , cosí a lui coníegnata , finché tutto 
i l debito e i danni fien foddisfatti ; e du
rante quel tempo , egli é tenant by elegit, 
cioé , pofleflbre per forza di queño manda
to . Vedi T E N A N T . 

E L E M E N T A R E , che fi riferifce agli 
elemenú . Vedi E L E M E N T I . 

Gl i elementi d'un corpo fono anco ch!a-
mati i fuoi pr'máp) elementari. Vedi PRIN
C I P I O . 
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T ü t t o lo fpazio, inchiufo di qUa 

concavo , o fia órbita della Luna , é chij. 
mato la regione elementare •> come quellache 
é la fede , o la sfera dei quattro volgari 
elementi, e de' corpi compoili di eíTi . Ve
di R E G I O N E . 

L' Autore del Comte de Gabalis da il 
nenie di popólo elementare ad una fpezie d1 
eííeri, che fon fuppoíü abitar gli elementi 
e fono folatnente conofeiuti da quei che 
chiamanfi i Filofofanti o Saggi . Secondo 
queda gente, 1' elemento del fuoco é abita-
to da Salamandre ; 1' aqua, cioé i l mare cd 
i fiumi da Ninfe , edOrid i ; la íerr<3í da Gno-
mi e Gnomidi; e Varia , da Sylphi , e 
Silphidi. 

E L E M E N T A R E Ar ia . Vedi A R I A . 
E L E M E N T A R E FUOCO. Vedi Fuoco. 
E L E M E N T A R E Gtometria. Vedi GEOME

T R Í A . 
E L E M E N T A R E Mufica. Vedi MÚSICA. 
E L E M E N T I , nella F i í k a , i primi prin-

eipj od ingredienti delle cofe' , de' quai fon 
corapofii i corpi , e ne' quai eglino fon ri-
folubili . Vedi C O R P O . 

Si concepifeono gli elementi, per le piu 
femplici, e omogenee part i , o corpufeoü; 
d'un aggregato, o mifiura de'quali confta-
no tutti i corpi che vediamo. Vedi COR-
PUSCOLO , &c. 

Gli Autori generalmente parlano degli 
elementi con molta incongruenza, ed im-
probabilita , e ¡i confondono co' principj 
delle cofe : benché fiavi un gran divario . 
Trovandofi , per efperienza , che tutte le 
cofe non fi poífeno fare indifferentemente 
di tu t to ; che la pietra , per efempio , ed 
i l marmo , non fono convertibili in car
ne , né fono atti a nutriré od aumentare 
un corpo anímale; par che ne fegua, che 
tutta la varieta de' corpi non fia mai po
tara nafcere dalla prima femplice combi-
nazione dei due principj , materia, e for
ma ; ma folamsnte da alcuni infinitamente 
femplici efieri , o corpufcoli , che eífendo 
in varié guife framifehiati , coílituirono tut
t i gli alrri corpi. 

Ora cotefii i piu femplici di tutti gli 
eííeri , cosí formati della prima determlna-
zione e concrezione de'principj, fono quel-
lo che i Filofoíi propriamente chiamano^/í-
menti : cosí che elementi e principj hanno 
quefia diíferenza tra loro, che un principio? 

come 
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come la materia , é una ípeiie di natura 
incompleta i ma un elemento , una natura 
completa e perfetu. Vedi P R I N C I P I O . 

Di qua ne iegue, che tíi neceffita , gh 
elemsnti debbon eíTere piü che uno : peroc-
c'a¿ altrimenti tuttelecofe farcbbono cgual-
n-iente ícmplici, e non vi farebbe un com-
pofto nella natura . 1 piü degli antichi , 
non poneodo a cib mente, confondono ele-
mnto con principio : per lo che gli ele-
msníi ven geno ora rapprefentati come cor-
juttibili; ed ora come incorruttibil i . I fo-
¡}snitovi degli elememi incorruttibili , in-
tendono preciíamente per elemento quello 
che noi intendiamo per materia prima . l a 
fatti , i loro elementi fono i loro a tomi, 
0 corpuícoli, che íi fuppongono indivifibi-
l i , incorruttibili &c. Vedi A T O M O , C C O R -
PUSCOLO . 

Democrito fi tiene per i l primo Auto-
re di quefta fentsnza \ a cui parimenti ade-
rl Epicuro, con raolti de' lor diícendenti, 
1 Filólofi Epicurei, o Corpuícolari . Vedi 
C O R P U S C O L A R E , & C . 

Tra quelii che credono gli elementi cor-
ru t t ib i l i , alcuni vogliono che fia fojamen
te uno , ed alcuni diveríi . De' primi , i 
principaíi fono Eraclito, che teneva quedo 
ío!o elemento foíTe i ! fuoco, Anaílimenc , 
1'aria ; Thalete Milefio , 1'acqua ; ed E(io
do , la térra . E fio do é feguitato da Ber-
nardino Telefio ; e Tálete da molt ide 'Chi-
mici . Vedi A C Q U A , &c. 

Tra quelii che ammtttono diverfi ele
menti corruttibili , i principaíi fono i Pe-
ripateticii che, dietro al lor maeílro A r i -
íiotele , militano per l i quattro elementi ; 
cioc i l fuoco, 1' aria , T acqua, e la térra , 
Ariftotele prefe quefta nozione da Ippo-
crate; Ippocrate da Pitagora ; e Pitagora 
da Ocello Lucano , che pare fia ílato i l 
primo Autore del dogma . 

Ma vi ha tut tavi i una maggior varié ta 
$ elementi: imperocché i Filofofi , non con-
fiderando la materia in fe ñeíía , o in ge
nérale, raa folo alcune delle fenfazioni ch' 
c^a eccita in noi , altri di loro riferifeono 
tutto al fenfo della vi í ta , ed affermano che 
i l lucido e l 'ofcuro, o i l peliucido e T opa
co, fono gli elementi di tutte le cofe; al
tr i , nguardando folamente i l fenfo del tat-
\o, h n m elementi deüe cofe , i l duro ed 
il liquido, o i l ca¡do ed i l freddo . 

Tomo I I I . 
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In queft' ultima clafTe dobblamo contare 

Ari í lotde ; benché la fuá maniera di pro-
cederé folfe un po'differente dagli a l t r i . I m -
perocché , confiderando le quatiro principa
íi qualita che cadono fotto i l fenfo del toc-
care, i l calore, i l freído , la fecchezza o 
durezza , e l 'umidita o liquidita; ed oííer-
vando che due di quede qualitadi eíTer po-
trebbono una ñeífa cofa in due reiazioni 
differenti 5 e che potrebbono cííere combí
nate in quattro maniere ; ei fece quattro 
elementi; i l primo, freddo e fecco; i l fe-
condo, freddo ed umido ; i l t e rzo , caldo ed 
umido j ed i ! quarto, caldo e fecco. 

Quindi , per daré nomi a queñi elementi, 
cerco in quali cofe queíli diverfi elementi 
pareano fpezialmente prevalere. Percio , fup-
ponendo la térra per la piu fredda , e ad 
un tratto per la piü fecca di tutte le co
fe, chiamo il pñmo elemento, tena. Vedi 
T E R R A . -— E 1'acqua, eífendo la piü fred-
da e la piü umida di tutte le cofe, chia-
mb i l fu o fecondo elemento, acqua . Vedi 
A C Q U A . •— In oltre giudicando, eíTere 1' 
aria la piü umida a un tratto e la piü 
calda di tutte le cofe, i l fuo terzoelemen
to ei lo chiamo aria. Vedi A R I A . 

Finalmente, eífendo i l fuoco la piü caí
da e la piü fecca di tutte le cofe, ei de
nomino il fuo quarto elemento, fuoco . Ve
di Fuoco. 

Quefte denominazioni diedero occafione 
ad alcuni , raolto impertinentemente , di 
fpiegar male i l fuo fentimento ; e di crede-
re che queda térra abitabiie , queft' acqua 
potabile, queft'aria che refpinamo , e que
do fuoco, che arde su' nodri focolari, fof-
fero i quattro elementi; non o dan te che la 
parola elemento dinoti una cofa piü fern-
piiee ; doveché l i quattro corpi tedé raento-
vati , fono tutti oltre modo compodi . Vedi 
P E R I P A T É T I C O , A R I S T O T É L I C O , &C. 

I Cartcfiani ammettono folo tre elementi; 
i quali , da lor íi pretende, cífere tutto , 
10 che dalla prima divifione nella materia 
poté forgere o provenire : per dilucidare la 
lor origine, fuppongono tutta la maífa di 
materia neli' univerfo, divifain un numero 
infinito di particelle di magnitudini inegua-
11 , e di ogni figura a piactre. Quede di-
verfe particelle, e' fuppongono in oltre, ef-
fere date aggirate circonvolute, in va
rié guife, ciafcuna attorno del fuo centro; 

C c c c cosí 
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cosí che diventarono infatti feparate e dls-
giuntc. 

Suppoño quefto, é ¡mpoffibile che le par
tí angolari, íporgenti , e implícate delle di-
verfe particelie non fi fieno rotte j e s i , 
benché un poco prima, dovetterocontinua
re vía vía a diventar minor i , finché arriva-
rono ad una perfetta roíondita . Per qucfto 
mezzo 9 eceo otttnute duc ípezic di deter-
minata materia per l i áue primi dementi: la 
prima, una fottiliffima fcobe fregata, orot-
ta cd abrafa dagli angoli delle particelie , 
finché elleno diventarono rotonde , e qne-
fía é la materia del primo elemento , o la 
materia fu ¡JÍ i lis . L ' a k r a , le parti íkfle co
sí diventate rotonde, e lifcic, i l che fa i l 
fecondo elemento. Vedi M A T E R I A . 

E pero che é probabile, che alcune par
ticelie di materia o fcparatamente, ocon-
giuntamente, abbiano tuttavia ritenute for
me irregolari, uncinate, e intricate o ra-
mofe , quette coíiituifcono i l terzo de
mento . 

Aggiugnefi , che gli elementi fono con-
vertibili ciafcuno nell 'al tro: imperocché il 
tttio elemento •> con diventar rotondo, pub 
diventar i l fexondo elemento; ed i l fecon
do con una continua fottiI¡7Z37ÍQne , e com-
miniuione, il primo . Vedi C A R T E S I A N A 
Filo fe fia. 

I I noftro grande Ifacco Neuton , confidera 
gli dementi primar; de'corpi ful fíftema ato-
mirtico , cosí : tutte le cofe ben confidera-
te , ft rebra probabile , che Dio nel princi
pio formb la materia in particelie folide , 
maííicce , dure, impenetrabiii, d i ta imol i e 
figure, c con tali altre proprietk, ed in tal 
proporzionc alio fpazio, che piü con tribu i -
va al fine per cui le formb ; e che quede 
prirnitive particelie , eífendo folide , fonoin-
comparabiimente piu dure, che quai fi vo-
glia corpi porofi compoíii di eíTe; e perfin tan
to dure, che non mai fi ¡ogorano o confuma-
no : niuna potenza ordinaria eífendo capace 
di dividere quello, che Dio ha fatto uno nclla 
prima creazione. Finché le particelie refta 
nointere, poííono compor corpi d'una ftef 
fa natura e teílura in tu t t i i fecoii: ma fe 
fi logoraíiero o con fuma fiero, o rompeífero 
ía pezzi , la natura delle cofe dipeodendo 
da elíe, cambiercbbefi. L'acqua, e la cer
ra , compofte di vecchie e legore particelie, 
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c di fragmentl di particelie, non farebbo-
no della ücífa natura c teílura, cheT acqua 
c la térra comporte di particelie intere nel 
principio. E percib, affinché le cofepoífa. 
no durare, i cambiamenti delle cofecorpo, 
ree debbono folamente confiílere nelle varié 
feparazioni , e nelle nuove aífociazioni e 
movimenti di cotefle particelie durevoli e 
permanenti; i corpi compofti potendoeffe-
re fpezzati e divifi non nel bel mezzo delle 
folide particelie , ma dove querte particelie 
fi unifeono, o combaciano infieme, e foio 
in pochi panti fitoccano. Egli crede adun-
que , che querte particelie non folamenteab' 
biano una vis ¿nertiie, con le leggi partiré 
del moto di la rifultanti , ma fieno eziaa-
dio moífe da certi principj a t t i v i ; qual é 
la gravira, e cib che cagiona la fermenta-
zione e la coefione de'corpi . Vedi G R A V I 
T A ' , F E R M E N T A Z I O N E , e C O E S I O N E . 

E L E M E N T I , nella Chimica , fono i princi
p j , o le parti componenti de' corpi natu-
rali , nelle quaü egiino fono refolubili per 
mezzo de! fuoco, &c. Vedi A N A I T S I . 

L'eífetto della Chimica , é d' analizzarcó 
rifolvere i corpi ne' loro dementi . Vedi 
C H I M I C A . 

Gli elemevti chimici fono divifi in atti
v i , e paffivi. Vedi P R I N C I P I O , A T T I V O , 
P A S S I V O , &.c. 

I Chimici íono tra 1er difeordi alquanto, 
circa i loro elementi ; i piu dieffi , ai vol-
gari e/íWíwí/ peripatetici , l'acqua, ch'egii
no ch\am'ir)Q ftemma , e la térra che chiamatio 
taput mmuum , n'aggiungooo aitri tre , e 
fono i l fale, i l íolfo, ed i¡ mercurio . Ten-
gono il íale , come principia del gufto ; i l 
lolfo dell'odorato e dcll'inflarnmabilita; ed 
in quanto al mercurio, cui chiamano anco 
(pinto, alcum lo tengono per lo principio 
de'colori; ma altri lo negano; ed in fatti 
non s'accordano in altro circa il mercurio, 
fe non che egli é la piu fottile e fpfrrto-
fa parte. Vedi S A L E , S O L F O , &C. 

Gl i elementi dé'Foffili fono 1. 11 Mercu
r i o , come baíe; 2. I I íolfo, come ilcoagu-
latorc, o lega lo re; 3. I I íale; 4- La. t6rrá.¡ 
Gli elementi de' metalli fono i l loho ed i l 
mercurio foü ; i! mercurio come !a bafe , o 
materia, ed i l íolfo, come que! che lega cd 
il cemento. Gli dementi áe'fiali fofiiü 
Uflo ípirito acido ed una térra iníipida. CU 

de-
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ekmentí delle terre fono un olio , un po
co di fale acido , ed una calce . Gh ele-
menü de' folfi , íono uno fpirito acido , un 
olio ed una materia t e m ñ r e o metalli-
ca. Boerrhaave. 

M a , dopo tutto , convien aggiugnere , 
che non fi pub aíTegnare alcun precifonu-
jnero de* chimici elemcnti ; alcuni corpi dan-
done i & i ê  a!trt meflo. Ed anche quefti 
ekmenti ñeíft fono nducib iü , mcrcé ¿ 'ul
teriora proceífo^ in altri elementi * Cosi > 
¡nercé di diQillazioni repiieate del vino, fuc-
ce/íivamente otteniamo uno fpirito di v ino, 
un'2cqua vapida, un' acqua fubacida, un* 
acqua piíi acida s o l io , fpirito giallo amaro, 
ed un caput raortunm, che & rifolubiíe in 
terra , olio , &c. Ora , fon eglino querti, tan-
ti di veril elementil Aggiugai , che quello, 
ch'eglinocomputano per un elemento, ora 
che é feparato , é rn >lto differentc da quello 
ch'egl* era quand'efitieva ne! raifto; flecó
me appar diqua, che mifehíiodo di nuovo 
tutti gli ekmenti ne' quali un corpo fi h 
rifoluto, la m t dura non a vera alcuna raf-
fomigüanza col primo corpo. 

In fa t t i , fembra che queííi elemcnti ven-
gano prodotti piu tofto dal fuoco, che per 
mezzo di eífo feparati . Oltrc che eglino 
fon convertibiii, o almeno rifolubiÜ , Puno 
nelr altro . — ' C o s í , lo fpirito di vino, tro-
vafv daré da se un acido, un o l i o , ed acqua ; 
ed i fali danno o un acido, o u n a í c a U , con 
dellaflemma. Cío che fa-incor piu precaria 
ed incerta la nozione degü elementi ch\m\c\, 
íi é , che un^erba culinare, ed un'erbave-
lenofa daranno quaiche volta di sé e / fw^at-

íi perfettamente fimili; e cib tanto p iu , che 
la medefima pianta fi fara analizzata indue 
diverfi tempi . I i Sig. Homberg ha confidera-
te le difficolta , a cui foggiacciono gh ele-
mentí chimici , con grande attenzione. 

I I nfultato delte numerofe efpenenze fat-
íe per dilucidare e determinare queda ma
teria, fi é , che i quattro pnncipj, il fa!e , 
^ 0^o, Tacqua, e la té r ra , fi trovanofetn-
Pre m tutte íc piante , in quaíunque ma
niera cheííeno analtzzate: che quefti prin-
cipí fono piü 0 meoo vola t i l i , o fííii, fe-
condo le differenti maniere dr anaiizzare' 
che quefta diíferenza nafce, non fojamen
te daila difFercnte forza del fuoco , ma an
cora dalla femjentazione del raifto, che pre-
1 e 1 anaüfi : che un fuoco veemente , 

E L E 571 
rendenda diverfi elementi egualracnre vola
t i l i l i confonde nell' analifi : che i l fuoc» 
fvapora; e aflblutamente perde diverfe par
t í : e che per avere gii elementi piu purt 
che fi pub , folamente fi de ve adoptare 
la fermentazione, ed un fuaco leggiero e 
gentile. 

E L E M E N T I , fíguratamente fono detti an
cora i principj ed i fondanticnti delle A r t i c 
delle Scicnze. Vedi R U D I M E N T I , &c. 

Gl i E L E M E N T I delle Matcmatiche fono 
fiati dati da diveríi Autori nci loro corfi , 
fiílemi, &c . La p r imi opera di quefta fpe-
zie, é quelladi Pietro H rigonio, in Lati
no ed in Franzefe , pubbltcat* ne! i654, in 
dicci T o m i ; dove fono contenuti gli ek
menti d'Euclide, Euclidis ÍÍ¿IÍ¿Í , ¿¡pollomus 
Pergtus, &c . cogü elementi dell* aritmética , 
dell'algebra, deíia t r igonometr ía , dell' ar-
chitettura, dclla geografía , deil'optica , del-
la sfrrica , del!'altronomia , della mufica , 
della profpettiva, &c . L ' opera é notabile 
per queí lo , che per tutto i l fuo corfo, fi 
adepra una fpezie di reali e univerfaü carat-
teri j cosi che le diraoftrazioni fi poífono 
intendere da quelli che folamente fi ncor-
dano i caratteri, fenza alcun linguaggio , e 
feaza parole aífat to. Vedi C A R A T T E R E . 

Dopo Herigonio , gli Elementi deile d i 
verfe partí dcile Matcmatiche fono íiatí 
efpofii o deferitti da altri , particolarm-nte 
dal Gefuita Scotto , ncl fuo Curfus Mz-
thematicus nel 1674. dal Sig. Joñas M o o r ; 
n t l fuo nem fyjlem of mathematics , nel 1681 . 
De Chales nel 1Ó74. Ozanam nel fuo cours 
de mathematique nel 1699. E fopra tut t i C r i -
ftiano W j l f i o , nei fuoi Elementa Mathe-
feos univerfe, in due volumi, 40. I I primo» 
pubblicato nel 1715.ed i l fecondonel 1715. 
opera non raai abbaílanza ladata. 

Gli Elementi & QwcViát y fono i l primo ed 
i l mighor fiftema di Geometría . Abbiamo 
molte ediziont, e com nenti fopra i X V . 
Libr i degü Elementi d' Euclide . Oronzio F i 
nco, primo pubblicb i primi V I . Libr i nel 
1530 \ con note, per dilucidare i l fenfo dT 
Eaciide. I I fimil fece Peletario nel 1557. 
Nic . Tartaglia fece un commento fopra tut
t i i X V . Libri verfo i l medefimo terapo, 
con T aggiunta di alcune cofe fuepropne: 
ed i l fimile fece Francefco FluíTatesCandal-
l a , nobile Francefe , nell'anno 1578, con 
aggmnte confidtrabili , in propofito della 

C c c c 2. cora.' 
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comparazione, ed infcrizione de'corpi foli-
d i : la qual opera fu pofcia ripubblicata con 
un commento proliífo da Clavio , la cuí 
edizione c di poi ítata riíiampata in varj 
luoghi e tempi. 

De Chales, Herigonio, e Coramandino , 
hanno parimente afFaticato aífai fopra gli f/c-
msmi d'Euclide ; cosí puré i l Dr. Barrow, 
che é confíderabile per la maniera concifa 
e rigorofa deüe fue dimoftrazioní. Ma pero 
che tutti i X V . Libri non pajono neceffar;, pezzo , ravvolte nclle fogiie della canna la-
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camteri d' una refina . Scorre dalle inci-
fioni fatte nel tronco, e ne'rami grandi d' 
una fpezie d'ulivo falvatico, che crefce ¡n 
Etiopia, e nell' Arabia Felice. Trovaíi an
co nella PugliaProvincia del Regno di Napolj. 

Pornet, nella fuá Storia, e Lemeri nel 
fuo Dizionario delle Droghe, deícnvono P 
Elemi per una refina blanca, che piega al 
verde, odorífera, e portataci dall' Etiopia 

íliacciate o pañi di due o tre lire al 

fpezialmente a' giovani matematici, alcuni 
autori hanno fcelti folamente i primi fe i , 
col!' undécimo , e duodécimo al piu . Non íi 
farebbe mai fine, a volerne riferire le di-
ver fe edizíoni: le due raigüori fono la Fran-
cefe di De Chales, e la Latina di Andrea 
Tacquet: la migliore edizione della prima 
delle quali é quella di Pangi nel 1709. per 
opra d' Ozanam ; e dell' altra , quella di Can-
tabrigia nel 1703. per opra di W h i ü o n . 

Herlino e Dafypodio, hanno gittate in 
fillogismi tune le dimoílraziom d'Euclide , 
per mollrare, come da una concatenazione 
di fill ogismi, nafca una completa dimoílra-
zione . Pet. Ramas non approvb 1'ordine d' 
Euclide, ficcomc appare dal fuo difcorfo su i 
XV. Libri ¿¿'Euclide j e pero compilb z j . 
nuovi Libri di Elementi r eoll'ordine delle 
fcuole: ma fenza nufcita j benché ¡1 fuo 
efempio íu feguitato di poi da altn y in par-
ticolare dal Gefuita Gafton Pardtts , nel 
1650. da Arnaud, nel 1667. e da! P. Lamí 
nel 1Ó85» Polyinier, Medico Franzefe nel 
1704. digerí Euclide in un riuovo método: 
e fece il frai le , Angelo de Marchettis di 
Pifa, nel 1709. iwo Euclides rcformatut. 

ELEMENTO ^ ^ r i f ¿ ? , chiamato anche i l 

diana . 
Eli ' é cccellcnte ne' malí di t eña ; ed 

opportuna per digeriré, rifolvere e fuppu-
rare. Tienii per una fpezie di balfamo na-
turale , e fovrana nella cura di tutte le 
forte di ferite. 

La vera gamma elemi é la fin or defcrit-
ta , ma ve nc fono di molte fatte fpurie,. 
alcune naturali, ed altre fattizie , frcqaen-
temente venduíe per la fteffa. 

La fattizia, o contrafatta, comunemen-
te fí fa di ragia lavaía ticll*0K0 d'afpido: 
benché i l cattivo odore, ed i l color bian-
co ch 'el l 'ha, fácilmente ne fcopra la fro-
de . Le gomme naturali , fpacciate faifa-
mente per elemi, fono, 

Io. Una gomma portata dall' Ifole Ame-
ricane , in barih di pefi differenti , coper-
ta colle foglre d'una piante, ignota itt 
Europa. 

La feconda fi potrebbe pigliare per ragia ; 
falvoché per i l fuá odore, che é un poco 
piu lene e gentrle , e piu aromático'. 

La tcr?a é d'un color cinericio , che pen
de al bruno , írafportata in- pezzi grandi, 
fecca e friabile . 

Fomet non prende alcuna di quede per 
fuo differenzialer y é ú rettangolo P M R p gomme naturali; ma piu tofto le fuppone 
{Tavola Analyfi fig. 18. ) della femiordi-
natía P M , nelia differenziale de 11' abfciffa 
V p.. Vedi DíFFER E N Z F A L E . 

E L E M I , O E L E M Y , nella Farmacia , una 
refina pellucida d'un colore bianchiccio , 
framifchiaüa di pa-rticelle gia-lliccie , che le 
danno aííai del color e della confilknza del
la cera ; d' un fapore acuí' amaro , ma non 
pera fpiacevole; e d' un odore fimile aquel 
del finocchio-, 

U f u a 1 m e n t e é- c h i a ma t a go mm a- elemi, ben
ché molto impropriamente , perocché ella 
prende fuoco con aífai di prontezza , e ñ 
dlfaiogiie ne' li^uori oleaginoíi j . che íoa I 

originalmente Elemi , foltanto impuré , e 
greggie , pofcia liquefaíte j e liunite col 
mezzo del fuoco 

E L E N C O , Elemhuí, iKíyyjx, nella Ló
gica, che i Latini chiamano argumentum „ 
e inquifiüo, é un argomento viziofo o ral-
lace, che inganna fotto 1'apparenza di ve
ri tk , l'iflcffo che raltramente chiamato 
Sofisma . Vedi SO-FTSMA . 

E L E O S A C C H A R U M , o piurtoíloeteo-
faceharon , iK*io<TíXKXBtP0}/' 5n ^ t m & c u ' U!U 
raiftura di zucchero con olio diftinato ; per 
recarlo a poterfi mefcolare con qualch^, 
üa ido acqueo pe? F ufo prefenraneo'. 
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E L E T T I V O , cofa che é faíta , o che 

paña per cis ione. Vedi E L E Z I O N E . _ 
L ' Impero del!a Germama era ereditano 

si tempo di Garlomagno ; e non diventb 
Elettivo, fe non dopo la morte di Lodovi-
co I I I - í'nltirno della razza di Car!omagno 
nell' Impero . Ma in fatti non fu elettivo 
intieramcnte j fe non al terapo di Federi
co IT. nel I210-. 

i\lcuni Benefi/j fono clet t ivi , altri coila-
t iv i . Gli ufficj municipaü in Inghilterra , 
fono generalmente elett'tvi ; nella Spagna 
vcoali . La Polonia é un Regno elettivo. 
Xütte Ic Prelaíure in Francia, fono eletti-

Vff\ dopo il Concordato. 
E L E T T O , fcclt-) , in Teología 5 partico-

]armente nelle Scntture, s' applica a'Santi, 
a'predeílinati. Nel qual fenfo gli eletti (o-
no quelle perfone, ie quali Dio ha feche, 
per conceder loro la gloria de'Cieii . Vedi 
E L E Z I O N E , e P R E D E S T I N A Z I O N E . 

Gli Appoñoli parimenti applicano la v o -
ce'ai Criftiani pr i i ru t iv i . — N e l qual fen
f o , gli eletti fono gli fcelti ed amnivíTi ai 
favbre ed alia grazia del Criftianefimo , 

Dio , che ha predeftinati gli eletti alta 
gloria, l i ha parimenti predefiinati alia fan-
tificazione . Vedi S A N T Í F I C A Z I O N E . 

E L E T T O , parimenti fi applica agí i Arcí-
vefcovi , a1 Vefcovi, ed altri mini í l r i , che 
fono eletti , ma non confacrati, od anual
mente inveñiti del loro ufizio o giurisdi-
zione. 

L'Imperatore fi dice effere eletto, avanti 
che fia inaugúralo e coronato : un Lord 
mayor é eletto , avanti che fia fpirata la 
canea del fuo predeceffore, o che la fpada 
gli fia poíla nelie mani. Filippo di Savoia 
fu cinque anni Arcivefcovo d i L í o n e , fen-
za mai cííerc ordinato o confacrato; dopo 
i! qual tempo lafcio il fuo Arcivefcovato 
per marltarü colla Con te fía di Burgundia . 
Tutto que! tempo cgli porto il titoío e la 
qualita d' Arcivefcovo eletto di Lione, ele-
fi«í Lugdunenfií. 

ELETTO R A L E , che fi riferifee, o che 
2?paniene ad un Elettore . Vedi E L E T T O R E , 
e!Í ELETTOR A T O . 

principe Ekttorale é i ! piü vecchio fi-
guuolo á'un elettore, ed il prefuntivo ere-
de della .fuá dignita. Vedi P R I N C I P E . 

A S1' Eiettori vien dato il titolo di Al-
tezze Elettorali, Vedi A L T E Z Z A . 
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I I Collegio Ekttorale, che confia di tut-

ti gli Elettori deil' Impero , é i ! p u iüu-
fire ed augufio corpo in Europa . Bd.armi
ño , e Barón i o atcnbui feono 1'uiitu/s n̂e del 
Collegio Elettorale al Papa Gregorio V . e 
all'Imperatore Ottone I I I . nel X . fecoio. 
Della qual opinione, fono i piu dcg'iSto-
rici , e particolarmtnte i Canomih , Vic-
qutfort é d'un altro fentimcnro ; e fi sfor-
za di far apparire , dali'elezione de' fucce-
duti Principi, che i l numero degli Eietto-
ri non era a!lora fiííato ; né la dignita 
lettorals anneífa aPrincipati particolari, ad 
efclufione dcgli altri Principi della Germa-
n i a . Egli aggiugne che non vi fu nientc 
di fiabiiito, in nguardo a cío , prima di 
Garlo I V . e che la pubblicazsone della fuá 
bolla d1 oro , fu foltanto per owiare aglí 
Icismi, ed afficurare il ripofo dei Regno con 
un regoíamento in forma. 

Fu dunque la Bolla d'oro , pubblicata nel 
135Ó. che conílitul il collegio Elettorale , 
e riduífc i l numero degli Elettori a fette. 
Vedi COLLEGIO, e BOLLA. 

ELETTORALE Corona, é una berretta di 
fcarlato ripiegata e con tomata d 'ermell ini , 
e che termina o fi chiude con un fcmicir-
colo d'oro , tutto coperto di perle . Sulla 
cima v'é un globo formontato da una ero-
ce . Vedi CORONA . 

E L E T T O R A T O , la dignitk d'un Elet
tore, col territorio e co i D o m i n j , ai qua
li ta! qualita é anneífa . Vedi E L E T T O R E , 
ed E L E T T O R A L E . 

Diciatno , VElettorato di SaíTonia, di Ba-
viera , &c. L ' Imperatore , di fuá propria 
fpeziale autorita , nell' atino 1692. ere fie un 
nono Elettorato , iu favore della cafa di 
Brunswic Lunenburgh. 

I Principi , che con te fe ro la vaiidita di 
quefi'Elezione , furono chiamati gli OppG/l-
tof 't al nono Elettorato . 

Be a che il coííume ordinariamente fia , i t i 
Germania, che i figliuoli de'Principi ven-
gano fra loro a parte delle terre del loro 
Padre, e de' termorj in quelle; le terre al
ie quali ¿ anneífo 1' Elettorato, non fi (o-
g'iiono dividere ; ma paífano intere al fi-
giiuolo maggiore , che fuccede nclT Eletto
rato. 

E L E T T O R E , * una perfona che ha di-
ri t to tieleggere , o leegliere un altro ad un o f i 
cio, adunoaore, 6cc. Vedi E L E Z I O N E . 



574 E L E 
* L a paula e formata dal Latina elige-

re y fcegliere. 
Diciamo, gli Eíettort d* un deputato me ru

bra del parlamento> d'un cavaliere della 
contea ( Knight of the shire ) d* un gran raa-
fíro d' un Ordine, &c . 

E L E T T O R E » particolarmente, e per emí-
nenza , fi applica acerti Principi della Ger-
mania » ne' qualí rifiede il diritto d* elegge-
re l ' Imperatore ; che fon tutd Sovrani» ed 
i membrf principaü deU'Impero. VediCoL-
I E G I O y E L E T T O R A L E , ed E L E T T O R A T O . 

L'origine degli Elettori non é ben nota ^ 
aícuni la riferifcono al tempo d* Ottone I I L 
neir anno 9 9 7 » altrt a Federico I L che mo
rí nel 1 2 5 0 . ed altri a Ralph d* Hapslmrgh r 
fondatore della Cafa d'Auftria,, nelTanno 
1 2 8 0 » 

I I loro numero tuttavoíta fu incerto o 
non determinato 5, almeno fin at temp* di 
Fedcricolí» ncl fecoíoXIIL La bollad*oro^ 
pubblicata da Cario I V . nel 1356. fifsb i l 
numero d' Elettori a í c t t e ; tre d' effi Eccle-
íiaíVici ; cioé > gli Arcivcfcov> di Magonza S) 
di Treveri;T e dt Colonia v e quattro feco-
lari t cioé i l Re di Boemtav »' Conté Pala-
tino, de! Rcno^ i l Duca di Saífonia ^ ed i l 
Marchefe di BrandenburgoCol Trattato 
di MuDÍter^, net 1648 r quetl'Ordine fu mu-
tato : i l Duc» di Baviera efíendo ííato mef-
fo nel fuogp del Conté Palatino, ed un ot-
íavo Elettorato effcndofi eretto. pee il Con té 
Palatino ^ 

NeiTanno 1692. un nono Elettorato fu* 
ereato dal''Imperadore Leopoldo, in favo* 
re d1 Erneílo Duca d^Hanover, fotto i l t i -
tofó» Elettore di Brunswic . Qualche op-
pofizione fu fatta a queíV Eleztone \ ed i; 
Principi di Germania refitlettero per qual
che tempo r e negaronot di riconoícerla 
M a in apprcfTo vi acconfenrironu- e fu do-
poi riconolciuta da tutti i- Principi ftranie-
r i . I I Re di Francia lo fece alia fine anch" 
egli co! trattato^ dt Rallad.. 

Le. diverfe funzioni degli Elettori fono co
me fegus: V Elettore di Magonza,, é cancel 
liere d i Germania , convoca g'i Stati , e da 
i l fuo' voto' avanti: ogn» altro V ElettorA'u 
Colonia é gran Cancelliere- d'Italia , ton-
facra T Imperatore .. V. Electora di Treveri ,, 
¿ gran- Caá ce Hiere d'eíie GaMie,. e confe-
jñfce l 'rmpofisione delíe mam su i ' Imperan 
áore . I I Contt. Eaiatmo del Reno é gjr^tt ma-
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ííro del Palazzo Imperiale , e prefenta ali* 
Imperatore un globo nella fuá Coronazio-
ne. I I Marchefe di Brandtnburgo é graa 
Ciamberlano, e mette i'anello in dito alT 
Imperatore. I I Duca di Saífooia , oggi Re ¿[ 
Polonia, é gran Marcíc ia le , e da la fpada 
all' Imperatore * I I Re di Boemia , che era an-
ticamente folo Duca , é il grande Ecónomo 
e mette la corona di Carlomagno su la tefta 
all' Imperadore . Finalmente , 1' Elettor á^Hi-
nover» ora Re della Gran Bretagna , é ar-
chiteforiere, benché in prima eretto fotto 
i l titolo di porta veffillo dell 'Impero. 

E L E T T R I C I T A \ o Forza E L E T T R I C A > 
é quel potere o quella propriet^, per cui 
P ambra , i l gagathes , la cera da figíliare , 
Fagata,, i l vetro , e la maggior parte del--
le pietre preziofe, attraggono a sé pagliuz-
ze^ carta , ed altri corpi leggieri. Vedi AT-
TR AZTONE. 

Eíettricita differifee da Magnetismo' m 
q u e í í o , che l" ultimo folamente attrae i l 
ferro, ladciove la prima indifferentemente 
attrae molciíTime fpezie di corpi ^ benché 
reffetto fia folamente fenfibilé ne'leggieri.. 
Vedi M A G N E T Í S M O . 

I Feriparetici tengono che quedo potere 
confiíla in non so quale fecreta qualita , o 
potere fimpatico , che fuííille tra 1'ambra, 

gr. e le pagliuzze, e che rifulta dalla 
forma foüanziale di cadauna». Vedi QUA.-
L I T A \ . 

Ma i moderni FilofofT generalmente con-
vengono in crederla 1'effVtto d 'un etffiuvio 
corpóreo, mandato' dal corpo elettnco, e 
che ad eíío ritorna . Benché quanto alia 
natura; di queíU tffluvj ,, ed alia maniera del 
loro operare , fono grandemente divifr di 
opinioni. Vedi EFFLLTVJ., 

Alcuni , con Cabeofuppongono ufeire 
atruali vapori- dal corpo elettrico,, quand'é 
agitatO' dalloi sfregamento j , e che quetli: di-
fcuntouo- e fofpingono. 1'aria ambiente , la 
quale dacché é un pocotraportata , fa, di-
rem cosí ,, un piccoío vórticey. pee la reíi-
ftenza- che nello fteífo; tempo incontra; nell 
aria pi& r i mota,, a cui quefti1 vapori* elet-
tnci non giunfero; e che queíli- vapori r i -
traendoít di naovo velocemente; verfo- i l 
corpo' attraente,, nel lar ritorno, tirano c 
menan via¿ feco que'leggieri e piccioli coc-
pi che per iílrada incontrano. 

A l t r i , , col Dr. Gilbcrt , GaíTendi ,Keneltri¿ 



E L E 
Pieby, Scc. tengono, che fregando, ofcal-
dando, fi fa che 11 corpo eletmco mandi fuor 
raggi o ñbre , di una natura untuofa; che 
venendo a condenfarfi e rintrefcaríi per Tana 
ambiente, perdono la loro agitazione, esl 
di nuovo ritiranfi addietro nel corpo dacui 
efcirono; e per cotal meno portanc con sé 
quei íeg|ieri e piccioli corpi , che a cs^o s' 
attaccano o s' aggavignano ailc loro piu t i 
móte eftreinira . Gaílendi aggtugne , che 
quefti cfñuvj untaofi elíetido' fuor m<indati 
per tut t i i verfi , fpcffo s1 iocrocicchiano, o 
tagliano i ' un Tahro; e con CÍ6 vía ro 'gliodan-
no prefa aHe pagÜuzze &c . 

I Cmef ian i , non potendo iramagioarfi co
me un corpo si duro e frangibüe come ¡i wttro, 
maiidi faora da sé effluvj, attribuifcmio V 
dettricita ai globuli del primo elemento j che 
factndoíi a forza la fírada pe r l ipor i , o per 
le feífure del corpo, come piccioli dardi o 
fpade, e non trovando meati opportuni, o 
paííaggi ncl l 'ar ia , ritornano donde venne-
r o , e via portano con sé i corpicelü, ne' 
di cui pori accade ch' entrino e s' inca-
glino. 

M . Boyle, M . Hauksbee , &c. hanno fat-
to buon numero d'eíperienze , per liquida
re la natura e le leggi át\V elenricith^ i l r i -
fultato delle quali puo raccorfí fotto gli ar-
ticoli feguenti. 

i . Che i corpi elettrici non raai , o di 
rado attraggono, fe non fe quando fono r i -
fcaldati, e per cotal mezzé íollccitati a man
dare effluvj piu copiofamente. 

M . Hauksbee, avendo rifcaldato un tubo 
di vetro, di circa un polhce di d iámetro , 
c 30 pollici lungo, con fregarlo veemente-
mente su la carta , e pofeia applicandolo a 
diverfi pezzi di foglia d'ottone, t rovo, che 
non si toüo furon quefti dentro la sfera d' 
attivita degli effluvj mandati dal tubo, co-
mmeiaron a metterfi in viviíTimi c ftrani 
fnovimenti; or faltando verfoi! tubo, anche 
m diftanza di 12 , o quattordici pollici ; 
or attaccandofi al tubo , pofavanfj fulla di 

fuperfizie, e ítavan quie t i ; or di la fpi-
gnenáofi con forza gagharda . E s: erano a 
vicenda attratíi e rifpinti , per diverfe fia-
te íucccffivamente . Qualche volta eziandio 
Ii movea» lentamente verfo i l tubo; qual-
che volta refiavan fofpefi tra i l tubo e la 
tacóla su cui prima eran0 p0fti ; e qualche 
volta sdrucciolavanooürifciavano a dilungo 
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nella direzione del lato del tubo, fcaza top
earlo . 

2. Che í corpi, riícaldati col fuoco , non 
attraggono si f rzofamcnie, come ícaldatt 
coHa cor-íncaz one , quantunque fe prima 
freno íeaidat i , e poi confricati, attraeran-
no piu íor temente . 

M . Hauksbee ci afficura, che quanto piu 
caldo egli facea i l tubo confricandolo, a 
vie piu grande diílanza la forza artrattiva 
ellendevafi; ma che .ció fia per torrifpoa-
dere , in proporzione, a qualunque grado 
di calore eccitato, non fe ne vuo! far mal-
kvadore. Quando i ! tubo era fatto caldiíTi-
m o per la piíi gag.iarda confricazione, !a 
forza degli effluvj rendevafi maniíefta ad un 
alero fenfo, quello in pártieoíare del tatto; 
poiché chiaramtnce fi fentivano fare su la 
face ¡a, o qualche altra parte moí le , de' 
colpi o degl' impulfi fulla pelle, molto íimi-
Ji a queíli , che vi farebbe i l fofpignere 
qualche numero di fieffibiü peli con tro di 
e í ía . 

3. Che la terfione o la forbitura, é qua-
fi univeríalmcnte neceífaria, de! pari chelo 
sfregamento, per produrre V elettricita; a 
cagton che gl i effluvj piu fácilmente fcap-
pano, quando non vi é niente che intaü 
od otturi i pori . 

4 . Che 1'interpofizione della piu fott i l 
tela, come muüel ina , un velo di feta, o 
fimiíi, totalmente impedifee V operazione 
de'corpi elettrici. 

5. L'effetío é meno fenfibile nell' aria ó 
tempo nebbiofo, e coperto . Imperocché ef-
fendo I ' aria caricata e ingombrata da va-
pori ed efalazioni elévate da di fotto, la 
refilienza che gli effluvj elettrici incontra-
no , debb^cífere maggiore, che quando l'aria 
¿l ibera da tah impedimenti . (¿uindi ezian
dio probabilraente proviene la neceífita del
la terfione ; le particelle acquofe eífendo 
atte nate a concorrere, adunarfi, e con
denfarfi fulla fuperfi/.ie del corpo, es lchiu-
dere i l paífo agli eífluvj. 

6. I corpi elettrici fono piti forzofi e vali-
d i , c^tens paribus , nel tempo caldo che 
nel freddo , nella State che nel l ' invernó; & 
cagion che 1'azionc piu vigorofa de'raggi íb-
lan , piu efficacemente fcuote le partí de'cor
p i , e dischiude i pbri , esiapre la firada ad 
una piu Copiofa emiflione d'efñuvj. Oltrc che 
in un tempo piu caldo, il mezzo eífendo piíi 

ra-
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raro, fa minore oppofizione al paffaggio de-

7. L'ana effendo elauíta dal tubo , egh 
perde quafi tutta ia íua elettrichh; cosí che 
bcnché fregato , e riícaldato psü veemente-
mente, e le foglie cT oro vi íi applichmo psu 
da vicino del íolito , appena le attrae . E 
quella piccola attrazione che reíla , M . Hauk-
sbeccongettura , poicr naícere dalla psccioia 
ponione d'aria cheérimafa nel tubo; e s i , 
che 1* attrazione continui a proporzione della 
quantita d'aria. Quandos'introduce di nuo-
vo l'aria nel tubo , la potenza attrattrice 
di nuovo rimettefi ; e cib avanti che alcuna 
nuova confricazione fi íia data al tubo, o 
prima ch'egli fia rimollb dalla diítanza e po-
fizione in cu i era quando fu eíauíio . 

I I Sig. Boyle , tuttavolta , íperimeníb che 
un pezzo d' ambra íeníibilmente attraeva , 
quando l'aria era eftratta dal recipiente. 

/ 8. I corpi e7e«m7 attraggono tutte lecofe 
indiíterentementc, laddove la calamita tira 
folo i l ferro e i'acciajo. 

9. Un pezzo grande di ambra molt'det-
trica efTendo fofpefo con un filo di feta , ed 
un capo d'eíTo pezzo fregato gagliardamen-
te con un piccoio cufcino ; il cuícino pórta
lo piu da prefío, verío 1'ambra, faraaper-
tamente tendere 1'ambra verío di ello, eíe-
guitarlo. Dal che appare che i l corpo elet-
trico é attratto dagii altri corpi , del pari ch' 
ei l i attrae. Ed é folo per accidente, che i 
piccoli corpi attratti s'avvicinano agh eíettrici. 

10. Dopo che un corpo elettnco é itato 
bers confricato, vi é un certo momento di 
tcmpo in cui i l corpo íeggiero, inveced'cf-
fere attratto , attua'mente viene riípinto , 
o cacciato via dall'elettrico, per mezzode-
glieffluvj che efcono con gagliardia, e non 
D t o r n a n o addietro. 

M . Hauksbee ci afficura, che i pezzi di 
foglia d' oro talvoita erano fofpinti c gitta-
t i lungi dal fuo tubo con una gran forza, 
anche alia diífanza di fei o fette pollici . E 
cosí non íolamente quando s'attaccavano al
ia fuperfizie del tubo, di repente e con pre-
cipizio n'erano r i fp in t i ; ma anche nel loro 
moto di aíceía verío di cífo. 

11 . Un globo di vetro , c líen do conge-
gnato, per circonvolverlo attorno , col !uo 
a fíe paralielo aU'orizonte, ed un femicirco-
lo di fil di ferro, o catenella , accomoüato 
attorno della fuperior fuperfizie di eífo, in 

diftanza di quattro ocinque pollici, CON J-
verfi pezzi di filo di lana ad eflb folpefi ¿ ' 
tai iunghczze, che quando fieno eftefi in u J 
direzione verfo il centro del vetro, giunga 
no in vrcmanza d'un pollice alia di lui cir] 
confereoza ; ma quando lafcinfi in liberta 
pendano giü in una poíizione parallela: do
po applitaca la mano, e si aggiunto dello 
sfrcgamentó alia prima notazione, le fila fu-
bito cominciavano a rautare la lorodirezio-
ne , e tutte armoniofamentc dirizzavanfi 
verfo i l centro del globo i e per metiere fuo-
ri d'ogni dubbio, che quelfo effcttodipen-
deva dalla confricazione, lo fperimentatore 
col cambiare o traportare i l fuo della con
fricazione or a un verío or ali'ahro , poté 
tirare le fila verfo queda o quella eftremita 
del globo, benché tutte né piu né meno fi 
portaflero uniformemente convergenti verfo 
qualche centro nell' aíTe di eífo j e si for-
mavano uua fpezie di fuperfizie cónica. 

I medefimi fenomeni feguirono, dopo aver 
traportato i l filo o catenella di . ferro , ed 
avcHo pofto su l'emisfero inferiore del glo
bo . Aggsugni, che íoípendendo i ! moto e 
la confricazione, le fila condnuarono ne!!a 
loro diretta pofitura per lo ípazio di quattro 
o cinque miouti . E nel frattcmpo , fe i! 
dito, o quakh'altro corpo, apphcavafi vi
cino all'eftremita o alie punte delíefila, lo 
evitavano e fe ne fcoíUvano ; mafeilme-
defimo veniva appücato alia diftanza d'un 
pollice dall' eftremita del tal filo , n fi
lo ordinariamente veniva attratto verío di 
eíío. 

E L E T T R O , ELECTRUM , fi ufa qual-
che volta per ambra . Vedi i ' Articolo 
AMERA . 

ELETTRO piu frequentemente fignifica un 
metallo millo di gran valore appreíío gli an-
t ich i . Vedi Gcttlieb Rink de Vet.JSJum.Pot. 
& Qualitate cap. ix . 

E L E T T U A R I O , *ne!la Farmacia, una 
farma di medicina, compofta di poiveri e 
d'altri ingredienti, incorporati con melé o 
zucchero; da dividerfi in dofi , comeboli, 
quando íi prende . Vedi ECLEGMA . 

* Alcuni vogliono che fia eos} chiamato^ 
a cagione che tutte le pañi o ingredienti j 
delle quali confia^ debbono effere bentra-
fcelte i dal latino elígete i dondeekOiüS, 
fcelto. Altri la derivano da lac } e pew 
i Crecí jotto f Oriéntale Impero , locMa-
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fnavam Kc¿y.TK*pw • Scallgero la dkiya 
¿a KZÍX® iambo ' e 1° chíawnin Latino 
elinélum . Vojjio ojíerva che tutfi irtme-
dj prefcritti per g? infermi , non rueño 
¿he le confeziom pre/'e per modo di re
galo, erano chiamati dai Greci íxKByy^x-
»rfle, ed ( K K Í I K T C Í , dal verbo xa , lin-
geredonde , dic''egli , fu formato illa-
tino c iclar i um , e pofcia eleftuartum. 
Conferma quejla congettura , colle kggi 
della Sicilia r dove e ordinato che gli 
elelfuarj, / jyrupi, ed altri rimedj fte-
no preparati nella legittima maniera. I 
Boliandijii che adducono quejV etimolo-
gia, fembruño conjermarla . hQi. San£t. 
M í r t . Tom. I I . p. 131. 

Gli Elettuarj fono o tener!, o folidi ; e 
¿i ciaícuoa ípe/ie alcuni fono aheranti , 
altri corroboran vi , altri purganti, &c. I 
teneri fono deüa conf i f ten2a del melé , e 
conllano di tre oncie di polveri, per una 
lira di melé o zucchero. 

I [oliát fono fatti a forma di tavolette, 
o pezzi angolari. — I purganti d'ordinario 
fono della fpezie molle , o teñera: mai cor-
roboranti folamente ammeítono 1 , od i — 
oncia di polveri per una üra di zucchero. 

Tra gli elettuarj molí i fi contano la teria
ca, i l mitridato, la confezione d' hamech , 
queiia d'alkermes, iJ cathoheon , i l diapru-
num , i l diaphoemcum , la hiera picra di 
Galeno &c. quali vedi fpiegati fotto i lo
ro Ar t i co i i . 

Tra gli elettuarj fol idi , íi noverano quel-
li di carthamum , di fugo di rofe, di fugo 
di viole, &.c. M . Lcmeri conta circa 120 
forte d' elettuarj. 

E L E V A T O R , E L E V A T O R I U M , nella Ci 
rugía, un iflrumemo adoperato per alzar su 
oíTa, come quelli nelle fratture del cranio, 
qliando fono avvallati , o cacciati in den
tro da colpi , &c . 

Vi fono degh elevatorj dentati , e degU 
ehvatorj con tre p;edi, chiamati elevatores 
triploides. —• V Elevatorio fatío a modo di 
ieva é una nuova invenzione : i l fuo ufo 
^ "el cavar denti. Un'ef í remita di clTo é 
piatta, per pofarc su la gengiva , al fon-
dô  del dente, e 1'altra adunca, come uno 
oei ratni d1 un pellicano, per prendere lai
do i l dente. 

ELEVATOR , nelP anatomía , é un nome 
coanme a diverfi mufcoli, che fau 1'ufizio 
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di alzare od elevare le partí , a.ic quaií 
apparíengono ; dell'ifteíTo fignificato , che 
Attollent, e Levator . Vedi L E V A T O R , C 
A T T O L L E N S . Tal i fono 

L ' E L E V A T O R alee nafi, un mufeolo , o 
pajo di mufeoli del naío , di figura pira-
midale, aíTai ftretto, benché carnofo nella 
fuá originaziooe ful quarto oíío della ma-
fcella íuperiore ; e largo e fottile dove ter
mina attacco i'ala nafi . -— La fuá azio-
ne é di foípignere Tala in su , e voltaria 
al di fuori . Vedi Tav. Anat. ( Myol . ) 
fig. 1. l i t . o. Vedi anche NASO. 

E L E V A T O R auris, o attollens auriculam, 
é in reaita niente piu che una parte del 
mufeolo del pericranio , con alcune fibre 
carnofe in tifo , fecondo che difeende per 
H mufeoli temporali , alia parte fuperiore 
della concha . — La fuá azione é appena 
vifibile , diíiicümente feorgentíofi che le 
orecchie degli uomini abbiano ordinaria
mente un qualche moto . — Vedi Tavol. 
Anat. ( Myo l . ) fig. 6. n. 3. fig. 1. n. 13, 
Vedi anche O R E C C H I A . 

E L E V A T O R labiorum communis, un mufeo
lo delle labbra, che nafce dal quarto oíTo 
della mafcella fuperiore, e che termina ali' 
angolo delle labbra, fotto i l zygomatico . 
Vedi Tav. Anat. ( M y o l . ) fig. 1. n. 4. Ve
di anche L A B B R O . 

E L E V A T O R labii inferior i s , é un mufeolo 
che nafce dal fecondo o(Tb della mafcella 
inferiore di fotto gl ' incifori. Eg'i difeen
de , e paffa fotto i l zygomatico, e s'infe-
níce nel labbro di fotto. 

QueÜo, ajutato da un picciolo ma for
te paja di mufeoli, che nafce dalla gengi
va dei dentts inciíivi , e difeende diretta-
mente, é inferito nella parte inferiore del
la pelle del mentó ; e ferve a fofpignere 
la ptlle d'eífo mentó ver fu ali' iusü , e 
confeguentemente a fpigner su i l labbro. 

E L E V A T O R labii fuperiorts , nafce dalla 
parte fuperiore del fecond' oíto della mafcella 
fuperiore; edifeendendo obliquamente^1 in-
ferifee nel labro fuperiore, di fopra dei JÍ-K-
ter incifivi. — Egli tira in su il labbro . Vedi 
Tav. Anat. ( M y o l . ) fig. 1. n. 3. e 5. 

E L E V A T O R oculi , uno dei mufeoli rett i 
deH'occhio, che ferve per tirarlo insu . Ve
di R E C T U S , ed O C C H I O . 

E L E V A Z I O N E * , J 'a l t i tudíne, od al^ 
teiza di una cofa. Vedi A L T I T U D I N E . 
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* L a parola e formata da elevare, folie-

vare, alzare. 
E L E V A Z I O N E , cf unaJlella, o d' altro pun

to nella sfera , é un arco del circolo vertica-
le , intercetto tra la tale ftdla , od altro 
punto, e Fomonte . Vedi V E B T I C A L E . 

D i qua , tíTendo ¡1 meridiano un circolo 
verticale, un'altitudine cd elevaziene meri
diana , eioé i'elcvazione d'un punto nel 
meridiano, e un arco del meridiano, inter
cetto tra quel punto , e Torizonte. Vedi 
M E R I D I A N O . 

E L E V A Z I O N E del Polo, dinota Taltitudi
ne del polo fopra deíPonzonte di un luo-
go; ovvero un arco del meridiano, inter
cetto tra il polo, eTonzonte. Vedi P O L O . 

Ctíú , ntWaTav. ¿íjíronomica fig.4. A Q 
cfTcndo fuppofio PEquatorc, H R l'orizon-
te , H Z P N il meridiano , e P i l polo ; 
P R é V elevazione del polo. Nel qual fenío 
V elevazione é oppoih & depreffione, oaffon-
dam uto. Vedi D E P R E S S I O N E . 

L elevazione del polo, é íempre eguale al
ia latitudine del luogo j cioé , 1'arco del me
ridiano intercetto tra il polo e l 'orizonte, 
é eguale all1 arco delF tÜcíTo meridiano , in
tercetto tra T Equatore e il Zeni th . 

Cosí il polo del Nord é elevato S^^z ' 
fopra ét\V orizzoníe di Londra : e vi é l ' 
iüeffa diftanza , o numero di gradi tra Lon
dra e i ' Equatore \ cosí che Londra é al-
tresi in 51o 32' di Latitudme Scttentrio-
nale. Vedi L A T I T U D I N E . 

Per oííervate V Elevazione del polo di un 
luogo. Vedi P O L O , e L A T I T U D I N E . 

E L E V A Z I O N E delí* Equatore , é un arco 
del meridiano , minore di un quarto di 
circolo, intercetto tra t'equíftoré e 1' on-
zonte del luogo. Vedi E Q U A T O R E . 

COSÍ A Q , come dianzi , rappreíentan-
do i'equatore, H R 1' orizonte , P il po
l o , c H Z P N i l meridiano; H A é V ele
vazione deW equatore, 

V elevazione dell'equatore , e del polo in-
í ieme, fono fempre cguali ad un quadran-
te , o quarto di circoío : in cOtjftgüenzá piíi 
grande eh'é 1' elevazione del polo , tanto minó
te é T elevazione úclV equatore ; e vice vería . 

COSÍ nelia figura 'poc' anzi cit-.t* P A , 
fupponefi per la cortrunone un quadrante 
o quarto di circolo; e H A - f - A P - f ' PR 
un lernicircolo; co^feguentenunte H A - f - . 
P R é un quadrante. 

E L E 
Per trevare / ' E L E V A Z I O N E deir equatore 

— Tróvate V elevazione del polo, nella ma
niera additata fotto 1'Articolo P O L O : fot. 
tráete V elevazione trovata , da un quadran
te , o da 90o, quello che avanza é T ele
vazione delf equatore . Cosí 1' elevazione del 
polo 510 32' , -elfend i fottraita da 900 
laícia V elevazione dell'equatore 38° 28', 5 

E L E V A Z I O N E , nell'architetrura , Qinota 
un modello , o una defcnzione della fac. 
cía o del lato pnncipaie d' un edífizio • 
chiamata anche un in piedi, oáortografia. 
Vedi ORTOGRAFÍA . 

Troviamo anche in akuni Scrittori di 
proípettiva , i l termine Elevaziene , per 
fcenogtafia,o rapprdcntazione proípettiva 
del corpo o deil1 edifizio intero. Vedi SCE-
NOGR AFIA . 

ELEVAZIONE, nelia Liturgia Romana s' 
appiica a qudia parte della meíía , in cui 
i l Sacerdote alza 1'©lija , cd il cálice, per
ché i l popólo adon dopo la coníacraz'one. 

Chi ufi¿ia o ferve nella mella, dee fuo-
nare un campanello n\V'elevazione ] per av-
viíare H popólo , che fi rivolga ad ado
rare . 

S. Lodov7ico ordinb , che íi aveíTead ingi-
nocchiaríi al i ' elevazione, ad efempio di certi 
religiofi , ch'egli non nomina . i Certoíi-
n i , cd i religiofi della Trappa, ofiervanola 
cenmonia di proftrarfi elevazione. 

¿Ingole ¿¿ 'ELEVAZIONE , oelie níeccani-
che, e I' angelo A R B ( Tav. Meccanica 
fi&47') compreíb fra la linea di direzío-
ne tí' un projettile A R , e la linea amón
tale A B . Vedi P R O J E T T I L E ed ANCO LO . 

E L E V A Z I O N E di un cannone , o d? un mor
tajo , é i 'angolo, ch¿ Ja bocea o la caccia 
del pezzo, cioé i'aííc del cavo cilindro , 
fa col piano deíi 'orizonte . Vedi CANNO-
N E , e M O R T A J O . 

E L E U S I N Í A * nell' antichua, i Mulerj 
della DeaCerere; o le cerimonie religiofe, 
che fi comp:evano in íuo onore : cosi ¿hiama-
te da Eleujis , Cit ta marittima degh A te
me li , dove era un Tempio di quelia 
famoío per la celebrazione di queífi miucrj.. 

* Alcuni Scrittcn chiamano la Citta iiteu-
íina , Eleufis : Harpocrazione confer-
ma quejí ortografía , derivando il juono-
me da Eleufinus, un figUuolo di Mercu
rio : al qual ftntimento adertfce anche Pau-
fania in ht ims . Altri, chefenvono 
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fflf, adventus, la fuppongono eos) chía-
mata , perché C ere re , dopo d'aver cor Jo i l 
mondo m trnecia d i f u á figliuola , ivi j l 
fermo y e mije fine alia fita ncerca . Dio-* 
doro Siculo , L . V. vuole che i l nome E!eu-
íis fta Jiatodato a quejia d t t a , come u n 
monumento a* pojien , che d grano, e Larte 
di coitívario , furo na portatt d a di fuor't 
nelf Attiea. 

V Eleufinie fu ron o le piu íolenni e fa-
ere cerimoaie , in ufo appreffo i Greci ; 
per is qual ragione fu ron o cb amate ntifte 
r/, per ecccilenza . Dieefi che íieno ílate 
inílituite da Cerere üelía , a Eltu/ir , m 
rimembranza del zelo e deiraíFctío f con 
cu i g!i Ateniefi 1' accollero . 

QuciV é i l divífafnento che neda í foc ra íe 
nel íuo Panegírico j ma Diodoro Siculo ci aííi-
cura , L . V L che V Eleufinie: furono inftitui-
te dagli A temeí i , i o fe gao di grac tadins a 
Cerere , che li aveva inftruiti a condurre una 
vita meno barbara e ruílica . Tuttavo'ta r 
Autore medeíimo t nel L Libro delia fuá 
Biblioteca» rifenfee ía cofa ina l t romodo^ 

Avendo una gran ficcitk, dic' egli , can 
fata una mi fe rabile ta me é careftia per tíuta. 
la Grecia; 1' Egit to, che aveva in,queiran-
n-a racco'ta una abbondatuiftm.a me (Te ,. pre
ño parte de' íuoi frutti agli Atfniefi . Fu 
Entlheo che porto queito ftraorJinario fu'ü 
dio di grano ; in commemorazione del qual 
henefizio, En í lhea fu cre^toRe d1 Atene, 
che mdrui gi l Ateniefi in coteíii miíleri f 
e nelía maniera di celcbrarli. 

Quefto dettaglio sTaccofta, a que! che rae-
con ta no Erodoto e Paufania % cioé , che í 
Greci impararono o ríceveítero t loro Dei 
e Ja ¡oro Religione dagli Egizj;. 

Teodoreto^ L. I . Gmcar* AffeQ, ferive che 
fu Orfeo , e non Enclheo , che fe ce quefto fta-
hilimento ; ed il quaie inibtui per Cerere 
queilo che gil Egizj praticavano per Tíide : i l 
qual fentimenta é contermHto dallo Scouafte 
íopraT Aíceifc d' ^uripide - Eleufls r h Cuta , 
¿uve que.o rnitíerj ÍI celebravano y n ' era 
cosí gelofa della gloria e deil'onore che 
q^ando fu ridotta aU'ultime eftremua dagü 
.Ateuieri y non fi arrefe fe non a queíta 
condizione „ che non le fí togheifcrol' elew 
finte ; quaiitunque quefie n o n foifera ceri-
monie religioie , aila Ci t ta pecuhan y ma fí 
teneífero per comum a tutta la Grecia., 

negozio di quefti mnU-rj, üccorne viene 
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rapportato da Arnobio e da Lattanzio , ert 
un'imitazione , o rapprefentazione, diquel 
che i Mitologift i .ci fan í a pe re di Cerere „ 
Duravano divertí giorni ; nello fpaiio de' 
quali, i l popólo correva intorno con torcie 
accefe nelle mani; facrificava molte v i t t i -
me , non folo a Cerere , ma anche a Giove ; 
faceva libazioni, da due vafi , uno di eíli 
all'oriente 5 e i ' altro aiT occidente ; marcia-
vano in pompa verfo Eleufit, fermaadoíi di 
quando in quando , nelle quali paufecanta-
van degP Inni r e facrificavan vit t i tne: e c¡t> 
compievano,, non folo nella gita a Eleufit 
ma anche nel ritorno ad Atene. Quantoal 
refto , v' era V obbiigazione di farne fecreto 
inviolabile \ e la legge condannava aüa m i r -
tc chiunque oí a (Te divolgare i fuoi mifter; ^ 
Teftüll iano nel íuo libro con tro i Valenti-
niani nfenfee ,. che la figura moftrata neli' 
Eleufinie , e ch' era cosí efprelTamente vie-
tato di ftir pubbHca, era quella delie partí 
verende di un uomo : Teodoreto t Arno-
b'o , e CL Aleíf-üidrino parimentr fan d-c i^ 
manzion? ; m i dicono ch'ell 'era la figura 
delie partí verende maiiebn . I l giorno do
po la fefta, s* aduna va. ilSenato in E'-eufi , 
forfe per efammare fe turto era ftatoefegui-
to fecondo l'ordine ed i ! proprio r i to . 

V" tran Í due f^eZ'e ti E l e u f i n i x I z g ' a r t ' 
d i , e le m'nrri | queilc deile qualt fin ora 
abbiam > pirUto era io '¡e granii . 

Le mtnori furonj jnitítuite in favore d' Ar
cóle i iroperocchi queít'E-roe d Jiieran io d"' 
eíf^re imziato nele prime, e non poteimo 
gli Ateniefi appagarlo in cib , a cagiotie che 
la legge proibiva 1'ammettervi g;i ilranie»-i ; 
r;ncrefcendo tuttavolta loro di dargü unT 
aíToíuts negativa ,. ínítituirono' nuove e leuj i i 
nie dove egli affiílé. Le maggiori fi teneano 
nel m.fe Boedromion , che eorrrfpottdeva al 
noftro A g o f t . j e l e mmori nel me fe AnthcLle-
non , che cadeva nel noftro Gennaro. 

N o n ft giungeva a parcecipare a quefie 
cerimonie fe non per gradi: da prima, do-* 
vevafi elTere purificato j . quindi animeffo all" 
eleufinie m\non y. ed alia fine vem va uno i n i -
ziato nelle maggiori. Quelli che erano anco
ra aile minon,. erano chiamati M y f t ^ ; c 
gli acnmcífi aile maggiori , epopt£r o ephori > 
cioé mípeíton. . Dovevano ordinariamente 
foftenere una provazione di cinque ann!,avan-
ti che paífaíTero dalle minori aile maggiori* 
Qualche volca per verita, facevafi baftare 
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un armo folo ; ¡mmediate dopo íl quale , 
erano ammeffi nelle pañi reügiofe le piü 
fecrete della cerimonia. —Mcurf io ha un 
Tra t t a ío appoíla fopra F E l eufin i a , dove 
fono provati quafi tutt i quefti punt i . 

E L E U T H E R I U S * , Exivhpio* , nell'an
tichita , una voceGreca, che fígnifica, li-
berator ; ufata dai Greei per fopranome o 
epíteto di Giove , e datogü in occafione 
delT aver egli guadagnata ¡oro la viítoria 
fopra Mardomo Genérale de' Perfiani , ed 
uccifi 300000 uomini del fuo efercito , e 
con quello liberati i Greci dal perieoío in 
cui fu roño d'cííere fottomcíU al giogo del
la Perfía. 

* Xa parola ¿ fórmala da eXivhpo-i , lí
ber . _ 

V i ftirono anche dellc fefte folennizzate 
in quefta occafione , in onore di Giove Eleu 
th t r io , e ehiamate Eleuthetia. Tenevaníi 
ogm cinqu'anni, con corfi di carri armati , 
&.c. LoScoÜaíle di Pindaro, Olymp. Od . j . 
dice , efce ñ cclebravano a Platea , iuogo 
dove fu oírenuta la gran vitforia » 

E L E Z í O N E , íHia kehu fatta di una co
fa , o ptHona, ond' eHa é preferirá ad un'' 
altra. Vedi E L E T T O - , E L E T T Q R E , &c. 

TutCi-voIíH pare che ct fia quello diva-
rio- ira ¡celta- , ed elezione , che í' elezi-one 
eoijnjüemenre riguard* una compagnia o 
comuniía che fa la fceita- ; ladüove feélm 
rare voiíe fi ufa, fe non quando- la fauna 
pcrlorja tola-

D^ctaovo-, V E l f z i m ? ¿i un Vcfcovo , d i 
na membru del Pariamento, &c. Ved iVs -
s c o v o , P A R L A M E N T O , & C . 

La piu foknne Ekzione é qatlla di trn> 
Papa, che fi eompie dai Cardinaii , in 4. 
diverfe maniere. — La pnma, per inftin-
to dello SpintoSanto , quando i lpr imo Car-
dinaie clie parla t avendo dato w fuo voto' 
an Fa^ore di un perfonaggi-o-, procede all'' 
adotsa îo-ne , e ló> prodaaja Papa , quaíi per 
im-a fubita inípi rabión a dello Spinro San--
ío>. Nvl qual cafo, egli eonfideraír debita-
mente elmo, fe tutti t o almeno- due ter-
2Í dfJi 'atícaiblta 9. vi acconfentano . 

La íeconda, per Compromeífo , quando 
í u t t O ' 1! Coílegjo ícegüe e dcíHna tre Car
dinaii , ai qoa-b fi; da- u-n- pote re di- nami--
Bar tJ Pontefice ; il qual potere fp-ra , da«-
ché é cojaíuauüa mía caadela- aceeía in t & 
k QCGafioae* 
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La t é r r a , per via di Squitíinío , g 

la pm comune ; i Cardinaii gitíando de1 
bullettini figillati , dove i loro voti fono 
feritti , in un cálice , o in una coppa 
collocata fopra 1'altare. Due terzi de' vo-
t i richieggonfi per determinare un'elezio
ne eolio ícrut imo. Vedi C O N C L A V E . 

La quarta é per via d'Acceffione, quan
do eíTendo troppo divifi i voti , per eleg-
gere uno, aletmi de'Cardinaii defiftono dal 
loro pnmo fuffragio , ed accedono , cioé 
danno le lor voct in favor di quello che 
ha gia i l imggior numero nello ferutj-
nio . 

La via d'acceffione , tuttavoíta , é fem-
pre alio ferutinio aggiunta ; effend-o ufo co-
ííante , che tut t i i Cardinaii dieno le lo
ro voc i , dopo 1'ultimo ferutinio , a quel
lo cui veggono avere gia la plaralita . 
Cosí che tutte V Elezicm de' Papi fono col 
confenfo unánime di íut t i i Cardinaii , 
Vedi C ARDINALE . 

E L E Z I O N E , é anco lo (lato di una per-
fon a che vixn lafeiata al fuo proprio libe
ro volé re , di tare o intraprendere una od 
un' altra eofa^ che gli place» Vedi L I B E R 
TA1 , &c» 

E L E Z I O N E ne'la Teología , frgninca Is 
fcelta ehe D i o , di fuo beneplácito, fade-
gH angeli o degü uomini ? p=er oggetti di 
miíerícordia, e di grazia. 

L ' EUzions degli Ebrei , fu la fcelta ehe 
fece Dio di qjel popólo , accioecbé egü 
íofle piü immediaíamente attaccaío al íuo> 
cul'to ed fíl fuo fervizio , e per lo Meffia 
che fuor da elfo popólo nafcer doveva. 

E L E Z I O N E ancora fignifi'ca talvolta una 
predeftmazione alia grazia e alia gloria y 
e ta! volea a! ¡a- gloria fo la mente » Vedi 
P R E D E S T I N A Z I O N E , G R A Z I A , &c. 

Ex un articolo di fede , che la predeífi-
nazione alia grazia é gratuita , meramen
te e feraplicemense tale: gratiaquia gratis 
data . Ma i Teologi fono ira lor diviíí 
quanto al punto, fe V Elezione alia gloria 
fia gratuita, o- fe fu-pponga. ubbitiienza de
gü uomini e le loro buone opere ; cioe 

lia avantt , o dopo la previ fio ne della 
noftra ubbidienya .. 

Alcuni tengoíío clre lo fra e avaníi , « 
éopoad un tratto eli 'é avanti la previfione 
della noftra ubbidienza , in quanto che la 
gioria. é concegita coñac 3íUeccdent¿ alia.no* 
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I ra ubbidienra; e lo é ciopo, perché quefta 

|orÍa v\ é indirizíata e deflinata come un 
prttr^o, ed in confeguenza, come una fe-
quda della noftra ubbidienza. Vedi G R A -

ZIA , R I P R O V A 2 I O N E , & C . 
E L E Z I O N E , fi ufa ancora per una parte 

deüa Farmacia, ed é queila che ne inftgna, 
come ícegliere, i femplici, ledroghe, &c. 
niedicinaü j ediüinguere le buone dalle cat-
tive . Vedi F A R M A C I A . 

Alcuni diftinguono una E/tz/owe genérale, 
che da le rególe ed i contrakgni per tutte le 
medicine in genérale ; ed una partieoíare per 
ciaícuna medicina in ifpezie . Vedi M E D I 
CINA , D R O G A , &c . 

E L T A C O . Vedi H E L I A C O . 
E L T A S T Í . Vedi H E L I A ; T E S . 
ELIGE &c. Vedi HELÍX & C . 
E L I C I T O , nell' Etbica, s applica adun 

gíto della volonta immediatamcnteprodotío 
dalla volonsa, e ricevuto dentro d' efla . Ve
di A T T O , e VOLONTA'. 

Tal i fono i l volere , 1'amare, Tediare &c . 
Quelli atíi fono denominan E l i c i t i , a ca-
gione ch'eííendo prima nella potenza della 
volunta, vengooo or recati ih atto . Ma fo
no cotanto intriníechi, che alcuni Autori 11 
contidrrano come la volonta üefla ; e nega-
no che fi dcbbano da eíía diílinguere , pm 
di quel che fia da diñingueríi la lace dal 
Solé. 

E L I G E N DO Viridario . Vedi V I R I D A -
R I O . 

E L I G I B I L I T A ' * , nella Legge Canóni
ca . Una bolla ¿¡T E L I G I B I L I T A , é una bolla 
conceíía dal Pontefice a certe perfone , per 
abilitarle ad eífere fcelte, o invefiitedi un 
ufizio odigni ia , di cui erano incapaci o per 
mancanza d' eia , o per la naícita . Vedi 
BOLLA . 

* L a parola e formata áal Latlm , elige-
re, fcegliere j donde la parola eligí biii-
tas &c. ' 

I n di ve ríe Chiefe della Germania , una 
per fon a the non é del capitoío, non pub eí
fere eletta Vefcovo, fenza una bolla d 'E/i-

E U Q C E N T R I C O , E L 10COMETE , E -
LIOSCOPIO , E L I O S F E R I C A . Vedi H E L I O 
CÉNTRICO , &c. tut t i quefli articoli coil' 
alpirazione H . 

< ELISIO, E L Y S I U M , zhir,©', nella teolo-
t** gótica, opiuitofto sigila Mitologia, un 
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luogo mgV hfer i , cioé nel mondo inferiore, 
o come taíor voltiamo la par la , m-i, inter
no : pfena di delizie, di camp^gne , dt ora-
t ¡ , di ameni boíchetti , Ü cuiibre, di fiumi 
&c. dove l'anime de' bunni fupponevanfí gir-
ne dopo queila vita . Vedi C I E L O , ed I N 
FERNO . 

Orfeo, Ercole ed Enea fi crede c fíe re di -
fcefi nel tempo delia lor vita nf íi'£/(/w , ed 
eííere di cola toroati. V»rgilto lib. V.Ii v. 
638. &c. T ibu i lo , llb. I . E tg. 3. ci danno 
beile delcrizioai de' campi E l i \ j . 

Virgi l io oppone C elyfium a tártara , ch* 
era i l luogo dove i malvagi foftenevano Ja 
loro pena. 

Hele loe us ejl, partes ubi fe vi a jlndit in 
ambas : 

Dextera, qua Ditis magnifub mxnia ten' 
dit : 

Hac iter elyfium nobis : at Uva malo* 
rum 

Exercct pee ñas , & ad impía tártara mit' 
tit. 

Alcuni Autori credono che la favoladell' 
"Elifio fia fiata prefa da1 Fenicj ; e' imma-
ginano che i l neme Elyfium fia formato dal 
Fenicio alaz , o alats , o alas , 
rallegrarfi , od eííere ingmbi lo j la lettera a 
effendo folamente mutara in e , ficcome tro-
viam fatto in raolti altri nomi ; come i t i 
Enakim , \>tr Anakim &c. Cosí che i Cara-
pi Eliíii fígnifícherebbono V itieíTa cofa che 
un luogo di allegrezza e placeré i ovvero 

— Locos Utos & amena vireta 
Fortunatorum nemorum , fe des que bea

tas . Virg. 

A l t r i dirivano la parola dal Greco , 
folvo, liberare, dísgombrare, a cagione che 
ívi le anime umane fono libere e fgumbre 
da'ceppi o legami del corpo. Beroaldo ed 
Hornio, H;ít. Phil. L. I I I . c. 2. vogliono 
che cote fio luogo abbia derivato i l fu o no-
rae da E l iza, uno de' priroi che venne i a 
Grecia dopo i l diluvio , e 1' autore e padre 
degii Etoli . OI. Rudbeckio íoftiene che i 
Campi Eiifii foííero coliocati nella Sve-
2Ía . 

E L I S I O N E , neiia Grammatiea , é i l re-
fecare o fopprimere una vocale, al fine di 

mna 
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«na parola , in gra/U deí fuono , o delk 
miíut j . —̂ HEUftom lono poco úfate o no
te nelC Ingk lc : rtc! Lacino , nel Francefe,, 
&c . k-no trcqueati; e toní idonola maggior 
pare*, nel (up>)nmere le finali» a , e, ed i . 
— Come in Phylltda amo ante: aliar a S¿ 
ad vi:uíum (pedes y &c. 

Nello Icrivere» l'elifioni fona fpcífo fe-
gnate con aportrofe ; come egon quem qu#-
ram r per egone ^ Emin ego te ? per tmine • 
Vcnijiin1 per venijiinc, &c. Cett1 efperance , 
per cette 1 r homme , per te homme ¿ Nella 
pronunzia fi fanna fpeíTe e l i f i o n i n o n fegna-
te nelío fcrivere ; cosí ferivefi rifíiue it r ma 
£i pronunzia rifqu! it 

Cosí 1 Franceíi pronunziano ún ame , ma 
fetivono une ame .. In fatti. non fegnano V 
elsíioni, íe non nel fine de^monofillabi'Je y 
m le, te y ce, que, t la . Non elidono 1' 
o 1 né né VÍ% fuorché nella congiun-
zione fi avant! H v né a fuorche in la ^ 

Nellae poeOa, la filiaba,, dove vi é una 
vocak elija j . non fi conta :: e fi dee porre 
ítudio,. per ifcbiíar Turto o coÜiíione deüe 
íillabe y. dove vi ha Elrftone y íacendo- cío , 
qut-l che chiamafi hiatus, o chamia , Vedi 
H r A T u s 

Alcuni riducono V ecthlipfis fotto ' l capa 
de IT elifioni :. come in rr.onftrum horrendum 
In^ens. &c. Vedi ECTKL.ÍPSÍS. 

E L I S S A Z I O N E * , ELIXATIO nella Far
macia, &c.. la iefíatura , 0 boilimento di 
qualthe nudiona in un liquor a propolito^ 
fatta adagio , e ptr un tcmi'o confider-ibile: 
coincide con q u e l che chiamiamo nell'acco-
ffiiudamef'to, o cottura de'cibi , jlujare. 

* La- pároli? e jermata- dal latino lixare ^ 
bo+iire , le (lare nell' acqua 

I I liquore orainar¡amente uíato n e ü ' E / / / -
fíazioni, e T acqua: a; fontana o di fiume r 
benché in alcune occaGoni (i adopen latte , 
bira , o fimiü . 

L' ordinano fcopOi áeW Elijfazivne , c d i 
eftrarre. U. viitíi. daiLi rmd<ci. a , e comuui-
earla al hquore . Benché qudkhc volta ezian-
dio fi ufi per, liberar le l atti degh an.maH , 
delie piante dalle loro cruaitas,, tgual-
mente the per aniíDul irl t , e tarle tcncre ; 
per tosiere, as cibi o mcdicamenti , quakhe 
ingr«tu: (apore , od aisra catf.va quaJita ; per 
fe para re le partí u n t í t i i , o groflblane| e 
ptr, akrjfe uucnzioni ; V td t E S T R A Z I O -
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La Decozione é altresl una fpezie di E-

liffazione. 
EL1SSIRE* , nella Medicina , un eílrat-

t o , una tintura, od eíícnza compoda , cava» 
ta da una miítura di diveríl mgredienti • 
con infonderli in un proprio menítruo , Ve
di ESTRATTO. 

* Menagio deriva la parola dalt arábico 
Eliffir, che propriamentc figvifca írazione^ 
a cagion che gli elixiri hanno la forza di 
romperé le malattie : altriptu naturalmen
te la dirivana dalV Arábico aiecíiro , 
ejirazione artifiziale di qualchs ejjenza 
altri dal Greco ÍKCUOV R o l io , e aupa, tra
bo- q. d.. un ejlratto deW olio y ch1 e la 
parte effenziale dé* mijii. Aítri dal ver-
do Greco «Xsfsíy, difendere , ajutare, a cu-
gione del grande follievo che dagli Elif-
firi mi riceviamo. 

TJnElijJire é un forte e ípiritofoliquorey 
o fugo, da prenderíi internamente ; che con
tiene le piu puré e piu cííicaci partí di di-
verfi corpi mi í t i co raun ica t eg l i con Tinfufio-
ne e colla macerazione 

I I Dr. Quincy lo definifee,,. una infafione 
forte in qualche menllruo r per cui gli ílcíTi 
ingredientt fono quafi difciolti , e fe ne ac-
quifta cosí un fugo di una con(1 lienza piu 
denía,. che quelia di ordeñaría tintura* 
Vedi T I N T U R A , INFUSIÓN*- , &c. 

Boerhaave. confidera un Eliffue come utv 
raagiltero compoíto di varj ckírpi , cambia-
ti- nella fteíla maniera , che fi cambia un 
corpo folo in ua magiltcro H Vedi MAGI-
S T E R O . I.V 

Ga ípiriti cavatt dai: v e g e t a b ü i c i o é ' , le 
acque torti. o fpinrofe de'vegetabih , fono 
comunemente la bafe: degii Eü{j¡)i Í td i l 
meoflruo,. o: diffolventeper cui T eífenxa 
degh altri ingredienti é eürat ta ,,0 fepara-
ta.. Lo (pinto di vino é it migliore- ed. i l 
piu cómodo menítruo di tuí tL. 

I Ciarlatanh s'abuíano del termine, eli
xir, ,e rapplicano a molti elhatti o tinture 
lemplici , folo- per venderle a piu a i fe Prc7'' 
zo . — A l c u n i Au to r i , in luogo á* Elixir Í 
tefáHO' la parola quintejfenza . Vedi QUÍN-
T E S S E N Z A C • 

E L I X I R Proprietatity é un rimedio pri
ma- inventato da Paracelfo; compolio d, a-
loes , di mirra , e zafferano * la tur tintura^ 
od eí íenza, é cavata con mttterii a ddsop 
veré , o digeriré con fpirito di fol&r-. t 

cu ni 
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cuni aggiungono lo fpinto di vino alio fpi-

n C r o l l i o crede che queft' Elixir fia i l baifa-
Tno degii antichi , aggiungcndo che egíi 
contiene tutte le virtu díl balfamo natura-
le. Coofola e fottifica i ! cuofe e lo ítoma-
Co, .«juta ladigeÜione, purifica i l fatigue, 
e promove i¡ fudore. 

ELIXÍR, tra gli alchimiÜi, s'ufa perdí 
notare !a pietri Filofofale, o la polvere di 
projtzione . '— E quakhc volta , per una 
medicina iinivcrfale , che é acta a fanare tut-
ti i morbi, chiamata per eccellenza il gran
de Elijjire. 

Cotefte due cofe , i piu degli AlchirniiH 
peníano, thc coincidano , cosí che c:b che 
pub fate oro, potra eziandio curare tutti i 
ina!i. Vedi FÍLOSOFALH pietra, 

La nozione , á\ grande Elijfire ^ é vecchia 
ami chr r b . Kirchtio ci aílicura , che gli 
áfttichi Égizj avevano un método di cavare 
un Eltffne dalle pfb dure e piíi preziofe fo-
flanic, che a cagion della fuá fottigüeiza 
e pertczione, chiamavano il ciclo; e crede, 
che queíla fia quelT acqua mirabile ecelcfte, 
capace di rimovere tutte le malattre, chia-
niata anco la pietra, o la ptetra Filofofale, 
come cílratta da pietre prezioíe; e talor , 
con le denom'nazioni erm^tuhe , aqua vitx , 
femé veget abite della natura, anima [ülare, 
&c. Oed. i tgypt . Tom. I I . p.430. 

E L I T R O P I A , heKotropio , ¿¡xiorpoTriou, 
nella ftorja naturale, lapianta del gtralole j 
Cosí chía mata, a cagtone cheifiori í tmpre 
fi voltanó verfoitSole. Vedi G I R A S O L É . 

* La parola éi&mpoña del Greco v\i©' , So
lé , e Tptmco, vcrto. 

E L I T R O P I A , é anco una pietra preziofa , 
di color verde , ícrtziata con vene roíTe. 
Vedi PREZIOSA P I E T R A . 

Plinio dice, ch'clP é cosí chiamata , a ca-
gione che quando gittaíi in un vafe d' acqua , 
i raggi del Solé the vi cadono fopra , par che 
fieno di un color di fatigue, e che quando 
ell'é fuori dell'acqua, ha qualche fomighan-
^ colla figura del Solé , ed é buona , per 
offervare con efTa gli eciiífi folari , come un 
heUofcopio. 

•L Elitropia chiamafi anco di a [pro orienta-
f .1* caSÍoi-ie delle fue macchie rofse . Ve-
01 l->fASPRO. 

Trovafi nelT Indie Orientali , come anco 
hciopia, ndla Germania , nclla Boe-
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m í a , &c. Alcuni le lunno attribuua ía fa* 
colta di rendere inviíibtU , come rantlio di 
Gige» 

ELLEBORO, E A A E B O P 0 5 , una pian* 
ta m dicuiale ^ tenuta dagli a «tichi per un 
fpecificu nella cura delia paziia, della ms-
lanc'iiia , e del íurore . 

V i fono daé lorte Elle&oro, i l fiero i ed 
i l blanco. 

L'ELLBBORO ñero, hellcborus niger, chia-
matü anche melampcdium , td in tnglefe 
chnjimay raje, ( r^ía natai izía) ha una ra-
dice di color fofeoj gueíitíta di molte píc
eo!' tibre; R fidé "tambo é verde , fe íuefo-
giie deotate, cd i íuo! tkm di una tinta in-
carnata, non diíTiraiíc alia rufa. 

L ' E L L E B O R O blanco , Hellcborus albus , 
chiamato anche vsratrum , ha una radice 
bianchiccta , intrecciata di fibre dc i r i l k í í b 
colore, che ípuntan fuor da una fpezie di 
bulbo, non diííunile dal capo di una cipol-
la . Le íue foglie lono larghe , da prima ver-
di , poi d) un roíío gialisccio. Dai raezzo 
delle foglie íorge uno íte'io , due o tre pie-
di al to, che fi íepara verlo la meta in ra* 
mi , ciaícuno de' quab porta un numero 
Confiderabiíe di fiorelimi come Üe'le , dif-
pofii a modo di fprca , 

S'adopcrano folimente le radici, in cia-
ÍCLu-a fpezie di Elieboro \ e quede debbono 
fcegiierfi grandi e beile, guernite di g.oíTi 
fiiatnentí, Q_uelle dei biancu , di color bron-
zino di fuori , ebianche di dentro; e quel-
le del ñero, bianchiccc di fuori, e brunet-
te di dentro •, íecche, nette , e d'un 1 ape
re acre, ingrato, 

Gl i antichi, come gia.s'oíTervb , avea-
no una grande opinione della loro effica-
cia , nelle maiattie della mente \ donde fon 
venute le varié trafi , e forme di diré ap-
preffo gli Scntton ; come caput helleboro 
dignum . Giuvenale dice , Dandi eji helle-
hon multo pars máxima avaris. *— L'Ifola 
di Anticyra , íituata in faccia al monte 
Oeta, era famoia per ia produzione , e per 
Tufo di queíla planta, poiché i v i trovava-
fi i l perfettiffimo E111boro, e quello che fi 
adoprava col m glior effetto . Donde i l pro
verbio Naviget Anticyras. 

Operario come purgativi , ma cosí vio-
lentemente , si per di fopra come per di 
fotto •, che bene fpeíTo cagionano convul-
í ioni ; si che Tufo di eíTi per bocea é ora 

dif-
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difmeíVo, fe pur non fi unifcono con alíri 
purgativi , e anche alteranti , per corre-
g t r l i ; ma ruttavia fe ne ritien Tufo con 
buona riufcita per i l guidalefco de' caval-
l i , e per la fcabbia delie pecore. 

L'ufo principale , in cui la pratica pre-
fente ammcíte )L Elleboro bianco , é neüa 
forma di polvere fternutatoria , perdisgom-
brare e aprire i l capo . Vedi S T E R N U T A -
T O R I O . 

U Elle boro ñ e r o , in ufo tra n o i , é , fe-
condo i i Dottor Quincy , molto inferiore 
di vírtíi a quello degli antichi; aítefo che 
non opera gran cofa per feceífo ; ma é fo-
lamente un valido alterante , che s'infi-
nua ben addentro in tutto i l corpo , e si 
promove i l fudore. Vedi P U R G A N T E . 

Egli aggiugne , che per fuá propria ef-
perienza, 1' Elleboro fa prodigj nella gota, 
e nel reumatifmo; e che di raro ei man
ca di buon effetto nclle oíiruzioni de'me-
íhui . 

E L L E N I S M O , Hellmismut , forte di 
Grecismo; od una frafe peculiarmente ac-
comodata al _ genio , ed alia coílruzione 
della Lingua Greca. Vedi G R E C O . 

L ' Ellemsmo , é diílinto da Grecismo, in 
quanio che i l primo non s1 applica agli Au-
tori che hanno ícritto in Greco : i l iin-
guaggso di queíli , egli é evidente , che 
debb' eííere un continuo Ellemsmo ; ma s' 
applica agli A u t o r i , che fcriuendo in qual-
che altro linguaggio , ufano termini ed ef-
pf^flioni proprie^del Greco. 

V i fono moltiffimi Ellen'tsml nella ver-
íicne volgata delle Scritture . Vedi V O L -
G A T A • 

E L L E N I S T I , é un termine che di fre-
quente occorre nel tefto Greco del Nuovo 
Teftamentoj e che neüa Verfione loglefe 
íi voíía per Grecians, Greci. 

So.;o tra l o r diviii i Gritici interno al
ia íignifica/ionc dr queda voce . •— Ecu-
meniq nei fuoi Scolj fopra gli A n i V I . 
1. oííerva che ella non íi debbe intende-
re , quaíi che fignificaíTe coloro ch' eran 
della Reli gione de' Greci , ma di coloro 
che parla vano Greco, TÜ? SÍÍ̂ VÎ I Q ẑy'̂ n-
f/íVHí. Gli Autori della verfione volgata , per 
venta traducono la parola, come la verfio
ne Inglefe, per Graci; ma Ii Sigg. di Por
to Reale, piü aecuratamente voitano Ebrei' 
Greci; parlandofi quivi degli Ebrei che ufa-

vano la favella Greca , e che fono cosí di-
fíinti dagli Ebrei, i quali parlavano la íin-
gua Ebrea di quel tempo. Vedi EBREO . 

Gli Ellenijli, od Ebrei Greci, eran coló, 
ro i quali abiravano nel l 'Egi t to , ed inal-
tre part i , dove prevaleva la Lingua Greca. 
Ad eíTi noi íiarn debitori deila Verfione 
Greca del Tcí lamento Vecchio , comune-
mente chiamata i Scttama . Vedi SET-
T A N T A . 

Salraafio e VoíTio, fono di diverfa opi-
nione , intorno agü Ellenifii . Voffio prg. 
tende, che foífcro quelli , i quali aderiva-
no al partito Greco, e favorivano gl' JQ. 
tereíTi de' Greci . 

Scaligero vien fatto aíferire , nella Scc-
ligeriana , che gli Ellenijii foííero qucgli 
Ebrei i quali viveano nelia Grecia, e leg-
gevano la Bibbia Greca nslle lor Sinago-
ghe. 

E L L E N Í S T I C O Linguaggio , é quello 
che fi usb tra g!i ElleniJU, Vedi ELLENZ-
S T I . 

1 Cririci non fono d' accordo intornoa 
querto linguaggio. — Parrechi di loro, e 
fra gli altri Drufio e Scaligero , credono 
che foífe i l linguaggio ufato tra gli Ebrei 
Greci . Aggiungono , che in quello lin
guaggio fu Icntta la traduzione Greca dei 
Seítanta ; e che furono in quefto linguag
gio compoíH anche i libri del Nuovo Te-
Üamento. — M . Simón lo chiama i l Un-
guaigio della Sinagoga . 

Ñon dobbiamo gia penfare , che queílo 
foflfe qualche linguaggio particolare , difun
to da tutíi gli altri j e n¿ anche un dia-
letto particolare della lingua Greca; ma 
fu cosí denominato, per additare , ch'era 
un Greco, millo d'Ebraifmi ^ e di Siria-
c i fmi . 

Sa! nía fio rigetia 1'opinión e comune de 
Dotti circa i l linguaggio Ellenljlico; ed ha 
ícritto clue Volumi su queít' argomenío , 
nc' quali non v' é gia una piCcola logo-
raachia. 

ELLISSE, ELLIPSIS*, nella Geometria , 
una delie íezioni coniche , popolarraentc 
chiamata un ova le . Vedi CÓNICO . 

* La parola e formata dal Greco E&»4#*». 
deficienza , denominazione data dagli an* 
tichi Geometri Greci a guejla figura , per
che y tra le altre fue proprieta, guejl ¿ 
una, che i quadrati dclls ordinate, fono 

mi-
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minon C o difettivi ) che i rettangoli fotto 
i parametri e le abfciffe. 

UEl l i j f e , per definirla dalla fuá forma, 
é una linea curva, regolare, continuata , 
che inchiude uno fpazio che é piü lungo che 
largo; in cui vi fono due punti egualmen-
te'ditianti dai due eftremí deila lunghez-
za ; ¿ai quali, eífendo tírate due retíe l i 
nee s qualunque punto , prefo a piacere 
nell' Elliífc , la loro fomma é eguale alia 
lunghezza dell' Ellijje. 

Cosí nell' Ellijje A E B M D , &c. ( Tav. 
Coniche, fig. 2 1 . ) le linee F a , ed j a tira-
te dai due punti F ed / , egualracnte di-
ítanti dai due eñremi A e B , fono cgua-
li ad A B . 

Ovvcro , prendendo VEllijje , come fpefio 
fanno i Gecmetri, per lo fpazio contenuto , 
od inchiufo dentro quefta linea curva; ella 
vien definita per una figura, la quale íi con
tiene fotto una fola linea oblonga , ed ha 
due aííi ineguali , o diametri A B , D E . 
L1 a fie maggiore del i ' Ellijje , o la linea ret
ía rappreíentante la lunghezza de!!' Ellijfe 
A B , o lo fpazio inchiuío dall' Ellijfe , é 
ch i a mato 1' ¿ijfe o diámetro trasver/o ; e TaíTe 
minore ; rapprefentante la larghezza dell' 
Ell.'jje D E , i l conjúgate o fe con do a¡fe . •— 
I due aíR fempre fi biflecano l5 un i 'altro 
ad angoü retti . Vedi A S S E . 

I due aíli fono i due maffimi diametri 
dell' Ell/jjc ; roa ve n' é un1 infinita d'altri 
diíFcrcnti. Vedi D I Á M E T R O , &C. 

I I centro di un' Ellijje , é i l punto C , 
in cui i due a fifi s'interfecano. Vedi C E N 
T R O . 

I due punti F ed / , nell ' aífe maggio
re , egualmente diftanti dagli cftrerai di eí-
ío A e B , fono chiamati i foci, o umbi-
Uci deW Ellijfe ; dai quali due linee tírate 
alia circonfercnza dell' Ellijje , come gia 
s é offervato, fono cguali ali'aífe maggio
re. Vedi Foco . 

L' Ellijfe , coallderandola come una fezio-
ne cónica , cioé come una curva , prove-
gnente da una fezione de! cono , é me-
S'10 definita dalla fuá genefi, o maniera 
oel fuo produrfi , cosí : un' Ellijfe é una l i 
nea curva , prodotta , tagliando i l cono 

^ ( %. 21 . n0. 2. ) per mezzo di un 
piano, m cosUatta guifa, che ra í fedel la 
i!2/0?6 P í ' incontri col diámetro del-
la ba$ A B , prolungato in F . 

Tomo I I l 5 
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Ovvero, definindola da una delle fue no

te proprieta che fi affume ; un' Ellijfe é 
una linea curva , in cui i l quadrato della 
femiordinata P M , é al rettangolo de'feg-
menti deli'affe A P e P B ; come i ! para-
metro , al i ' aífe. 

C o s í , fe A B ~ ^ , i l parámetro •= b; 
P M ~ ; A V ~ x : allor fara b \ a \ :y*'. 
a x — xz. Confcguentemcnte a y ^ z ^ a b x 
— b x7-. Vedi CONICIA Scz'tone . 

Quindi , i0 .yz = bx — b x * : a . C i o é , 
i l quadrato della femiordinata, é eguale ai 
rettangolo del parámetro nell'abfciífa ; dif-
falcando un aitro rettangolo della medefi-
ma abfciífa in una quarta proporzionale 
aU'aífe , al parámetro c ali' abfciífa . 

2 o. Trovare l'ajfe, il parámetro, e la fe-
mi or din a t a di UYÍ E L L I S S E . I I parámetro, 
P abfciífa, e le femiordinate, in un Ellif-
fe , eífendo dati 5 i'aífe trovafi con fare 

: y - ' . y .y 2 . i . x — y 2 := { b x — y 2 ) : 
b b b 

xzzz x'. a . 
3°. L'aífe A B , l'abfciífa A P, ( f ig . 2 2 . ) 

e la femiordinata P M eííendo dat i , i l pa
rámetro A G fi trova cosí : fate A I = P M ; 
e da A , per M , tírate la linea retta A L . 
I n I ergete una perpendicolare L I : allor, 
poiché A P : P M : : A N : L I ; L l r r r ^ 2 : x . 
Prolungate P M in O , finche P O = L I = : 
y* : x e da B per O tírate la linca retta B G : 
In A ergete una perpendicolare G A ~ ¿ * y 2 . 
( a X ' — x * ) : quefto fara i ! parámetro A G . 

4o. L'aífe A B , ed il parámetro A G cf-
fendo da t i , pofiiamo aífegnare ad ogni ab
fciífa , come B P, la fuá femi ordinata P N ; 
con tirare una linea G C al parámetro A G , 
che c perpendicolare ali'aífe A B : pofcia , 
ergendo una perpendicolare P N , f a í e P L 
— P H . Per ultimo , fopra A L defcrivete 
un íeraicircdlo . 

Per trovare i fochi, l5 aífe coniugato , la 
ragione delle ordinate, &c. di un' Éllijfe. — 
IO. Da B in L (f ig . 19. ) tráete fuor o fe-
parate me?zo i l parámetro 5 allor fara C L 
= - a — ~b . Nel centro C ergete una per
pendicolare C K , che incontri i l íemicirco-
lo defcritto fopra A L . Cosí fara C K 
™ ( TA'2' — ^A & ' ) Laonde , facendo 
C F = C K ; F fara i l foco . — L'ultima equa-
zione ci fomminifira quefio Teorema. 

Se l'aífe A B , fia fecato nel íuoco F , i l 
Eeee ret-
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Tettangolo fotto i ftgmenti dcll' aífe A F , 
F B , la ra fubquadruplo del rettangola fotto 
i l parámetro e raffe. Vedi F o c o . 

5o. I I parámetro, c 1'aííe A B dat i , V 
afíe conjugato fácilmente trovafi , efTendo 
egli una media proporzionale , ira l '^fle e i 
i l parámetro. Confeguentcmente , i l para-
metro é una terza proporzionale all' aííe 
maggiore , e all'affe minore . Aggiugni , 
che U quadrato di mezzo T aííe conjugato, 
e cguale al rettangolo , fotto la diftanza 
del foco dal vér t ice , ed i l íuocomplemen
to airaíTe. 

6o. In un' E l i [fe , i quadrati delle feml-
ordinate P M , pm &c. fono f un all ' a'tro 
come i rettangoii fotto i fcgmenti dell' aífe . 

Quindi D C 2 : P N 2 = C B 2 : A P . P B . 
Coníeguenternente D C 2 : C B2 = ; P M 2 : 
M 2 : A P , P B . C ioé , i l quadrato dell'affe 
minore é al quadrato del maggiore, come 
i l quadrato deila femi-ordinata, al rettan
golo fotto i fegmenti dell 'aífe. 

7o. La linca retta F D ( fig, 24. ) tirata 
dal foco F , al l 'eí iremita del femi-afle conju
gato ; é eguale a mezzo I ' a líe trasverfo A C . 

Quindi , gli affi conjugati c í íendodat i , i 
fochi fono fácilmente determinati , Lnpe-
rocché , b i flecan do I ' aííe maggiore A B in 
C ; da C ergefi una perpendicolare C D , 
eguale al femi-aííe conjugato. Ailor da D , 
coir intervallo C A , i fochi Fed / fono de-
terminat í . 

8o. Defcrivere xinElltJfe. — L a fomma 
delle due linee rette F M , ed / m tirare da 
ciafcun foco ái un Eílifíe al medcíimo punto 
deila periferia M , eííendo eguale all'aííe mag
giore A B : gli alfi conjugan di un' Elliffe ef-
íendo da t i , 1' Elliffe fácilmente é deícri t ta . 
Imperocché determinando i foci F e d / , co
me g ias ' é infegnato ; efiííandovi due chio-
d i , ed attorno di quetli chiodi legando un 
filo F M / , eguale alia iunghezza del maggior 
aííe A B-: i l filo eíTendo l i i ra to , edunol l i -
lo , o piuoio applicato alia fuá eílefa , i l dpt-
to o Ünfcio ddlo Piilo o filo attorno de'chio
di defetivera unElijJe. 

9o. 11 pettangolo lotto i fegmenti dell'af-
fe congiugato , é al quadrato deila fuá femi-or
dinata, come i l quadrato dell'aííe conjúga
lo , al quadraro deii'aííe maggiofc. Quindi , 
le coordinare ali 'aííe conjugato , ham-.o l ' 
íñeíia r e b ü o n e , che vi é tra le coordína
te all 'aííe maggiore. Coníeguenternente i l 
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parámetro dell'aííe conjugato , l una ter
za proporzionale all 'aííe conjugato, edair 
affe maggiore. 

10o. Determinare la fubtangente P T (fígi 
25 ) e la íubnormale P R in una ElUffe.—, 
Come il primo affe é al parámetro ; cos¡ 
é la < l i í lan7a deila femiordinata dal centro, 
alia fubnormale. Vedi S U B N O R M A L E . 

11o. 11 rettangolo fotto i fcgmenti deir 
a í í e , c eguaie al rettangolo , fotto la di-
fianza deila femi ordmata dal centro, riei-
la íubtangcntc . Vedi S U B T A N G E N T E . 

12o. Come la di fianza deila ferni-ordi-
nata dal centro, é alia meta dell1 affe; co
sí é íabfciffa alia porzione deila fubtan-
gente intercctta tra i l vértice d e l l ' E / / ^ 
e la tangente. 

13o. I I rettangolo fotto la fubtangentc 
P T , nell'abfeifía P C , é eguale al rettan
golo fotto " i fcgmenti dell'affe . Quindi il 
quadrato del ícrai-affe A C , é eguaie al ret
tangolo ds C T , in P C . 

14o. I I rettangolo fotto la fubíangente, 
e la diílanza dell' ordinata dal centro , é 
eguale alia differenza di queíla diüanza, e 
del quadrato del fe mi-aííe trasverfo . 

15o. ín un' Elliffe, i l quadrato deila fe-
mi ordinata é al quadrato del femidiametro 
conjugato, come i l rettangolo futtu i feg
menti del d iámet ro , al quadrato del femi
diametro. Coníeguenternente , la relazione 
delle femi ordinate ai diametri , é la íteíía 
che agli affi: e i l parámetro del diamitro, 
é una terza proporzionale ai diametri. 

Ellijji infinite, fono quelle definiré dall' 
equazione a y m " ~ bxm {a — xn) che 
alcuni chiamano Elliptoidi, fe m fia mag
giore che 1 , od » maggiore che i . Vedi 
E L L I T T O I D E . 

Per rifpetto a quefle curve, 
dei

la prima fpezie é chiaraata, V ellijfe ^P0'' 
ioniana . 

Quadratura dell' E L L I S S E . Vedi QUA
D R A T O RA , 

E L L I S S E , Ellipfu , nella Grammatica , e 
rettot ica , é una maniera figurara di par.a-
re , in cui fi fopprime quaiche cofa, 
lafeia fuori in un di feo río, ed é íuppolta, 
o fottintefa. Vedi F I G U R A . 

Qudlo principalmente fuccede, quando, 
dommato dal trafporto d' una paílione vio
lenta, non ha un uomo la liberta o l oxio 
di diré ogni cofa a dilungo; effendo tropp© 

0 tar-

fi 



E L L 
taráa la lingua perfeguire i raotí rapidi deí-
k mente .. Cosí che , ¡n queíle occafionr 
noi mettiam íuora parole ed eípreffioni fpez-
zare , e inrerrotte che rapprefeníano la 
violenza d' una paíiiooe , raeglio che qualun-
que difcorfo coerente. Vedi P A S S I O N I . 

I I P. Boísíi confidera i ¿LUt j j : ecome un 
modo di coprire od invoígere le í emenze ; 
con fupprimere la parola che farsbbe 1'ap-
plicazione particolare ; e con lafciare i i 
tuteo io una fpezie d' ingegnofa ambigui-
ta . Vedi S E N T E N Z A . 

Cos í , i T r o i a n i , appreíío Virgil io , ef-
fendo ridotti daTurno-all 'ultima eftremi-
ta, e vicini ad eíícre perduti a í f a t t o e mor-
ti r feoprono Enea che viene in loro aju-
to: íopra di cha i i Poeía dice, fpes ad tita 
fufcítat iras ~ La qual efpreííione fignifica 
G in particolare , che la fperanra da lor 
eoncepita richiama ed accreíce i i lor corag-
gio : o in genérale , che la fperan/a o 1" 
ajuto pronto naturalmente eccita coraggioj, 
e da nuov* forza 0, 

Se u poetâ  avefíe aggiunto una parola , e 
avcííe detto r ollis fpes addtta f u f e i t a t iras, 
j l páffo íarebbe Üato efpreííamente rHIrettQ» 
al primo fenfo» da. ñor- addotto ed arebbe 
eeíiato d1 cííere una lentenza , e cominciato' 
íoiamente ad diere 1' applicazione d' una íen-
tenza. . La fuppreffione d'!; queíla parola lo* 
fia una vera íentenza.. Vedi SENTENZA. 

Quelt' eccellente Critico nguarda CÍO co
me una: deíie finezze della Lmgua Latina ; 
nel' che ell¿ ebbe uno- fierminato vantag-
gio su le lingue modtrnc Vedi d fuo» 
Traite' du Pcerne Epique ^ a cart.4Óó.-&c. 

E L L Í T T Í C O , quello» che appartitne ad̂  
un; Ellifje.. Vedi ELLISSE . 

Keplero il pnmo follenne,. che le orhite 
de' pianeti n o n fono- circolari , ma Ellic-
ticht la qual ipotefi fu poícia« feguitata^daí 
M. Bouiilaud. M . FlamiTeed , i l Cav.. Ifac-
co Neuton , M:. Caffini ^ ed; altri ,;. degli ul-
tirar Aííronomr,. K hanno- conformara^ : di 
Uniera che queíla che un t moo chia 
Wayafi per difprezzo la ipotefi' Ell>ptica\ t 
oti la dottmai dominante . Vedi O R B I T A R 
e VIANET A 

I I Cav. Neuton dimofíra r che fe un; cor-
po-íi xivolge attorno d? un altro in un orbi-
£a Ellitticay le; fue forze centrifughe , o le 
Üfavitadi ,, faranno in una ragione duplicata j . 
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cerne i quadrati delle fue diíUnze dall5 
umbil ico, o fuoco. Vedi C E N T R Í P E T O . 

Serlio ,, Hartman &c. fi sim&mü di dí-
moílrare , che la miglior forma degii archi 
o voke , é VElíittica . Vedi A R C O ; Vedi 
anco C A T E N AR r A . 

E L L I T T I C O Spazioy é Tarea,, contenuta 
dentro la circooferenza , o la curva dell' 
eirífe . Vedi- ELLISSE . 

E' díraoftrato i 0. Che lo fp-azio EHiftic® 
é ad un circolo deferitto su V aííe trasvtrfo ; 
come il diámetro conjugaro é aü'afle trasverfo.. 

2o. Che lo fpazio ellittico é una m dia; 
proporzionale tra due circoli defentti su gü 
gffi trasverfo e conjúgate. Vedi C I R C O L O „• 

E L L I T T ? C O Conoide , é 1' iíleffo che loX^Í-
roide*- Vedi SFEROTDE . 

E L L I T T I C H E Scale a chiocciola Vedlí 
SeA L A . 

E L L I T T I C O CompaJJo , un- i ílru men to , fa t-
to ordinariamente di otíone ;; perdíftgnare: 
qualunque Eüilfc , od ovale r c o n la nvolu-
Zione d' un; indree . Vedi C O M P A S S O \ 

E L L I T T I C O - orinólo da Solé, e un 11 i rumen-
to com une mente d'ottone , con una com-
meífura": per piegírlo affieme ,- ed ii gno-
raone da poter übbaííare,. e render piatto; 
per portarlo in faccoceia. 

Coni effo trnvaíi i l meridiano 5. Tora del 
giornc, il nafcere e ii tramontare del So* 
l e , &c. Vedr OROLOGIO S O L A R E . 

E L L I T T O I D E r un'elliííe infinita ; c ioé , 
un'elliffc defimta dalT equazione aj/m n ss? 
¿y "11 ( x , dove w>> 1 ovvero « > 1 
Vedi ELLISSE » 

Ve ne íono- diverfs fpezie o gradi: co
lme 1 V/Z/ííor^e cubico , \n c\x\ay^zrz.bx'1^ a—x},-
Un dlitmide biqoadratico' o furdefolido, o 
quello del terz ordine in cu i. ay* bx.2-' 

Se qualfivoglia al tra- ordinata cWamiíli?, 
e T ablciíía curnípondente z , vi fara avm 

n ~:bzm ( a—̂ x )• n . Confeguentemente 
aj,™ « : av.™ -|- « : : ¿x« ( ^—^ ), « : ¿¿m 
ia—z ) » cioe , ym -f- « : vm 4 * n ' xm 
l a - ~ x ) n : {a^-~z)n . 

E L M O v od E L M E T T O , un' armatura' 
antier difenfiva portata da'Cavaiieri , i i i ! 
guerra ,. ne>' torneamenti', come per coper-
ta: e; dtfcía; della tefta» i td ufato tutíavia* 
per maniera di ornamento, o di cimiere,, 
fopra lo feudo , o la cotca d'armi . 

E-ece 2: ]J E l -
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U Elmo copriva la teíia e la faccia, e la-

fciava fojamente un'apertura vicino agli oc-
ch i , afficurata da sbarre, che fervivano di 
vi fiera. 

U1 Elmetto ñ porta nell'armi , come un 
fegno di nobilta ; e dalle differenti circo-
fianze del portar dell' elmo , cioé di que
do pezzo, o membro, fono indicati i di-
veríi gradi di nobilta . I n Francia, donde 
é venuta originalmente tuíta lanoñraara l -
dica , fi han le rególe feguenti. 

Una perfona fatta nobile di frefeo, por
ta fopra i l fuo feudo un elmetto di ferro o 
di acciaio, in profilo , o poüo lateralmen
te ; e colla vifiera chiufa afFaíto.^ 

Un gentiluomo di tre difeendenze lo por
ta un poco aperto , ma tuttavia in profilo \ 
e che mortra tre sbarre dclla vifiera. 

I Cavalieri antichi &c. 1' hannó in pro
filo, ma cgli moftra cinque sbarre \ cogli 
orí i d'argento. 

U n elmo di Barone é d'argento, glior-
l i d 'oro; con fette sbarre, non aííatto ia 
profilo, né manco di fronte; con una pic-
ciola Corona fopra , che é ornata di per-
ie . Vedi B A R Q N E . 

I Vifconti , ed i Conti ( e a r l í ) antica-
mente portavano un elmetto d'argento, con 
orl i d'oro ; la fuá pofizione, come la pri
ma ; ma in oggi lo portano affatco di fron
te con una piccioia corona fopra . Vedi Vis -
C O N T E , ed E A R L . 

I Marcheii portano un elmetto d' argen
t o , dammafchinato, e di fronte; con un-
dici barre, e la loe piccioia corona . Ve
di M Á R C H E S E , SCC. 

I Duchi , ed i Principi hanno i l loro 
Elmetto dammafchinato , poíio di fronte, 
colla vifiera quafí. aperta, e fenza barre ; 
colle ¡oro picciole corone fopra.. Vedi Du-
€ A , &;c» 

Finalmente ^ ! i elm¡ de'Re e de'Princi
p i , fono tutti d 'oro , dammafchinati , di 
fronte al i ' intuito , e colla vifiera affatto 
aperta j e fenza barre. Vedi R E , & C . 

Gli elmetti de' baftardi devono eííere 
^ol t i a fíniílra pee dinotare la loro bañar-
á i g i a . Vedi B A S T A R D O - . 

Tra gl i asaldi Inglefí , queñe leggi fono 
fíate últimamente varíate alquanto. Leigh 
vuole , che l' elmo in profilo e chiufo, ap-
partsnga ai Cavalieri ,: ma, tu t t i §li altri 
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Autori lo danno agli feudierí, ( eíqu¡res \ 
ed ai gentiluomini. Ad un Cavaliere aíTe-
gnano V elmo diritto , e fporgente inna». 
z i , &c. Vedi C A V A L I E R E . 

V Elmo in profilo, ed aperto, con bar
re , appartiene ad un nobile, di fotto al'a 
condizione di Duca. 

L'E/OTO diritto e fporgente, aperto, coa 
molte barre , viene aífegnato ai Duchi , 
ai Principi , ed ai Re . 

Quel i i , volt i lateralmente, íl fuppongo-
no daré orecchio al comando de' loro fu, 
periori; e i d i r i t t i , íi fuppongono dar or-
dini con auíorita aífoluta . 

Ordinariamente vi é un folo elmetto ia 
uno feudo , ma quaiche volta , ve n' ha 
due, e tre ; fe fon due , debbono eífere po-
fii di rimpetto, o di fronte 1'un all 'altro; 
fe tre, i due eílrerai devono guardare ver-
fo auello c h ' é nel mezzo . 

E L O C U Z I O N E , é definirá da Tu lüo , 
per una fce'ta , ed un accomodamento d¡ 
parole e di fentenze , alie coíe, o fentP 
ment i , che s'hanno da eípriroere. •—All* 
elocuzione dunque propriamente appartie
ne i l deleftus verborum , o la fceltadel-
le parole . Vedi R E T T O R I C A . 

Le bellezze dell' Elocuzione confiílono 
principalmente nell' ufo deile figure , e nel
le dizioni od efpreíTioni figúrate , ne' pe-
riodi , e nello í l i lc . Vedi F I G U R A , PE
R I O D O , e S T I L C . 

E L O G I O , Elogium*, una lode , od ÜO 
panegírico , fatto ad una perfona, o aá 
una cofa; a riguardo del fuo mérito. Ve
di P A N E G Í R I C O , &C. 

* L a parola s Latina y ma formata dal 
Greco tvxoyiet. commendatio ; che^cora-
pofla da , bene , e-xzycá^ diré, ©par
lare. 

Quella bella orazione d ' í iocra te , inrito-
lata Kc/.wyvpií , é un Elogio fiorico , della 
Citta d'Atene : I I P. Labbe ha compoílo-
un Elogio iíiorico della Citta di Bourges; 
\\ P. Meneílrier , della Citta di Lione; e 
M . Martignac , de'Vefcovi, ed Arcivefco.-
v i di Parigi , per circa un fecolo. 

I I Secretario deirAcademia Real delle 
Scienze a Parigi, compone glijE/o^dique^ 
membri o Accademici che mnojono; e » 
difpiega o recita uella prima adunanza pub-
blica dell' Academia . — Le orazioni fúnebre 
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non fono c h ' d i perfone emínenti , di-
fonte. Alcuní Autori hanno fcriíti degli 
Elogj fopra cofe difpregevoli, ed anche per-
niciofe. Vedi E N C O M I O . 

Gíi Eiogj ftravaganti ed ¡mprobabili fono 
pregiudiziali al loro proprio fcopo; edimi-
nuifcono, o abbaííano in fatti ¡a pcrfona, 
cui pretendono di magnificare. Ogni 'uümo 
di mérito pub paíTare per i l mondo , íenza 
oppoíizione, e ficuro, con una raccoman-
dazione moderata : ma quand'egli é poño 
in viíia e Hfciato da foverchia rettorica , e 
quaíi ricamato cosí afFokatamente , che 
non ne difcernete i l fondo ; cib risveglia 
e raove naturalmente ( né del tutto fenza 
ragione) la follecitudine , la curiofíca , e 
1' mvidia : i m pe recebé , tutti gli uomini 
pretendono a una qualche porzione di fti-
ma e di ripufazione , e non amano di ve-
derla tuíta rae col ta in uno, e per dir .co
sí , incettata ; e pero fono pronti ed inchi-
nevolí ad indagare ( come fi fa de'beni e 
deile ricchezze acquiílate in un fubito) fe 
la perfona cosí lodata , ha mcritate one-
fiamente tai lodi , e di qual crédito é la 
perfona, che ne ha ridette si belle cofe. 

E L O N G A Z Í O N E , nell'APtronomia , la 
digreíílone , od i l receíío d' un pianeta dal 
Solé, rifpetto ad un occhio collocato su la 
noílra térra . Vedi P I A N E T A , 

La maílima diftanza del pianeta &c. dal 
Soie , chiamafi la majjima elongazione, che 
varia per oue cagioni ; cioé in quanto che 
e la terra, ed i ! pianeta fi rivolgono, non 
in circoli , ma in eliiffi . 

L'Elongazsone principalmente viene con-
fiderata in Venere ed in Mercurio : ¡a maf-
fima elongazione di Venere é 45 gradi , e 
queila di Mercurio 30 gradi: cioé , la pri
ma non recede mai dal Solé , o non é mai 
M/áutadiñante da l u i , piíi di 45 gradi \ né 
ü íecendo (Mercur io) piu di 30 . Donde 
avviene che Mercurio é vifibile cosidirado, 
come eííendo egli ordinariammte perduto 
"elia luce del Solé , Vedi M E R C U R I O , o 
GENERE . 

£LONGAZIONE , é un termine ufatopari-
^KX'X da ajcuni A u t o r i , per dmotare la dif-
íerenia nel moto, tra i l pib veloce ed i ! piu 
iento in ¿ue pianeti • ovvero la quantita 

ipaz ¡0,(11 cui Tuno ha forpaíTato 
y ch iamata anche ¡uperazionc r o íbver-

É L O 585? 
I I molo i 1 pib velcce della luna, ín r i -

guardo al Solé , é chiamato l ' elongazione 
della Luna dal Solé. V e d K j L u N A , C S O L E . 

Diciamo anche elongazione diurna , elon
gazione orarla , &c. 

Jlngolo d'ELONGAZIONE , o angola alia tér
ra , é la differenza tra 11 vero luogo de! So
lé , edil luogo geocéntrico d'un Pianeta . — 
Tale é 1' angolo E T R ( Tav. yíflron. fig. 25. ) 
tra i l luogo del Solé E , e queilo del Piane
ta R . 

ELONGAZIONE, nella Chirurgia , é una 
luíiazione imperfetta ; quando i l ligamento 
di qualche giuntura é cosí eftefo, o rilaífa-
t o , che allunga i l raembro o la parte, ma 
non lafeia pero ufe ir 1'oíío dal fuo luogo. 
Vedi LUSSAZIONS . 

E L O P E M E N T , nella Legge , é quando 
una donna maritata , di fuo voler proprio 
parte dal fuo m a r i to , ed abita con un adul
tero ; per lo che , fenza una voiontaria r i -
conciliazione col marito ella dee perderé la 
fuá dote , od 11 fuo ruantenimento dótale ; 
né ¡i mar i to , in tal cafo , pub eflfere cora-
pul fo a preliarle alcun alimento . Vedi A-
D U L T E R I O , A L I M O N I A , & C . 

Sponte vktím mulicr fugjens , & adul
tera faBa 

Dote fuá careat , nifi /ponfo fponte re-
traBa. 

* L a parola ¿formata dal Bélgico Ee ma
trimonio , e Loopen , fuggir via . 

E L O Q U E N Z A , Parte di parlare, o feri-
vere bene , di modo che fi mova, e fi per-
fuada . Vedi R E T T O R I C A ed O R A T O R I A . 

Demoftene e Cicerone , fono i principi 
dell' antica Eloquenza: 1' uno fra i Greci , c 
P altro fra i Romani. La loro maniera tuc-
tavolta fu oltremodo diverfa , i l primo ef-
íendo rifiretto , forte, nervoío, concifo, e 
íevero, ficché non fi potea rifparmiare una 
parola : i l fecondo copiofo , florido, e rlc-
co , di maniera che non vi farebbe da ag-
giugnere una parola. 

A Cicerone fu oppoílo, che la fuá Elo
quenza era Afiatica , cioé ridondante, o fu-
perfíua, plena zeppa di parole e di penfie-
r i . Ved i STILE . 

Pericie fu chiamato un torrente deloquen-
za 1 un fulmine d1 eloquenza . I pedanti noa 
dlílinguono V Eloquenza dall' araraaflamento 
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di figuií dalT ufo. dclle parole grandí odl 
enfatiche , e, daüa, rotondita, de' periodi ^ 
Vedi SUBLIME. 

La vt ía Eloquenza é anneíTa. principal-
Diente allavivacita deirimcnaginazione *. In 
rigore , ella, non é cib. che da grazk e or
namento ma vita e moto , al difcorfo . 
I j íuo, contegno é qucllo d' una Amazo-
ne v non qucllo d'una zerbina.. 

Gi i Aucori át\V Arte di penfare notano , 
elle le rególe dell'Eloquen/a, fon oíTervate 
nelle con.verfazioní di pcrfone naturalmente 
eloquentt,. ancorché non vi badino , men-
tre le praticano». Mettono in ufo: cotefte re
góle y perché- fono eloquenti j. e non. eolia, 
jjlira d'etTerc eloquenti.. 

L Ethquenzef dtila Cattedra. e del Pulpito, 
é" multo piü diffici'e che queüa del Foro. I I 
Cav. Giorgio Mackenzy ha un tratíato deü5 
'Eloqumm Foren/e ¡, IdeaiEloquentiíe forenfis 5, 
tkc. 

ELUDERE T atto di evadere, o di retr-
dere una cola vana e di niun effetto; l'ufci-
re o i l disbrigaríi deítramente da un affa--
re , da uuaídifiieoita ,. da! un^ imbarazzo,, o> 
fimili.. 

Ñ o r diciamo EluAere urna» propofizione 9, 
&c. Lo fcopo. del cavillo é Eluderc \a for-
za de!le leggi queito'dottore non ha nfol-
ta la diííiccílta ma, l ' ha-- elufa ...— AieíTan-
dro r dice;, lo Stonco nei tagliare, ils nodo-
Gordiano , ud tlufe V oracolb , o lo adem.)r: 
Ule nrquicqu-am, luñatui. cumdntenübm tfodis 
nthil-. mquit , intereji ,, quom'ido. foivatur ; 
gladioque rupttí ómnibus, loris, oraculi forterm 
Vel tiujít, vei implevicQi. Curr. . i ^ . 

E L V E T T C O . Vedi HELVETÍCI, 
E L Y T R O I D E * , E A J T P Q E I A H E S ^ 

nell'A'rutomia una.clelle proprit e p^i treo-
lár i tumchc de'teíbcoli ,. Vedi TksT - r co i .o » 

* La paral-! e formata; dal Greco zKvfpov 
vagina, e HS'^T, (otf&Ú, 

L Elj/troide é la- kci'nda partico^ar túnica' 
de1 telticoh :: nífomiglia ad unao/agma ;•; on
de akuni; rhanao-ahresl; chiamata; vaeina-
lis. 5 

Ella e f.-rmata! di una dílátazionc dellá pro-
duzion del peri toneo: ¡a ÍIM interior fuper-
fizie é liíua: ed eguale ^ e- 1'eibnore afpra 
ed, inegiirt-e , loche ta,- ch'el a s1 attacca piíi 
íortera. :)tt aiU, prima; deile. tunidie, proprie 
chiamata erythrofdes. 

E M A N A Z I O N E * \ Vmo di; feorrere 3? 

opr&cedere da quakhe (orgente od origine 
1—-Tale é femuna îone áAia luce da! Sale" 
dcgli eíffuvjí dal corpí, odocofii &c. dclla Sa!.-
pienza da Dio &c 

** La parola e f ormata: dal Latino e ^ f̂ Q^ 
r i , . e manare Y [correré. 

E M A N A Z I O N E ,. fi prende ancora per ja. 
cofa che emana o pEocede r cgaaltnente che 
per l'atto d i procederé. —-11 potere dato, «i 
un giudicev é WVÍ E.manaziom^ dal poter re-
gio : L ' a n i m a ragionevole é un' emanazione-
da l l a divini tk: Lo Spirito Santo é un Em*, 
nazione áz\ Padre e d a l Figliuolo, &c. Ve
di T R I N I T A ' , & c . 

E M A N A Z I O N E , fi prende anco fragliSco-
laíHci, per la. produzione di una coía mino
re ^relativamente alia produzionedi una tnag. 
giore , in. vir tudi qualche naturale connelfio,. 
ne, o mutua dipenden zafra loro 

Imperocché, ficcorae quando diverfi cor-
p | m o b i h fono, uniíi afíleme, la fteíTa po
tenza che move i i primo, move tutti gli al-
t n ( come neil' alzare , o levar su i l tronco^ 
di un albero voi álzate su leradici , i ratni,. 
&c« . o nel tirare un- aneilo d i una catena,, 
tir tte innanzi t u t t i gil akri : )4 Cosí p u r é 

Ti dtbbe intender d i tutti gli eff. t t i naturali 
c o n g i u n t i c i o é cheTitieíía potenza , percui 
é' p rodo t to - i l p n m o produce anco t u t t i 
g l i altri naturalmente ad; eflb conncíii : ÍQ 
quanto che col. mezzo dclla conneliione , l ' 
azione.deil5 agenta é tramandata da i l ' unoa l l ' 
altro i . di maniera, che i l p r i m o detcMnina. 
í5 agente al ia produzione di tutto.'l redo. 

E d i qul é c h i a m a t S í una cagione emanat'f 
va- C a diOinzíone d e l i a caufa efficiente) quel-
la che prxiduce un tffetto colla, lúa . mera pre-
fenza,, fenza che v'intervenga aicuna azio-
ne come una: rufa; p roduce odore &c. Al
tri? negano , che vi C]*-cagione emanativa, 
che produce effctfo íenza aicuna. azione, e 
cib a bn-ma-tíqnita . Vedi C A U S A . . 

EM A N C I P A Z I O N E ntlla Legge Ro
mana P atto d i metiere in liberta un fi-
gUaolo. dalia., podelta e foggezione del pa
dre « , .. " 

** L a parola e formata'dal' Latino ex , e' 
m incipium , fchiavo . 

L! Emanctpazwm d i ffer i fee á& mammijjio' 
ne ,„. m quanto che. I5 ultima era Tatto di uw 
padrone a favo re del íuo íervo ^ ela prima r 
quellodi un padre a favor del íuo fig\moU). 
Vedi M A N O M I S S I O N E , • 
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L'effetto áeW Emancipazíone era , «he i 

hen'i, e gü cífe"» trobili , «ht d'alicuz m 
appreíío foíTe per acquilbre i l figiiuolo , el-
fer dovevano tn fuá foia propricta, e non 
ín queíla del ÍÜO padre ; come f t rano avan-
t i V Emancipazione * !n oltrc , i'' 'Emancipa-
~ione revátva. i l figliuolo capace di .maneg-
giare i fuoi prnprj intereíli , e di rnaritarfi 
lienza il confenfo di fuo padre, quantunque 
minore, o pupillo ^ e al di foito étW t í a 
d' anuí 25. } 

V i erano due ípezie tfEmantipazione ^ V 
vnii tacita, ch'era , quando i l figiiuolo ve-
niva promoflo a qualche dignita , od era ar-
rivato ad una tta avanzara, o fi era ammo-
gliato : in t i m i i quali cafi, i l figituolo di-
ventava confeguentemente fui juris. 

V altra efpnjfa , in cui i l padre dichiarava 
¿avanti al giudice , che egü emancipava i l 
fuo figliuolo. Que fio non fi efeguiva fenza 
qualche formalita : il padre doveva prima 
venderé i l fuo figliuolo irnmaginariameníe 
ad un al t r 'uomo, cui chiamavano 1 G ure-
confulti patet fiduciarius, da cui eíTendo di 
nuovo venduto , e comprándolo i l padre na-
turale, quefti lo manometteva, o lo rendea 
libero , con una dichiarazione davanti al 
Giudice . — Quefta vcndita immaginaria 
chiamavaíl mancipatio j e la raanomiffione, 
che le fuífeguiva , smancipatio. 

VEmancipazionc fi pratica tutíavia in Fran
cia principalmente in riguardo ai minori od 
i pupiili , che con efla vengono poíli in l i 
berta di maneggiare i loro effetti , íenza i l 
configlio, o la diretione de'loro padri , o 
tutnri . Debbefi ofíervare tuttavolta , che 
1' Emancipazione folamente fi eílende alia 
vendita de' mobili , ed ail'appigionamento 
&c. degli fiabili ; non alia vendita, od ob-
bligazione ed ipoteca de' íhb i l i : che fol fi 
fa col confenfo di un curatore , ordinaria
mente affegnato ad uno che ¿emancipa. 

Anticamente , i ' Emancipazione fi iaceva 
tulle corti o ne' Tribunali ordinarj, quando 
era dimandata dal figliuolo: ma s'cgli era 
minore , richiedevafi la lettera o patente re-
?>,a • Quantunque vi foíTero altre maniere d'E-
wwcipazione, come per matrimonio ; per ef-

re afrivato all'eta di 20 anni, ed in alcu-
ne Ptovineie coila morte della madre , a 
^ g ' ^ e che j figliuoli i v i erano fotto la 
podefla del padre e della madre congiunta-

ii uno o delí' mente , cosí che la mort< 
a'ti emavctf)^va )1 figlio. 

VEm'in ipazione ptr •m?trimo'n¡o, in Fran
cia , dk tacoitá dt mariíaiíi di nuovo , fen-
7a il coofenio del padre , bejiché in baíTa 
eta: do a tra i K o a i a n i . dke Cuiacio , che 
una vedova , al di fotto di 25. ái;ni -d'eta> 
benthé eiiiancipata per lo primo mantag-
gio , rrtoniava fotto la pt>deíta de! padre^ 
?e non pete a la feonda volta mantarfi fen-
2a il fuo conlrnlo, 

Du Cange -otTerva, che la parola Ernán-
tipazione tu anche ufara t u ' M o ñafie r ) , pat-
jaiido di monaci , prom/íii a qu¿lche di-
gnifa , e toiti dalia padronania cíe lor fu-
penori : ficcome anco parlando de'tnonaile-
rj , deile capptüe &c . lie fie , quando i 1 Pa
pa le faceva cí tnn dalia gimisdizionedeii5 
ordinario . 

E M A S C U L A Z Í O N E , i5 atto di levare 
ad un makhio quelle partí , che fono ca-
rattenftiche del fuo feffo , Vedi C A S T R A -
Z I O N E . 

E M A T I T E . Vedi H E M A T I T E S , CSAN^ 
C5UTNEA v 

E M A T O S I . Vedi H j E M A f o s ' i s . 
E M B A R C A D E R O , nei Comrnercio , una 

parola Spagnuola, di molió ufo, lungo le 
Colle deil' A menea , particolarmente quel
le che fono daüa parte del Mar tlel ¡Sud. 

Significa un luogo , i l quale ferve a qual-
ch' ai tra citta ccníiderabilc piü oltrc den
tro ierra , di porto , o di 1 uogo/maritti-
mo , dove s' imbarcan-) , e fi ícaricano le 
derrate. 

Cosí Cálao e I ' Embarcadero di Lima ^ 
capiíaie del P e r ú ; e Arica, l1 Embarcadero 
di Potofi . V i fono degii Embarcadero, 4 0 , 
5 0 , ed anche 60 leghe lontani dalla citta 
alia quale fervono di porto . 

E M B A R G O , é una imbízione, o un di-
vieto , fatto da un Sovrano , ai vafcelii 
mtrcant i l i , onde S* iaipedifce il loro ufeir 
dai porto ; e qualche volta i l loro entrar-
vi , talor anche, e 1'un e 1'altro, per un 
cerco tempo iimitato . 

Gü Embargo fi praticano in tempo di 
guerra , nc' lolpetti d'invafioni , &c. Una 
grande opportunita degli Embargo, é que
íla , che i l Governo pub íervirfi delle na-
vi mercantili , col loro cquipaggio , &c. 
negli armamenti , nclle fpedizioni, ne'traf-

pof-
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porti de' Soldati , &c . Sonó per altro di 
cattiva coníeguenza , e dannofi al com-
mercio. 

E M B A R R A S , voce Franccfe , naturalix-
2ata in Inghilterra; e dinota una difficoi-
ta , od un oftacolo , che intrica , o con-
fonde una perfona, &c. 

E M B L E M A * , t [¿0Kvt¿* , una fpezie d1 
enigma dipintor-, che rapprefeníando qual-
che ítoria rota , con rifle ilion i poflevi di 
fotto, c'iftruifce in qualche verita morale, 
od in altra materia di cognizione . Vedi 
I M P R E S A , E N I G M A , &c. 

* L a parola e pura Greca , formata dal 
verbo Í^^UABV ^ inferiré . Svetonio rife-
rifce, che Tiberio fece eradere la parola 
emblema da un decreto del Scnato Ro
mano , perche tolta da un alna lingua . 

Tal'e é quella fignificantiffiraa immagine 
di Sccvola, che tiene la mano nel fuuco; 
con le parole , agere & pati fortta Roma-
num e/i. 

V Emblema é talor piu fchietío , e piu 
ovvio che l'enigma. —Galedefinifce VEm-
blema, per una pittura ingegnofa, che rap-
preíenta una cofa alT occhio, ed un'altra all' 
intelletto. 

Gli Embleml d'Alciato fono ftati in e^uil 
riputazione tra i piíi dotti uomini , chequel-
le di Quarles tra it Voigo. 

I Greci parimenti davano i! nome d' Em-
hlemi, i[¿x/3ii[j,o>cne, agí' intarsj , o ai lavori 
a mufaico, ed anche a tutte le fpezie d'or-
namenti di vafi , d i m o b i l i , di fuppellettili, 
&c. ed i Latini adopravano Emblema nel 
racdeíimo fenfo: pero Cicerone rinfaccian-
do aVerrele ftatue, e le opere di fino la-
voro, ch'egii avea tolte a' Siciliani , chia-
ma gli ornamenti che v'erano affiñi (eche 
fe ne potean all'uopo feparare ) Emblema-
ta. Aggiugni, che gli Autori Latini fpeííb 
paragonano le figure e gli ornamenti deldi-
feorfo a quefli emblcmata : cosí , un Poeta 
Lat ino, lodando un oratore, dice, che tut
te le fue parole erano difpoíle come i pezzi 
lo fon nel mofaico. 

Quam lepide K^etí compojla ^ ut tefferu-
IÍC omnef) 

Arte pavimenti, atque emblemate ver-
miculata . 

G r Inglefi non ufano la párela Emblem, 

R A T T E R E . 
E M B O L I S M I C O , Intercalare, ufafi prin

cipalmente queíla voce , parlando de'meíi 
aggiunti, che i Cronologifli inferifeono per 
formare i l ciclo Lunare di 19 a 11 n i . Vedi 
I N T E R C A L A R E . 

I 19 anni folari, conftando di 6939 gior-
n i , e 18 ore, ed i 19 anni lunari facendo 
folo <5726giorni: fu creduto neceffario, af-
fin di rendere i 19 anni lunari eguali ai 19 
folari, che fanno i l ciclo Lunare di 19 an
n i , d'intercalare od inferiré fette me ti lu
nari , che contengono 209 giorni; che, co 
quattro giorni bili'eftili , occorrenti in que-
íto intervailo, ían 213 giorni , edintutto, 
^939 giorni . Vedi C I C L O . 

Col mezzo di quefti fette mefi Embolif 
miel, o aggiunti, la fomma de' ¿939 giorni 
e 18 ore degli anni folari ha luego nel Ca
lendario. Vedi M E S E . 

Nel corfo di 19 anni, vi fono 228 Lune 
ordinarie , e fette Lune Embolifmiche . La 
loro diííribuzione íi fa cosí : ogni 3o" 
p o u . m o j ^ o ¡ y o e I ( ? i o anno fono em-
bolifíTii , c confceucntcmente contengono 

3¿4 
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,84 «íorni per uno . E queflo era ¡I meto-
do drcomoutare i l tempo appreíío 1 Greci , 
quando adopravano 1' enneadecaeteridi, od i l 
ciclo di 19 anni . Ma non v i s'attenevano 
rego!armente, fíccome pare che abbiano fat-
to gü Ehrci. 

1 mefi Embolifmic't, come gil altri mefi 
Junari, fono ora di 30 giorni , ed ora íbia-
jnente di 29.. Vedi ANNO . 

L'epatte Embolífmicbe , fono quelle tra 
X I X , e X X I X ; che fon chiamate cosí , a 
cagione che con 1'aggiunta dell'epatta X I , 
eccedono i l numero X X X : o piuttoQo per
ché gli anni, che hanno quefte epatte, ío-
po Embolífmici, avendo tredici Lune ciafeu-
no, delíe quali la 13.a é VEmbvlifmica. Ve
di EPATTA . 

E M B O L I S M O * , E M B 0 A I 2 M 0 2 , in 
cronología , fignifíca intercalazione. Vedi IN-
TERCALAZIONE . 

* La parola ¿ formata da ¿¡¿{SctAeiv ̂  in 
feriré. Vedi EMEOLISMICO. 

Siccome i Greci facevan ufo dell'anno La
ñare , che é folamente di 354 giorni ; a {fi
ne di recarlo e ridurlo al Solare , che é di 
3.65 giorni , aveano ogni due o tre anni un 
Embol/fmo , cioé , aggiungevano un decimo-
terzo me fe ¡uñare ad ogni due o tre anni; 
il qual mefe aggiunto chiamivano emboli-
niitur, supoKicrpcuos, perché inferito, o in
tercalato . Vedi ANNUS . 

EMBOLOS, la parte mobile di una trom
ba , o firinga ; chiaraata puré lo ftavtuffo, 
o X animella. Vedi TROMBA , e SIRINGA . 

I ! tubo, o la canoa di una Siringa &c. ef-
fendo ben otturato , V embolus non fi pub t i 
rar su fenza una conOderabiHíIima forza , r i 
mo íí .i la quale, VEmbolus ritorna di nuovo 
con violenza al luego fuo. Queflo fenóme
no viene attribuito dagli Ariílotelici all ' or-
tore, che ha la natura, del vacuo . Vedi 
VACUO. 

Ma i Fiiofofi moderni vedendo che in un 
«cipientc efauílo , 1' embolo fácilmente fi t i 
ra, abbenché 1'orifizio fia ferrato; prova-
no che la prefifione dell' atmosfera fulle par-

efterne áéV Embolus, fa la difficolta del 
tiratl-osn. Vedi A R I A , ATMOSFERA, SUC-
CHIAMENTO, &C. 

EMBRICI, fono, nelle Fabbriche, una 
'Pezie di gradini, fopra i tetti p ia t t i , affi-
ne a' camminarvi fopra . 

Quefía maniera di fabbricare c moito ufa-
Tomo I I I . 
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ta in Italia , dove i l tetto non fi fa dd tue-
to piatto, ma un poco elevato nel mezzo; 
con Embrici, o gradini che ftanno un poco 
inclinati all 'orizonte. VediTETTO. 

> E M B R I O N E , EMBRYO * , nella Medí-
c iña , é i l primo principio, od i rudimenti 
del corpo di un anímale, neli' útero di fuá 
madre, avanti ch'egli abbia ricevuto tutta 
la difpofizione di parti, neceíTaria per diven
tare animato ^ i l che fupponefi , che nell' no
mo fucceda nel giorno42. al qual tempo, 
1' embrione comincia ad eífere un feto. Ve
di FETO . 

* La parola , e dinvata dal Greco tu.fipvov , 
che fignifica V ijieffa cofa ; formata dal
la prepofiztone <w, e 0puco , fcaturio , pul-
lulo j a cagione dell a maniera onde inpr i ' 
ma crefee /'Embrione, che raffomiglia a 
quella dé1 primi germogli di una pianta , 
effendo una fpezie di zoófito ^ ed avendo 
folo una vita vegetativa . Vedi ZOÓ
FITO. 

I moderni hanno fatte molte belle feo-
perte su la formazione, e ful crefeimento 
áúV Embrione . Vedi Ovo , GENERAZIONE, 
CONCEZIONE, &C. 

M . Dodart avendo avuto nelle fue ma
ní un Embrione di 21 giorni , ne fece un 
fottil efame , per trovare 1' ordine che la 
natura offerva nella formazion delle parti , 
ed i l primo forgere o nafcere delle parti 
íkíTe. 

Ei t rovo, che la placenta era piu della 
meta del tutto ; dal che conchiude , che 
quanto piíi da preífo é 1' Embrione al mo
mento della fuá concezions , tanto maggio-
re é ta placenta in riguardo alie fecondi-
ne , ed al feto . La qual circoíl anza fom-
miniílra una ragione i perché gli aborti fo
no piu pericolofi , che i parti regolar i , non 
olíante che i l feto nel primo cafo fia moi
to minore che nel fecondo . Imperocché 
quantunque 1' Embrione fi abbia fatto fuffi-
ciente Tirada e luogo , non é pero forfe 
quanto bafta per una placenta cosí gran
de, che ha da venirgli dietro . Vedi ABOR
TO , PLACENTA, &C. 

VEmbrione fteííb era folamente fette l i 
nee lungo , dalla cima della teda fin al 
fondo della fpina dorfi , dove terminava . 
Le cofeie non erano ancor difpiegate : fo
lamente apparivano come due picciole ver-
rucche ia fondo al tronco : le braceia fa-
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cevano la medtfima apparenza su gli otne-
r i . La tefta era appunto f delia lunghcz-
za di tutte le 7 linee : su queíla vedevan-
íi l i due piccoli punti neri , che eífer do-
\'evano un giorno occhi. La bocea era af-
fai grande ; lo che M . Dodart prende per 
un indicio, che ií feto foffe alimentato per 
la bocea . Non vi era eminenza per i l na
jo , ma due piccoii , quafi impercettibili 
buchi, per le narici , 

I piítori fanno ordinariamente la tefta |-
deir altezza di un uomo ben proporzionato ; 
ed i di quella di un picciolo bambino: nell' 
Embrions di cui favelliamo , la teña facea 
una íerza parte del tutto j dal che fegue che 
quanto piu tenero e giovane é 1' Embrione, 
tanto piü groíTo é i l capo in proporzione al 
corpo. Le psrti piü vicine alia tefta fono 
puré piü groffe a proporzione del refto^ t le 
gambe ed i piedi piü piccioü , Vedi CA
PO &c . 

L ' Embrions «ra un pococurvato innanzi, 
e portava qualche raífomiglianza al cac-
chione di un verme da íc ta : pefava meno 
di fette grani , che é una leggierezza ftra-
ordinaria per un corpo fette linee lungo . 
Era cosí tenero e molle , che niuna parte 
di eíío poteafi toccare, fenza cambiare la fuá 
figura. 

A vendólo aperto , M . Dodart trovb i l 
cuose , c l 'orecchieíta deftra : tutte le al-
tre parfi nel torace , e nel baffo ventre , 
crano íoio meri l ineamení i , o contorni , e 
tutte veficoiari, eccetruata una parte ful la
to fíniftro , che fi pub credere che foffe la 
milza. Non vi appariva niente su la parte 
dritta che faceífe la figura del fegato. Mem. 
de H' Acad. 

EMBRIONE , fi ufa anco da' Naturalifti , 
per efprimere il femé di una planta i ed alcu-
ra volta i l germoglio, od i l primo g i t to , 
che appare fuor dalla femenza 5 e cib per
ché tutta la pianta futura fi crede effervi 
contenuta . Appunto, come i l pollo intero 
fupponfí coí^íenuto nella cicatricula di un 
ovo . Vedi SEME, PIANTA , PLUMULA , 
RADICETTA , &c . 

E M B R O C A Z T O K E * , opiuttofto, Em
i r ocatio 1 ¿mbrocha , •¿[¿ficoav nella Farmacia , 
dinota 1' applicazione di rimedj , d 'o l j , di 
fp i r i t i , di decozioni, e d'altri l iquidi , eol
io fpruzzarneli , od anche fregavneli su la 
parte affetta: che pur chiamaü rmgazionc . 

E M E 
* La parola e formata dal Greco ^ptytg 

irr igo, madefacio. 
V Embrocaziont non fono altro che una 

fpezie di lozioni: fono in oggi poco úfate 
íalvoché neile malattie della tefta. Se il do', 
lore non ccffa, o non ifcema, fate un'ew-
érocazicnh di latte di vacca tepido fulla teíh , 
Degori. Applicate un' embrecazione su la par
te con ungüento diaithea;, od olio di gigij 
ben calda. ->—Iltrombare, o fucciare , the 
ufafi ne'bagni Inaturali é propri^Mnsnte un' 
€mbrocazione. 

E M B R Y O T H L A S T E S , ^ u o ^ x K r W í , un 
iftrumento col quale fi ammaccano o fchiac-
ciano le oíía d' un embrione, o di un bam
bino morto, affine di réndeme piü facile T 
efirazione , e prepararlo per V Embryukut ^ 
che ha da tirarlo fuori dalf útero . 

E M B R Y O T O M I A * , e / ^ o ^ e ^ , nei. 
la Cirugía , V operazione del tagliare i l fu
ñicólo ombilicaie, o la cordicella deli'ombi-
Jico di un bambino a p pe na nato , e di le
garlo. Vedi OMBILÍCO . 

* La parola e formata dal Greco g^^wv, 
e T Í ^ V W , io taglio . 

EMBK Y U L K I A * , o EMBRIOLKIA , h 
V operazione, deireftvaere daH' útero della 
madre un bambino. 'Vedi CESÁREO. 

* La parola e fermata dal Greco i[¿(2pwr) 
fcetus, ed iKxco , trabo. 

Quello che i Greci chiamano embryolkia, 
i Latini chiamano feélio cesfarea : i i qual 
ultimo nome, oíferva Dionis , che ha pre-
fo piede , ed ha tolto i l iuogo al primo , 
come piü facile a pronunziarfi . 

E M E N D A T I O pañis & cerevifia, l'a(Ti
fa , od i giudici e proveditori fopra ü pane 
e la bira , cioé ia podefta di fopraintendere 
e di correggere i pefi e le mifure che riguar-
dano T una e T altra . Vedi ASSISA . 

E M E R G E N T E anno, nella Cronologia, 
t !'época , o la data, donde pnneipiamo a 
contare i ! nofíro tempo . Vedi EPOCA . 

I I noílro armo emergente é qualche volta 
i ' anno della Creazionc : gli Ebrei ufano 
quello ¿el Di luvio , o dell'Éfodo &c. Van-
no emergente de' Greci, era ¡a Fond?,zione, o 
almeno la Redintegrazione de'Giuochi Olim-
pic i , per mezzo d' Iphito . I Romani con-
tavano i lor anni 

dairedincazionediRoma, 
AB U . C. cioé AB URBE CONDITA . 

E M E R S I O N E , nella Fifica, U forgere, 
o venir su, d'un lohdo, fopra la fuperficie 

di 
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ái un fluido fpeclficamente piü legglero di cf-
ia'3 i t i cui i l detto folido era flato violente-
niente irnmerío r o cacciato . Vedi FLUIDO .. 

EU' é una delíe note leggi deli' Idroíktica , 
che un folido piü leggiero eíTendo cacciata 
giu a forza in un fluido piu peíante} imme-
tiiate fi sforza di emergeré ; e cib con una 
forza od un momento eguale aü'ecceffo del 
pcfo di una quantitk del fluido,. íopra quel-
h di un'egual mole o volume del folido. 

Cos í , fe un folido fia immerfo in un fluido 
che ha i l doppio della fuá fpecifica gravita 
egli emergerá di nuovo , finché mezzo il fuo 
volume, o corpo, fía ai di fopra della fuper-
fizie del fluido » 

EMERSIONE , ncll5 Aflronomia , é quando 
¡1 Solé , la Luna r od altro pianeta, comincia 
a riapparire , dopo di eííere flato' ecliífato 5 
od afcofo per V interpoíizione della Lu
na , della térra % o d'altro- corpo . Vedi; 
ECLISSE . 

La differenza di longitudine talora tro-
vafi , con oflervare le immerfioni e 1' emer-
ftoni del primo de' Satelliti di Giove = Vedi 
SATELLITÍ . 

L ' immerfioni fono cííervate dai tempo 
che Giove é in congiunzione col Solé , fin 
alia fuá oppofizione; e V emerfioni T dall'op-
pofizionc alia congiunzione I quai due i n -
tervalli fono d'ordinario fei mefi ciafcuno 
e dívidbno i5 anno fra loro» 

Ma quando Giove é in congiunzione col 
Solé , e quindici giorni avanti e dopo, non 
íi pub oflervar niente : eíTendo cotefto pia
neta, co5 fucá fatell i t i , afcofo e perduto al-
lora nella luce del Solé« Vedi GIOVE . 

EMERSIONE,. fi dice ancora 5 quando una; 
fíella prima afcofa dal Solé , come troppo a 
lui vicina, comincia a riapparire, edisgom-
brarfi da5 fuo i raggi. Vedi MERCURIO . 

Scrupolí y o- minuti íi'EMERSIONE v un ar
co- deü' órbita della Luna 5̂  come T Q ( Tav*. 
slfmn.: fig. 45. ) fopra cui pafla o cui per-
corre i l centro della Luna , dal tempo ch'ella 
comincia ad emergeré daü' orobra della térra , 
fin al finedeU' eciilfe . Vedi SCRUPOLO , 
. E ^ E T T C O , nelia Medicina r un rime-

oio ch' eccita i l vomito , o che purga lo flo-
Hiaco per ia boccai ... Vedi VOMITO ed 
^VACUANTI. 

La parola e fórmala dal Greco- epta r 
vomitare. 

V i ha gran varieta d'^weí/V/ j comer i ^ -
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cacmnha y. i l Cardwas Benedi&us Scc,—L'ufa»1 
di eíB viene indicato dalla impurit'a o bruc-
tura della bocea la mattina , dall' erutta-
zioni , dalle naufee , dal rudimento dello ílo» 
maco, dalla perdita gradúale deli'appetito,. 
dallo fpontaneo vomitare &c.-

Sveccita i l vomito dali' írritamento degls 
fpiriti con la prefenza di qualche cofa ñau* 
feata , o abborrita ; con una infolita agi-
tazione, come del navigare &c, eolio rtuz-
zicare o folleticare le fibre deile fauci e del 
faringe con una penna intinta nell 'ol io 
col bere quantita d' acqua calda &c, con 
qualche cofa piccante forte, e vifeofa ; co
me i fiori ed i fe mi di aneto , le íoglie di 
crefeione &c . i I crocus, ed i i vetro d' anti
monio ; i fiori ed i i rególo del raedeíimo 
i l raercurius vitas, i l turbith minerale , ed 
i l mercurio refo acuto cogli acidi 

II vino EMÉTICO , vinnm EMETICUM 
éfolamente, i l vino bianco , in cui fia infufo 
un poco di crocus metalloram , o vetro d'anti-
monio . Vedi VINUM . 

La polvereY.MX.TiCh , chiamata anco pol-
vere d' Algaroth r dal norae del fuo Autorc 
é un precipitato d' antimonio ,. o butiro- d5 
antimonio dolcificaío , ed attutito o a am-
mollito coa ri pe tu te lozioni .. Vedi ANTI
MONIO o 

Tártaro EMÉTICO , fi- prepara con partid 
eguali di crocus-metallorum e creraori di^ 
tártaro , bolliti aflleme nell'acqua ,. polcia. 
fi'trati e criflallizati . Vedi CRISTALLO .• 

L ' operazione delle medicine emstiche- Cv 
fpiega cosí dal Dottor Quincy : le partícelie 
deirewcí/Vo intrudendofi oincuneandofi negli 
onfizj degls emiíTarj delle glaudule , polle 
attacco alia fuperficie dcllo íiomaco Ii di
látanos ( mentre da qualche caula eñrinfeca 
erano flati contratti) e nella medefima ma
niera, diíTolvono ( almeno in qualche grado) 
la coefione della materia morbífica flagnan-
t e , rcndcndola piü fluida , e confeguente-
mente facendo minore la fuá refiftenza. 

Ora la naturale coflante azione delle glaa-
duie eíTendo la fecrezione; e i ' impedimen
to ( merce la dilatazione deü' orifizio , e 
1'attenuazíene del fluido); cífendo tolto via 
o almen falto minore che il momentum na
turale dalle glandule ; la materia dee natu
ralmente (correré nella cavita úc\ \o íiomaco , 
finché s' aecumuli in quella quantita ( i l che 
non dovendofi fare i ir un iftante, richiede 
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qualche tempo) che é fuffíziente mediante 
i l fuo ftimolo a vellicare , e sforzare le fibre 
dello ñomaco , dell' abddme , e del dia
fragma , per la comunicazione del primo 
cogli ult imi due , in una violenta contra-
ai one j e per cota! mezzo gittare fuora il 
tutto per Fefofago : e cib raette tutto in 
quiete per un certo tempo, finché una nuo-
va e fufficientc quantitk íi fecerna dalle 
glandule , per produrre l a fopradetta con-
trazione. 

Cosí íí danno gli acceffi ÍH vomito , e 
Ja quiete alternatamente , fino a tanto che o 
tuíta la materia morbífica fia fuor gittata, 
o la forza dell' emético fia cosí disíatta , 
che non poíía piu a lungo eCtrarre dalle glan
dule la materia morbífica . 

E la forte contrazione in tanti mufeoli , 
e canali mufcolari , che íono agitati nell' 
azione del vomito , e i l gagliardo fcuoti-
mento che é prodotto per tutto i l corpo da 
una potenza, che a computar giuí to , non 
é inferiore a l peíb di 26000. i . pub , e 
fovente riefee a tor via le oftruzioni in raol-
t¡ altri canali, olíre quelli che fono aggia-
centi alio ílomaco , ed alia gola: ficcome 
vediamo manifeíkmeníe , da quei grandi fu-
dori> che fon cagionati dagli acceffi copiofi 
¿i vomito. 

Le medkine emetiche- e purgative diíferi-
feono folamente in quefto, che le particelk 
dell' ultime non veliieano immediatamente 
le fibre dcllo í l o m a c o , non dilatano gli ort-
fi?; né atíenuano la materia contenuta 
«elle g'andule dello ftomaco: maadoperano 
gentilmente y ed ajutano i l moto naturale 
della digí í i ione, e si vengono pórtate giíi 
M é l l s budella » E come kvi ©perino y Vedi 
PURGATIVO . 

E M í C I C L O * , Hemicydium 1. u n f e m i c Í E -
s o l o . Vedi SEMICIRCOLO. 

* La vcve % com.pojla da viváis j dimidius, 
e XVXKOÍ , ci recio . 

EMICICLO , particolarmente s'appliea nell' 
architettura ^ alie volre, che han la forma 
ái cuna j ed agü archi o alie volte che 
coftitaifeono un períetto feraieircolo^ Vedi 
VOLT A 

Per conGruire un arco d* píefera r ñ di
vide 1' emiciclo in tanti pezzi íagjiati di voltej 
avvertendo di farli d' un numero impari , 
affinché non vi fía giuntura nel raezzo, dove 
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debb'effervi la pietra principale , oche le-^a. 
Vedi CHÍ AVE . 

E M I C R A N 1 A , vpixpui'ice, nclla medicí-
na, una fpezie di cefalalgia, o di dolor di 
t e ñ a , in cui folamente un emisfero, od ur>a 
meta, o parte della teña é aífetta . Vedi CE
FALALGIA , e Dolor di TESTA . 

E M I N E N T E M E N T E , Eminenter, m \ . 
le fcuole, s 'ufa in contraditiinzione da/or-
mal mente y e nell'ifteífo fenfo , che virtual-
mente y cioé , per dinotare, che una cofa pof. 
fiede o contiene qualch'al tra in un modo piu 
p e r f e t t O j O p i u íublime che non fi richiede peí 
un fórmale p o (fe lío di eífa . 

Cosí un angelo diceíi avere la prudenz» 
eminentemente, in quanto che egli l'haici 
un piu alio epiüperfet to grado ch'ella non 
é in un uomo , in cui íta formalmente . 
Vedi FORMALMENTE, e VIRTUALMENTE. 

Perché una cofa contenga un' aitra emi
nentemente , v i íi richieggono á\ ordinario 
due eondrzioni . 1. Che i l contenente fia 
d' una piu eccellente natura che i l conté-
ñ u t o . 2. Che i l meno eccellente fia in qual-
che modo contenuto nel piu eccellente 
cioé , o come nella fuá cagion produtti-
va , o per qualche fimiglianza ^ od ¡9 J 
quanto ai la maniera' ed ordme d' opera-
ye, &c . 

E M I N E N Z A , Relia Geografía,. una col-
l inetta, od un'afcefa al di íopra del livello 
deU' aggiacente campagna . Vedi MONTE. 

Queíío luogo é fabbricato fur ü-n emineH' 
za-, I nemici fi fono impadroniti della tal 
eminenza, delía tale altezza, da cui poífo-
no tirar col cannone su la noftra coda 

EMINENZA , é parimenti un titolo di 
onore , dato a1 Cardinali . Vedi CAR-
DIN A LE . 

E' (un Eminenza- i l Cardinaíe . . . Ü de
creto del Papa , con cui fu ordioato che 
i-l ti tolo da daríi a' Cardinali foííe t Emt-
nenza-, ha la daía de 10. G«noafo 163a. 
Alíora lafeiaron da parte i l t i tob d' Mu* 
Jlriffimi e Reverendijjlmi, che avean pnm* 
portato. 

A l gran Maeñro di Mal ta , fida parimenti-
dell' Eminenza . Vedi MALTA . 

IPapi Giovanni V I I I . e Gregorio V I L da^ 
vano i l medefimo titolo ai Re di Francia^ 
e i'hanno anco portato gl'Imperadon . ¿ W ^ 
ncmijjimus , i l Superlativo d' eminente , ê  lt¿-
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to últ imamente attribuito ai Cardínalí . 
JJ Eminentifflwo Cardinale di Richelieu . 

E M I N t N Z l A L K equazime , termine 
ufato da alcuni AigebriÜi nell'inveftigazio-
ne dell'aree delle figure curvilinee ; e fi pren
de per una equazione arnfíziale , che con
tiene eminentemente un'altra equazione . Vedi 
Hayes Flux. p. 97. 

E M I P L E G I A , con altre voci comporte 
da emi &c. Vedi iotto i ' elemento H ; effen-
do voci puramente G re che . 

E M I R * , un titolo di dignitk o qualita, 
appreíTo i Tu rch i , ed i Saraceni; attribui
to a coloro che fono parcnti, odifcenden-
ti dal loro grande Profeta Maometo. 

* La parola e yírabica , e letteralmente 
Jignifica principe. E* formata dal verbo 
•^IDN Amar, originalmente Ebreo^ e che in 
amb 't quejli Linguaggi fignifica di re , e co
mandare. Vedi AMMIRAGLIO . 

Gli Emiri fono tenuti in un'alta ve ne ra
zio ne ; edhanno foli i l privilegio di porta
re un turbante verde. - - S u i confiai della 
Terra Santa vi fono diverfi Emiri^ Principi 
fovrani; come 1' Emir di Gaza , e 1' Emir di 
Terabea, fopra i quali i l Gran Signore ha 
poca autorita . — V Emir Hagge, o Prin
cipe conduttore de" pellegrini d 'Egit toalla 
Mecca , é Balsa di Gerufalemme , ¡kc. 

I I titolo Emi r , da prima, fi da va foja
mente ai Califi : in Perfia eglino erano ezian-
dio chiamati Emirzadeh, q.d. figliuolideí 
Principe: donde, per abbreviazione dlíw/V, 
íi formo mir , e da emir zadeh, mirza . Ve
di CALIFO . Ns ' tempi pofteriori , quando 
i Califi aveano aífunto i l titolo di Sulta-
n i ; quello di emir rimafe a1 loro figliuoli, 
come quello di Ceíare fra i Romani. A l -
la fine , i l medetlmo titolo d' emir venne 
ad attribuirfi a tut t i quclli , che fu ron o 
creduti dtfcendere da Maometto per via 
di Fatimah fuá figlia , e che portano ü 
turbante verde. Vedi TURBANTE. 

EMIR , é anco un t i to lo , che effendo 
unito con qualch'altra parola, fpeífodino
ta un ufizio, od impiego. <— Come i ' emir 
al omera, comandante de' comandanti ; che 
al tempo de'Califi era capo de' Ccnfigli 
e degli efercitr. 

L'appcllazione Emir s' applica parimenti, 
¿ai Turchi , a tutti i Vif i r i , e Balsa , o 
Governatori di Provincie. Vedi BASSA' , 
ckc. — Aggiugni, che Emir Akhor t volgar-
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mente Imrahor , e i l cavallcrizzo del gran 
Signore. 

Eynir Alcm, vo'garmente M i r ale m , é i l 
porta veffillo , e direttore di tutt i gli flen-
dardi dell' Impero. 

Emir Bazar, i l prevofio , e foprainten-
dente de' mercati , che regola i prezzi de' 
v i v - r i , e delle derrate. 

Emir al Moslcmim , o Emir al Moumenin f 
cioé comandante de' fedeli, o credenti, era 
un titolo , aífunto dagli Almoravidi ed A l -
mohadi, che regnarono nell'Africa e ne!-
la Spagna . 

EMISFERO*, HEMÍSPHJERIUM , nella 
Geometría , é la meta d' un globo , o d' 
una sfera , quando é el i v i lo in due d i un 
piano che paíía per i l centro . Vedi 
SFERA . 

* La parola e compofla da uuia-us , meta? 
e a'patpv, sfera o globo. 

Se i l diámetro d' una sfera é eguale al'a 
diftanza dei due occhi; ed una linea re tea 
tirata dal centro della sfera al mezzo di que-
fta d¡lianza, é perpendicolare alia linca che 
unifee gli occhi: gli occhi facendo una rota-
zione su i 'aífe, od il punto medio fraaffi, 
vederanno tutto 1' emirfero . •—Se la difian
za degii occhi (la o maggiore o minore che 
i l diámetro della sfera; nel farc tal rotazione 
vederanno refpeitivamente piu o meno che 
un emisfero. Vedi VÍSIONE. 

Gii Scrittori in Optica, dimofirano, che 
un emisfero di ve tro unifee raggi paralle-

l i , alia di fianza d'unr diámetro , o d' un ter-
zo d' un diámetro dal polo del vetro . Ve
di LENTE, PARALLELO &c. 

I I centro di gravita d' un emisfero é cin-
que ottavi del raggio di fían te dal vértice o 
Vedi CENTRO. 

EMISFERO, nell' Afironomia, c partico-
larmente prefo per la meta della sfera de! mon
do. Vedi MONDO / ASTRONOMÍA , &c. 

L'Equatore divide la sfera in due partí 
eguali , cbiatmte emisjeri , i l fettentrionals 
ed i l nieridionale. Vedi EQU ATORE. 

L' emisfero Jettcntrionale é quello nel cor 
vértice é i l polo ár t ico. —Tale é quello, 
rapprefentato daP A , ( Tav yifiron.ñg. 52.) 
terminato daU'Equatore D A , ed avente i l 
Polo P nel fuo Zemth . Vedi POLO , e 
NORD . 

L' Emisfero meridionale, é quell' altra me
ta D Q _ A , terminata dall' Equatore D A , 
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id . avente i l : polo Antartico Q nei. fuo Ze
n i t V e d i . SUD , 

L'Orizonte altresl divide la sfera in due-
ejtntsferi ^ i \ fuperiore y e V infer ioreVedi 
OIUZONTE ., 

UemiiferO). fuperiou é quello; ancora, del-
la sfcra; mondaria H Z R tertninato dall1' 
orizonte H R , ed avente iL Nadir N neL 
& o vértice . Vedi NADIR . 

EMISFERO , fi prende anco per una map-
pa v o projezione della meta, del globo ter-
r.eftrc , o la meta della sfera celefte , fur 
un piano.. Vedi MAPPA 5 e PROJEZIONE.. 

Gli emisferi fono, fpeíío chiamati P lañ í s -
feri. Vedi PLANISFERO .. 

E M I S F E R O I D A L E neila. Geometría , 
é qucl che * fi avvicina alia figura di un 
emisfero :̂ ma non é appuntino tale. 

I I cacao s'apre, quand ' é giallo e matu
ro , in due grandi emisferoidi % tre. piedi di 
diámetro Frezier. 

EMISSARIO * , é una. fedele 5. dertra 5 
cd abile, períona , che fi fpedifcefotto ma
no ad efplorare i fentimenti , e le mire 
d5 un al t ro: a fargli qualche propofizione 5 
od a Tpargere rumorj e particolari notizie j . 
ad invigilare: fopra. leazioni, fopra- i movi-
menti , ed- i l contcgno d' un partito contra
rio ,, o, d' una perfona. ncmica j ; affine di pi-
gliame vantaggio e ícegher, raifure oppor* 
tune ,. Vedi SPIA . 

* La parola, e formata* dal Latino e , €• 
mitto mandare 

I capi de' partiti hanno molti emtffar) 
Smpiegati a lor íervigio che. gr ' in íorma-
no áu quel che fegue per tutto acciocché 
fi fappíano regolare „ e conduire. opporíu-
ñámente =, 

EMISSARIO- d'una glándula- y é rirteíTo 
che un dutto eferetorio , cioé i l canalé co-
mune , o pelvis, in cui tutíi i piccioli tu-
bi fecretoi j ; ds una gjandula termipano , Ve
di GLÁNDULA ed ESCRETORIO. 

EMISS1QNE, l 'atto da g i í ta re , , o fpi-
gnere una cofa , particoiarmente un flui
do dal di dentro al di fuorio — Gü an-
tíchi credevano che la vifíone fi factfle 
per- V emiffione de5 raggi- vifuali dail1 oc-
ehio . Vedi. VISIONE SPEZIE &c . 

Ma il termi.ie emijfiom- particolarraen-
tfi ' íi applica. da noi alP efpulfiorie od eja^ 
culazione, del femé, , Vedi; EJACULAZIO-

N 
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E M I S T I C H I O * , nella poefia .unme^ 

zo verfo. Vedi VERSO. 
* La parola e ccmpojla da {miaus , 

x \ , e S-ÍĴ OÍ , verfo. 
Ta l i fono e. gr^ 

C'ernit Deui omnia vindex —. 
ovvero> Medio tutijjimut ibis,, &,c.. 

Si contende r fe gü- emijlich) fieno ftati 
o no 5, lafeiati nell' Eneide a bella poda \ o 
fe vi fieno,- per non^ eífere 1!opera ftatafi-
nita l neir ingjefe, &c.. i verfi comuni e 
gli AleíTandrini 5 ricercano una pofa nel fi
ne d'ogni emiftichio *. I verfi comuni al fi. 
ne di quattro fillabe; e gli AleíTandrini ai 
fine di fe i , Vedi VERSO^ PAUSA, RIPO-
so, ALESSANDRINO , &Co 

I verfi Leonini rimano e nel fine , e nell'' 
emiflichio . Vedi LEONINO, e RIMA . 

E M M E N A G O G A * , t i ^ w y o y u , nella 
Medicina , fono que5 rimedj che promovo-
no i meftrui. Vedi MESTRUIO, 

* Sonó eos), chiamati da «f , in ,. ¡JLHV me» 
fe , e aya- duco 5; perche i naturali pe-
riodi della /correré, de* mefirui fono una: 
volta- al mefe, 

Gli- Emmenagcghi o agifeono con daré 
una; maggior forza al fangue nella fuá cir
co lazicne , si che, i l fuo momento contro 
i vafi é accrefeiuto ;. o .con farlo piu te
nue e fottile , si che piü: fácilmente, paflfi 
per quaiunque efito , od apertura o. 

La prima intenzione é procurara ed aja-
tata co' calibeati, che danno maggior pe-
fo c momento ad. un fangue lánguido e 
greve o lento , e con tutte l ' altre foftan-
ze dr fimile gravita ed: elafticita E tale 
é. i l cafo d' una abitudine. leuco-phlegmati-
ca , o come ordinariamente chiamafi , i l 
male della pallidezza r; o della. chlorofi , e 
tale é la fuá cura. 

Ma. nell' ultimo cafo , quandb il fangue 
é: florido , e-rigogliofo j , gli alteranti che 
attenuano , e i detergenti fono i íoli r i -
mcdjj , perché piu atti a rendere i 1 fun
gue piu fot t i le , e a dargli quella proprie-
ta , che meglio pub portarlo per quelie 
picciole aperture , dt í l inate al fuo Qiican' 
co nelT útero 

E M O L L I E N T Í , nella Medicina e nelia-
Farmacia, fono rimed) adoprati per ammor-
bidue, e rilaífare: le indurazioni, o le co-
firizioni del ventre i o quelle de' tumon ,< 
e. delle gonfiagioni. — T a l i fono la ma va, 



la mercunale ^ le radici di g i g l i , i l femé 
di l i n o , i l burro, 3a cera, la gommaam-
moniaca, &c. , . , 

I I termine 'emolltente n applica a nmedj 
tanto eíterni quanto intei-m . •— Diciamo, 
un criftco laííativo , anodino , ed emoliente , 

empiaí l ro, un cataplarma cmollirmc , &c. 
Le ce ra fe frefehe fono ua cibo emoiliente J 

"benché, quanda fono fecche, piurtofto co-
fltingano che rilaffino , , mancando cT una 
grao parte del pbiegma , che le rendeva 
€mollienti • Le uve quando fon matare , di 
.aíífíngenii ch1 erano in prima , di ventano 
Jaífative, t&emollienti. II graffo di porco, 
applicato efternamente , é rifolutivo , ed 
emoiliente. Vedi RESOLUZIONE, 

I I Dr. Quíncy definifee gíi emollienti, el-
fere quelle cofe che invagtnano ed ammorbi-
difeono o addoicifcono le afprezze degli umo-
r i , e riiaüano c rendono pieghevoli e íoffici 
i folidi, nello fteíTo tempo . Imperocché é fa-
ciie concepire , come ambedue queíle cofe 
poffano effcttuarfi dalla medicina medefima ; 
cosí, per qualunque mezzo (fia nello tlo-
maco, o in qualfivoglia altra parte) che í 
fughi abbian ottenuco una certa acuzíe od 
afprezza, cosí che vellicano le fibre e le par
tí nervofe , mo'cíiandole ; lo che addiv?iene 
fovente; quelie cofe che fono m o l l i , lifce , 
e cedenti, non poíTono fe non involgere ie 
loro punte, e renderle irnpercetíibili , con 
che per gradi , e merec de! natural corfo 
deila circolazione, porterannoíi a quaiche 
conveniente emuntorio , fenza fare alcun 
danno o lefione nel páfTaggio , o per iftrada . 

Tale acutezza ed acredine di par t i , fuole 
parí mentí tirare le fibre a ípasmi o convul-
fioni, tenerle troppo tefe, e cosí bsne fpef-
fo cigionare oñruzioní deila peffima fatta . 
In tutt i queíli cafi pero, gíi emollientt lu-
bricano , ed inumidifeono le fibre, íicche 
s1 aüentano e tornano alie loro proprie di-
menfioni; con che ceíTano i predetti feon-
certi e malori. 

E M O L U M E N T O * , é propriamente un 
termine appücato ai guadagni che giornal-
inente provengono da una carica , da un im-
piego . Vedi UFFIZIO . 

* La parola é formata dal Latino emo-
Hmentum , che fecendo a le un i primaria
mente fignifica i guadagni ridondaníi 
al mugnaio dal fuo mulim j O r n ó l o , 
roo le re , macinare . 
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La patente , ód altro iürumento , con cu:i 

una perfona é meffa in una carica , gh 
i l diritto di godere di tut t i g l i o n o r i , pro-
í i t t i , ed emolümtntí y che le fpettano . 

Ne'nuftri iibri icgaü , emolumento ñ pretí-
de in rnaggiore latiíudine , per guadagno 
o vantaggio in genérale . 

E M Á T O S I , ed EMOPTISI , V e d i HJE-
^MATOS IS , ed MJEMOÍPTYSIS . 

EMORR A G I A , bgmotrhagia*, eâ oppu-
y tu , nelia Medicina un fluífo di fangue in 
una quaiche parte del corpo , provegnente 
o da rottura de' vafi , come quando fono trop
po pieni , o troppo premuti; o da una ero-
fione de'medefimi, come quando i l fangue 
é troppo acre e corfofivo. Vedi FLUSSO ^ 
« SANGUE . 

* La parola e compojia dal Greco m[¿ét 
fanguis, e pir/vv^aci, frango, rumpo ^ 
erumpo» 

L ' emorragia propriamente parlando, come 
da Greci é intefa, era folamente un fluffo 
di fangue dal nafo; ma i moderni eíiendo-
no i l nome a qualunque fpezie di fluffo di 
fangue, fia per i l itafo, o per la bocea, o 
da' polmoni , dallo ítomaco , dagl' Inteftini } 
dalla matrice, &c. 

Le p¿rfone ¡pocondriache , feorbutiche , 't 
cachetiche fono foggette a varié e fmodera-
te emorraeje . La cura deli' emorragie prove-
gnenti da plethora o pienezza , h. per mezzo 
degli evacuanti e particolarmente deila fle-
b Homia , per caufare rivulíione . —• Que 11 a 
che proviene da velocitá accrefeiuta d'un fan
gue fottile acrimoniofo, deve eífere oppu-
gnata con rinfrefeanti, ed agglutinanti . 

I fimedj femplici principali neii' emorragie ̂  
fono aibum grsecum , fpinto od olio di vi t r io
lo , chalcantham rubificato, colofonia polve-
rizzata , oüo di terebintina, decozione di 
catechu , cortex peruv. &c. Vedi STIPTICI . 

Una ligatura fglia parte ha bene fpeffo un 
buon effetto: eos) p u r é , eletd. Boylean. pul~ 
vií Galeni i eleñ, fiypt. tinÜur. rof. epitherri. 
de faechar, faturn. 

Vhemorragia dall'ano, é p!u comunemen-
te chiamata difemeria. Vedi DISENTERIA i 

E M O R R O I D A L E , epíteto dato alie ve
ne ed alie arterie dell' inteftino retto , e dell' 
ano, come fede dell' tmonoidi. Vedi EMOR-
ROIDI . 

Uarterie emorroidall fono due ; 1'una m-
terna j 1' altra ejierna . 
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L ' interna é un ramo de'la piíi bafTa me-

fenterica , che ícorrendo lungo i ! rt<5lum , 
termina alí' ano . '— L ' eflerna pullula dall' ar
teria cpigaftrica . 

Le vene emorroidali fono due , interna z& 
eflerna. 

V interna riporta i l fangue del re&um , e 
dclT ano, cui abbraccia regolarmente i e s' 
inferifce talor ncl ramo fplenico della porta , 
e talor nel mefenterico. — L ' e/ierna porta 
indietro i l fangue dalle partí mu ico lo fe v i -
cine all' ano , e termina nella vena ipoga-
ílrica. 

E M O R R O Í D Í * , in Medicina, fono una 
malattia deil'ano. 

* La parola i formata dal Greco ctipoppoK , 
fanguinis profluvium , che e compofta da 
aipa , fanguis , pm fluo . 

L ' emcnoidi fono un rumore dolorofo e pe
riódico , nella piu baíía parte dell'inteíiino 
retío i che d'ordinario appare efternamente 
ne í i ' ano . —Poffono e(Tere confiderate co
me una fpezie di tumori varicofi nelle ve
ne emorroidali, provegnenti dalia foverchia 
copia di fangue mórbido in effé. Vedi E-
MOROIDALE . 

La malattia h o fempitee , come quando le 
vene fole fono tumefatte ; o comprfia , come 
quando le partí vicine fon divenute infette , 
o un' eferefeenza ne nafce , come un ficus , 
la crijia galli , un condyloma , he . 

L ' emorroidi fono al t re si o a per te , finen-
íes , cioé danno fangue ; o cieche , excx , 
quando le partí fono folamente tumicle . — 
Nelle prime i vafi del reftum fono aperti; 
nelle feconde , vi é qualche oftruzione , che 
Je ía gonfiare. 

V emorroidi qualche volta fono interne, 
e cagíonano dolor grande quando fi va ai-
la fcggetta; particolarmente fe le fecí fie-
no indurare: dopo di che , fpeflb appaio-
no efternamente , e fi vede i l fangue su 
gli efertmenti. 

Etmull ero é diligente e aecurato nel diftin-
guere i l íluífo emorroidale genuino, da una 
diarrea fanguigna, frequente ne' cafi feorbu-
í i c i . — L ' emorroidi ordinariamente fi apro-
no per la confricazieme, o per lo attrito de-
gli eferementi , in una evacuazione ; cosí 
che il fangue feorre promifeuamente avan-
t i , egualmente che dopo gli eferementi, e 
fenza dolore , fe i l fluífo é feorbutíco . 

Dove i l fluíío é ecceffivo, la flebotomía, 
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e le ventofe fono a propofito, per vía di 
revulfione ; ed internamente , gli aftringen-
ti e gli opiati . — In una fuppreffionedel 
folito fluíío , fenza a ver rimoífa la caula : 
le emorroidi aperte degenerano in cieche , 
nel qual cafo debbono riaprirfi di nuovo 
con aloetici , &c . I tamarindi fi han no 
per ecctllenti , affin di fedare i l fluífo : i 
calibeati colpifcono la cauía del male : la 
fcrophularia , la cipolla , e i l porro fono 
moho commendati. 

E M P A N E L L I N G , o IMPANELLING , 
nella kgge Britannica , fígnifica lo ferive-
re, e l'inferiré o regiílrare in una fchedu-
Ja di pergamena , o in un rotólo di carta , per 
mezzo del sherifo , i nomi di un' aííembica di 
Giudici { J w y ) da luí chiamati, acciocché 
compaiano per P adempimentó di qutl pub-
blico fervigio, in cui quefti Giudici {Jurier ) 
fono impiegati. Vedi PANEL , e JURY. 

EMPAR L A N C E , o IMPARLANCE , nel
la Leggc Brittanica , ¿ una inchieíla o pe-
tizione , in Corte, di un giorno, per po-
ter confiderare , o coníig'iare quale rifpo-
fta i l difendente fia per iare ali' azione di 
colui che fi lamenta. 

I Giureconfulti la cbiamano petitio indu-
tiarum . Kitchin fa menzione di un impar-
lance genérale, e di una fpeziaie: la prima 
pare che fia quel'a, fuera falo in una pa
rola, o in termini generali; la fpeziaie , 
quando la parte ricerca un giorno per de
liberare , aggiungendo queile parole, falvir 
ómnibus advantagiis tam ad jurisditiionem 
curia, quam ad breve & narrationem. 

Briton parimenti ufa i l termine d' em-
parlance , in íigniñeato di conferenza de 
Giudici fopra una cauía loro commeífa . 
Vedi IMPARLANCE. 

E M P A S M A * , iu^.au.u , nella Farmacia, 
una polvere gittata , o fpruzzata fopta i l cor-
po , per correggere qualche cattívo odore 
di eífo , o per ovviare a fudori non ne-
ceííarj. 

* La parola h formata dal Greco , zu.-
paacíu, fpruzzolare . 

E M P H R A T I C I * , nella Farmacia , F 
iíleíTo ch' emplaflici. Vedi EMPLASTICI. 

* Za parola e formata dal Greco íptppzT-* 
ira, otturare. 

EMPHYSEMA , E M ^ ' O E M A , nella 
Medicina, un gonfiamento íiatuofo, od un1 
en fia tu ra di tuteo i ' dlerior abito nel cor-

po: 
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pa í come qnella che vediamo nelle partí 
di diveríi animali , alíorché fi gonfiano , 
dopo che fono üati ammazzati . Vedi T u -

I I flato, o l 'aria, che é la materia dell' 
emphyfema , íla fotto la cute , e principal
mente nelle cellulíe adipofas. 

Impercib la íede ázW empbyfema , od il luo-
go dove i l flato é principalmente alloggia-
t o , é nelle celle adipofe, fotto ¡apelle che 
copre i l torace : F ordinaria occafione é qual-
che ferita nel torace. 

I l Signor Littre ne rende ragione cosí : 
quando una perfona é ferita nel petto, vi 
s' intrude dell aria per la ferita ; ora pub 
addivenire, o dall'anguilla della ferita , o 
dal richiuderfi prontamente della carne, o 
per qualchs altra cagione , che i1 aria cosí 
ammeíía , non puo sbucar fuori di nuovo , 
almeno non tutta : e si l'aria viene a fiare 
inchiufa nella capacita del petto. 

Ora , ad ogni mípirazione, i polmoni han-
no da riempiere coteíta capacita, gonfían-
dofi coll' aria naturalmente ricevuta . Ma 
qui non poífono gonfiarfi , fenza premere 
su T altra aria eñranea: dal che ne fegue , 
che queft' ultima fi ta fdruccioiare tra gl' in-
terílizj delle fibre carnofe , e te ¡fe entrare 
nei piccoli oículi , o nelle boccuccie delle 
minuíiíTime vene , o de'vafi i infatici . I m -
mediate apprefíb , un' altra forza viene a 
pigliar iuogo , contraria aquella dell'infpi-
razione : in quefta, i l petto contraenciofi , 
preme Paria eílranea ancor piü di quel che 
avean fatto i polmoni nella loro dilatazione : 
e i due momenti oppoíl i , o le due contrarié 
azioni confpirano ai medefimo effetto . 

L ' aria , cosí impulía continuamente , non 
pub di raeno che non propaghifi lungo i paf-
faggi, ch' ella in prima s1 ha aperti, finche 
alia fine s1 aduna e fi raccogüe in qualchs 
luogo. 

Ora queño luogo debb'eflíere appunto le 
cellule dell' adipe o grafio , piu toño che 
altrove, a cagione della fottigliezza e flef-
íb i l i ta delle loro membrane : e perb che 
l 'aria é venuta dal di dentro della cavita 
del petto , nel graífo appunto che copre i l 
petto, fotto la pelle piü tofio che altrove, 
si tumor flatulento, o i ' emph/fema fi fer-
mera. 

Ora , un tal tu more non pub cffere di 
grave momento, come íolamente formato 

Tomo I I I . 

ária ammeíía per la ferita : ma fe fup«» 
poniamo che la ferita abbsa pervafo la ío-
ílanza de' polmoni, allora eltre l'aria in-
trodotta per la ferita, vi fara paríedi quel-
la che s introduce per 1'infpirazi®ne; quan-
ta n era contenuta ne' bronchj, o nelle ve-
ficulse, cosí perfórate od aperte, che fe ne 
fcappa nella cavita del petto, e fofpigneíi 
lungo eíib iníiem colla prima aria , nella 
carne. E peto che una nuova quantita d'ef-
ía fomcniniílrafi ad ogni momento, vi fi fa
ra una giunta continua, per quanto tempo 
la piaga de' polmoni refiera a per ta . 

Quindi, un emphyfema provegnente da una 
ferita ne' polmoni , qualche volta oceupa 
tutto i l corpo } venendo l'aria portata a 
tutte le partí del corpo per mezzo della cir-
colazionc. 

E M P I E M A . Vedi EMPYEMA . 
E M P I R E O , Empireum , appreífo i Teo-

l o g i , dinota i l piü alto de' Cieli , dove i 
Beati goduno la vifione beatifica : chiama-
to anche i l Cielo empíreo , ed i l Paradifo. 
Vedi CIELO . 

* La paula e fórmala da tu , e irup , fuo-
co , a car;jan del fuo fpíen dore . 

A l cuni Padri credono, che 1' empíreo fia 
ñato ere ato avanti i Cieli che noi vediamo ; 
S. Baíilio, ed Euíhthio d'Antiochia , lo fo-
fiengono in termini efpreffi . Eífendo la di-
mora o fe de di D i o , eglino fuppongono che 
debb' eílere luminofo nel piü alto grado; e 
durano fatica per ifpiegare Tofcuritk , in 
caí era la noftra parte del Mondo, avanti 
la creazione del Solé &c. come quelli che 
credono che 1' infinitamente vivido lurae dell' 
empíreo doveva difFonderfi fino alie maggio-
ri profondita di quefto baífo mondo. 

Ricorrono percib ad una ipotefi ; i no-
flri cieli vifibili , fecondo loro , facean l ' u f i -
zio d' un ri paro , o cortina , e coprivano la 
térra e l'acque dalla luce dell'empíreo. Ve
di ¡1P. Souciet, D i ¡Jen. p. 171.172. 

E M P I R E U M A . Vedi EMPYR EUMA . 
E M P Í R I C O , * un nome dato dall' anti

chita , a que' medid che fí formavano regó
le e metodi , appoggiati alia lor propria 
pratica ed efperienza; e non ful fondamen-
to della cognizione delle cagioni naturali, 
o dello fludio de' buoni autori ; ed i quali 
preferivevano, fenza indagare la natura del 
morbo , e le propricta e le virtü della lor 
medicina : totalmente fondandofi su l 'au-

G g g g tori-
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tor i tk di alcuni rimed; generali ípefimen-
t a t i . Vedi MEDICO. 

* La parola e fcrmata dal Greco , s^ora-
PÍKOÍ Í e quejia da z[iMHpoí, che t a , r/ze 
^ perito -j tna particolarmente che sa , e 
s1 e addotrinato tolla fperienza ¡ la ra-
dice ejfendo •irapu, cioe faggio efperi-
wento, & c . 

La Medicina fu quafi affatto nelle ma
ní dfgü Empirici , fin al tempo d' Ippo-
crate , i ! quale primo v'intredufTe la ra-
gione e 1'ufo deüa teoría : e di qua é for
ra una nueva fetta chiamata de' theoreti-
ei. Vedi TEORÉTICO <.! 

Plinio e Celfo fanno Tnenzion de gil em-
pmei i e deiia !or prcfcíTione , che i Gre-
c i , e dopo loro iLa t in i chiamarono empi-
rice , come quella che tutto attnbuifce all ' 
cíperienza, e niente all' autorita de' ;mae-
flri dell' arte , o alie deduzioni della ragio-
ne. Vedi MEDICINA» 

Phnio riferiíce, che la fetta ñegliEmpi-
rici cbbe la fuá origine in Sicilia : i primi 
che Ja profeííarorio , ei dice , che furono 
Apollonio e Glaucia, altri dicono, Acro-
ne Agngentino . Eglino, ed i lor feguaci, 
fi oppoíero grandemente alia pratica di no-
tomizzare, o tagüare i corpi umani •, par
ticolarmente a quella di Erofiío e di Era-
fiílrato che íaghavano i VIVÍ , o de1 rei 
condannati alia raortel Vedi DISSEZIONE, 
ed ANATOMÍA, 

Ma la parola Empírico é l n oggi piu 
odiofa che mai ; confondendofi ella con 
quella di eiarlatano, o falimbanco , ed ap-
plicandofi ^lle perfone che praticano la 
medicina a cafo ed inconíidcratamente , 
fetiza educazione o jdottrína opportuna , e 
fenza iníender nulla de' principj delf ar
te. Vedi CÍARL ATA NO . 

Per veri ta , pub darfi , che fi faccia abu-
fo della parola, anche da quefto lato della 
quiftione; imperocché que' medict che fono 
fértilmente attaccati alie rtgolc ed al meto-
do dclle fcuole, ai taziocinj d'Tppocrate <e 
di Galeno , ed agli ílatuti della Facolta , 
ognun di ro i sa, che íono íempre flati te-
racrarj e foverchio pronti a mahrattare co
lor che penfano piü liberamente, eche con 
minor oltina/ione fervono all ' antíchita , al 
coüume , ed aüa pratica o maniera regnan-
te, quaíi come tanti empirici ^ ciarlatani, 
« giuntatori. Vedi MEDICINA , 

E M P L A S T I C I * , nella Farmacia, 
unguenti , o medicine, che ferrano o coíli-
pano i pori delle parti alie quali fono ap-
plicati : altratnente chiamati Emphrattici.. 

* La parola e formata -dal -Greco ¿¡¿pxacr-* 
¿rey, chiudere. 

Ta l i fono i graffi, le mucilagini , lace
na, gli albumi dell' ova-, &c. — L ' imp ia -
flro., o la medicatura ( dice Dionis ) cuo-
prefi per tutto con ;un ungüento molto em-
pUJiico ) acciocché s'attacchi piu fortemera-
te alia pelle» 

E M P L A S T E A Vedi Partiai-
lo AMYNTICA . 

E M P O R E T I C A C / w w . Vedi CHARTA, 
«€ CARTA . 

EMPROSTHOTONOS * , WO<7S0TÍ« 
vos, aella medicina una fpezie di convul-
fione tónica , in cui i l capo é tirato in-
nanzi , finché ú mentó íocchi i l petto , 
Vedi CONVULSIONE, 

* La parola ¿ Greca, -compojia daziivpocr-
<iinanzi, e «rovos, tenfwne, rigidez.-

za , dal verbo *rHvto , ílendere . 
Qualche ^olta ancora queíla convulfione 

•h. cosí genérale, che viene piegato innan-
zi i l corpo tutto , si che fa un arco; € 
talora, f ino una fpezie di circolo ^ le gi-
mocchia íoccando la tella* 

La cagione di queüo ^concertó h una 
contrazione muícoli anteriori, partico
larmente quelli della tefta ch iamaü ma-
fioides. Vedi MASTOIDES, 

E M P Y E M A * , sfáiviij/í*, nella medicina, 
una raccolta di puzza , o di materia puru
lenta, nella cavita del petto; che v i fifea-
rica o eolio feoppiare di qualche afceíío od 
ulcera ne^polmoni, o nelie membrane, che 
inchiudono i l petto, 

* La parola ¿ formata dal Greco ÍV , i n , 
€ KVCV, pus, la lettera v effendoqtú cam~ 
hiata in /t/ / cofa che fpejjo fi fa , guan
do r n viene ¡n compojizione , avanti le 

• labiali b , e p , Come nelle parole Em-
bamma, emblema, emporium. 

L' emnyema aüe volte fuccede ad una fchi-
nanzia, alie volte ad una peripneumonia , 
ma piu ordinariamente ad una pleurifia ; 
perocché é comunemente T eífetto di un ac-
ceíío peripneumonico, o pleuriticD . Vedi 

PLEURESÍA, e PERJ.I>NEUMONTA. 
Per lo piu egli viene 15, o 20 giorni j 

«dopo quefti, Qualche volta ancoraíV/w/7/^' 



m$ generafi c|al fangue eílravafato5 ufcito' 
da una vena crepata, rotta r o putrefatta : 
ci díñingueíí r per mezzo- della diíficolta. 
del r e f p i r o d i una. toífe fecca r d' un pe-
fo intorno al diafragma,- d'un mormorio, 
e d' un certo fluttuare della materia nel 
moverfi 'r lo fanno m oltre diftinguere 
unâ  febbre lenta, le guancie roffigne, gli 
©cchi cavr, le punte delle ditai caide , ed 
üna gonfiezza neU'addbme.. 

Lâ  cura; n ' é difficiie , per la- diffico!tadí! 
aíTorbire, oé evacuare tal materia^ eftrava-
fata: fe la natura; moftra qualche tentativo' 
«s forzo di gittarla fuori col vomito, o per 
orina , o fimili ella dee íecondaríi , edi 
ajutarfí per quella via. Cosí ,, fe Torina é 
purulenta , s' amminiftrino de'diuretici; fe 
io fono l ' evacuazioni, ÉiaíFatívi $ fe lo fpu-
Co, gli efpetrorantr, od ancHe gli emetici; 
altramente debbe averfii ricorfo alia para-
sentefi» Vedi; PARACENTESÍ., 

Ed in quanto m queft' ultimo riparo , fii 
áee far 1' apertura del torace , con un inl l ru-
mento adatto , fulla parteaffetta , trara4.taI 
y.ta o la 5.ta e la 6ta coíta , contando dal
le inferiori 5 e per queft5 apertura ,> la puz-
2a o marcia; fi dee eftrarre lentamente o. 
"¥edi CANNULA *• 

V i é puré una fpeiie ü empyema fpurio 9> 
9 quale procede da un umore pituitofo , V 
ferofoj porrato neii torace per quafche dut-
to o paffaggio; dove corrompendofi, dege
nera in una; materia: fímile a marcia. 

Un Empyema^. m decorfodi tempo , par-
forifce una- ftifí . Vedi Fxrsr.. 

E M P Y R E U M A * , e ^ ^ ^ , nellaChi-
a í c a , &Co. utr odore, o íapor di abbrucia-

; una qualita , o un; cambiamento ne1 
eorpi che fono ftatr abbruciati , o raolto5 
dal fuoco fcotíati od' arfi, fenllbile al gu-
fio ed: airodorato;; ovver, per avventura,! 
e'pub eífere qualche ellranea materias im-
preífa, od! aggiunta- dal: fuoco> ,:. e che r i -
mane su la parte" abbruciata , odi arfa 
she le da i l nnovo1 odore offeníivo. 

* La parola e" formata dal Greco , í[¿in>*-
fí£(Hy!t¡ infiammare, accendere.^ 

, TI termine é principalmente ufato, quan-
do* nel bollire & nel diñillare qualche co
fa , ella s'attacca o s'abbrucia nel fondo' 
del vafe , o5 del limbicco ; 1'odore ed il gu-
f b offenfivo ne fono efgreííi colla parola 
Mmpjreumah. 

E M U 
EMPIREUMA parimence pigllafi per ií ca 

lore che refta , dopo la declinazione di' 
una- febbre. Vedi FEBBRE . 

E M U L A Z I O N E * , una nobile invidia,, 
o gelofia ,. tra perfone virtuofe ed erudite, 
le quali contcnclono' per la fuperiorita di 
virtu , &c . 

L a parola viene- originalmente dal Gre
co cfMiA* difputa ,, contefa ; donde i l 
Latino a^muius j, e di la emulazione. 

Platone oíTerva, che 1' Emulazione é la fi -
gliuola delT invidia : che fe e cosí , v i é noa* 
poca diíferenza tra la m a d r e e ía prole: V 
una é una vi r t í i , e l 'altra é un viz io . L1 
Emulazione ammira le gratuii azioni , e fi 
sforza d' imitarle ; 1' invidia nega ad effe 
le lodi che raeritano r 1' Emulazione é gene
róla , e foiamente penfa a fuperare unriva-
le y P invidia é baila e vi le , e cerca foiamen
te di ravviliríb , e irapiccioürne i l mér i to . 

E M U L G E N T I , nell 'Anatomía , un epí
teto dato* a quelle arterie , che recano ii fau-
gue ai reni ; e a quel'e vene che riporta-
no queilo che é fuperfluo , alia cava . — 
Vedi Tav. Anat. ( Spianch.) ^ i . litt.k*-
( Angeiol. ); fig. i0. «. 49; fig. 6. l i t . s , s. 

Le arterie emulgenti fpuntano dal tron
co' difcendeate deir aortay e le vene emul
genti terminano nel tronco afcenciente del
la Cava .. Vedi CAVA , , ed AORTA.. 

^ E M U L S I O N E * r nella Mulicma , uw 
rhwcdío molle , liquido, di un colore c d'' 
una c o n f i í l e n z a c h e raífomigiia al latte.. 
E l l ' é comporta d i femi,. di mandorle e 
frutta oteaginofe,. piílate in1 uní mortí jo 
r diíciolte in' acque diftillate , o 11* leg-
giere deeozioni, pofcia , fpremute, o cola
re e addolcite con- zucchero , o fyrupo.. 

* La parola e' formato: dal Latino emul-
gere, mugnere'. 

L ' Emulfiani fervono a temperare ,, d i lu i 
ré , , e ammorbidire le acrimonie del petto;;. 
a moderare i l calore de' reni i ad amai;>!U-
re i'afprezza od acredine dell'orina ,, e da-
re ali paziente quiete e follievoí. 

I I femé del melione é uno- de5' quattro-
maggiori femi" freddi , molto ufato nell5 
Emulftoni : i l femé della zueca grande é 
puré ufato nelle Emuífwni r ne' brodi , e-
nelle decozioni. Vedi SEME -

E M U N T O R I O * , EmunchriunPr nellai 
Medicina e nell' Anatomia y una parte dell 
corgo deftinata per la feparazione di q;ua!che 
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umore , giudicato inutile, od anche nocivo 
aü ' an ima le ; dopo che. ha circoiato perqual-
che tempe col fangue . Vedi ESCREMENTO , 
ed ESCREZIONE. 

* La parda e formata dal verbo Latino , 
emungere , fpremere, fmungere. 

Per Emumoria, s' intende parimenti una 
cavita , vicina alia parte che íepara j in cui 
T umore eferementizio é raccolto, e tenu-
to in pronto per V evacuazione. 

I reni , la vefica urinaria, e le glándu
la miiiari dellapelle, fono emumorj: le pa-
rotidi non fono propriamt-nte emumorj per
ché deftinate a feparare la faliva, che non 
é inutile od eferementizio umore, ma ne-
ceflario per la digelfione del cibo- . Vedi 
R E N I , ARNIONE &C. 

Alcuni , fenza moka proprieta , riílrin-
gono 1' Emumcrio, a eííere i l ncettacolo , 
in cui l'efcremento fecernuto fi fcarica ; 
come 1'umore pitui tofo del cervelio nelle na-
r i c i , il cerumer» ncile orecchie , gli efe re
men ti negi' i n t c l l in i , &c. quaotunque que-
ñi ultimi non abbiano avuta alcuna ctr-
cohzione. Vedi EVACUAZIONE. 

E N / E M O N , ZPUIUUV , una medicina efler-
B-a, che ferma , o liagna il fangue: ovvero 
che, colla legaíura , col r^ff'cddamenío, o 
feccamento, thiude Í paííaggj de'vafi , di-
anzi aperti-, cirainuifee la fluidita ed i l 
moto del fangue. Vedi STYTICO . 

E N A i O R E M A , ívotícefMiiu , é un termr-
i>c ch' eiprime que' comeouti nell' orina , 
i qua-h fíuttuano o galleggiano nel mez-
M , raflomighanti ad una nuvoJa , c ptre? 
fono anco thiamati nu-becula * Vídi NUBÉ
CULA , ed O R f N A . 

E N A L L A G E * , nella Rettorica , una fr-
gur»,, con la q'ialc ca«íbiafi , ed ¡nvérttfí 
i'ordiHt: de' t trmini in un difeorfo ; contro 
le regola ordinane- del iicguaggio Vedi 
Ficua a . 

* l a parola, e derivata dal Greco- , tv&K-* 
Kayn formata- da ÍVC/.WO r r ev , che fi 
gráfica mu tare-, non men che i l femptt<~ 

I Grammaticí purs, hanno una fpezie df 
gncdlige, per tu i una parte deü 'orazione, 
© «o sGcidenís di- una parola , ponefi pes 
san ahro.-

Tale é n cambiamento di un prono me , 
come quando un poffrffivo é meffo per un 
l€lativo3 s.,. gr. f u m g t ! ejus ¿ o di ua> 

E N C 
bo, come quando un modo'e tempo íl met-
te per un altro. 

E N A L U R O N , nell'Araldica , ¿ termine 
ufato da Gu i l l i n , per efprimere una borda-
tura , o l i ña , caricata di uccelli í come un 
enaluron di rondoni, & c . ' — M a il Sig. Mac-
kenzy lo rimprovera per unabbaglio, nato 
dall'ignoranza della iingua Franzefe , Ena-
luron propriamente fignificando orlo , o a 
modo di bordo o ÜÜa, e fendo applicabi-
le ad ogni qualunque membro di tal forma . 

E N A R M O N I C O . Vedi ENHARMONICO > 
E N A R T H R O S I S , tvapSpaai;) una fps-

zie di giuntura, o di articolazione, in cui 
la cavita che riceve , é profonda , e í offo rice-
vuto oblongo . Vedi Dr ARTIÍROSIS . 

Tale é quella dell' oíTadell;' anca ,. &c . Ve
di ARTICOLAZIONE. 

E N C i E M I A , iynmvia-^ termine Greco , 
che fignifica rifiora^ione ^ o rinevazione 
Eífendo comporto della prepofízione tv , e 
itsciíoí', nuoxo . Vedi R ÍSTORAZIONE , &c . 

ENC^NIA , piu particolarmente fi pigli^ 
per lo nome di una feífa , cekbrata daglí 
Ebrei, a' 25 del nono mefe , in memoria 
della dedicazione, o piuttofto purificazione 
del Templo-, per mezzo di Giuda Macea» 
beo, dopo ch'era ftato polluto, e íaccheg-
giato da A niriocho Epiíane» 

GH Ebrei aveano pare dî e alíre Ew^w".^ j-
cioé la dedicsxione de! T tmpio ptr Sa!omo~ 
r t ; e qaella per Zorobabclle ,, dopo i l ritos:-
no dalla Caítiviia . Vedi DEEXICAZIONE . 

ENCJENIA » parimenti & applica da' Pa-
d r i , e nella Storia delta Chiefa y alie de-
dieazionr deiie Chiefe Criíiiane • 

S> Agoífmo ci afficura!, che al fuo teai-
p©, fufo della paioia Encanta i fueziandio 
transferífo a cofe ptofane ; e che fi chia-
mava encantan , quando, uso indoffava. u n í 
ve fi e nuova . 

I noltri traduttori della Bibbia-non riten-
geno la parola Encanta , in S. Giovanm X» 
22. áovt fe He fa Hwnziorre : e in fuá ve
ce , dicono, f j i a ddla dedicaztone \ il che 
é me(• o propno . in íatti, iv i non fi par
la deila fefia della Dedieazione , ma della; 
purificazione r 0 Píccnfacrazione del Temí-
pío profanaín.-

E N C A N T H I S * , nella Medicina , urí 
tu more della carúncula lacrímale, nel can-
tho grande , o angolo maggiore dell' oc-» 
dwo .• Vedi' CA-R-U^CUIAM 

* m 



E N G 
* La parola e Greca, s^afS/ í , fórmala 

dalla prepofizione tv , e K ^ S O Í , angolo 
delTocchio. 

El oppoño a rhjyar , che é una diminu-
xione, o confunzione della fteífa carúncu
la . Vedi RHYAS. 

V Encanthis é caufata da una defluffione 
su coteíla parce o da un' ulcera che non 
s ' é preftamente ívi afciugata. 

E N C A U S T I C E , 1' arte di fmahare , o 
coprír di frmlco. Vedi SMALTARE. 

ENCEPHAL1 * , nella Medicina , un 
epíteto appiicato ai verrai generan nella 
tefla ; dove cagionano violenti doiori , cosí 
che ne naf.e íalora aberrazione di mente. 
Vedi VERMÍ . 

* La parola ¿ compofia della propo/izione 
tv, in , e xtQdKv. 

V i fono quattro fpezie di encephaü ; 
quei propriarricnte cosí chiamati , che (i 
trovano nei cervello : i narinarii, nel na-
í o ; gli auricolari, nelle orecchie j e i den-
t a l i , ne' denti. 

G i i Enceftli propriamente cosí chiama
t i , fono rari : ma vi fon certe malattie , 
neUe quali eglino abbondano; c dicefi che 
alcune febbri peftilenziali fono fíate onni-
namcntc prodotte da efll . 

In una di quede ftbbri , avendo i me
dies aparto i l corpo di una perfona che n ' 
era morta, trovarono neüa telta un píceo-
10 verme, corto e roíTo . re ib pro va ro
ñ o var; mtdicaraenti , per rinvenire che 
cofa va le líe a diíiruggerio ; toa tutto in 
vano, iafiiuhé fu appiicato proficuamente 
11 vino maívatico , in cui era ftato bolli-
to del ramolaccio ; appena fu quefto gií-
tato fopra i l verme, che fe ne mor] . íl 
medefima rimedtó fu p >!cia provato fopra 
gl infermi , e l i rieup rb qu.iíi tucti . Si-
mi l i vermi fono ftati eziandio eftratti, col 
trapanare; e fi nebbe il pazienre. 

ENCHEIRESIS , t y x " ^ > neir Anato
mía , dinota un'operazioae manuale , come 
una diíít i ione. Vedi DISSEXIONE , &c . 

ENCICLOPEDIA * , i l a r c ó l o , o laca-
tena deile arti e delle fcienxe . Vedi A n -
, e ^ e S c i E N Z A . 

La parola ¿ compofia della propofizione 
s í ' i in , XVKKOÍ , circo!o , e KXISHOÍ , ícien-
za, dottnna, difciplina, erudizione j 
la ra di ce emendo vau , fanciullg. 

E N C do 5 
I Crecí ufaron o il termine, per uinota» 

re la cognizione delie íette arti liberali, e 
per lo polfeífo di tutte it (cien/c . Or¡bh t i 
le dotirin.t, quem Gfeci íyicunKopoufrttav vocant , 
d'ce Ouintilia"o . Si IcrEve puré alie volte 
MKh.wmS'etoi, cyclopxdia . Vitruvio nella pre-
íiaziofif al lu 6. líbrq la chiaraa, evcyclioí ^ 
d :ctpi'n-i. Vedi CICLOPFDIA. 

E N C L í T I C H E , nelia Grammatica Gre
ca e Latina, tono certe particelle umte si 
fírettamente colla precedente parola , che 
paj .no foltanto formare una voce coa ef-
fa : e la parola che ¡e íoftenta , general
mente porta 1'accento che le governa ; ia 
ifpczialita qnando V enclítica é un monofil-
iabo. Come \n Dominusqu? . 

V¡ fono tre particelie enclitiche «el Latino, 
cioé, que, ne , eve: ma nel Greco moite, 
come T U , f¿K f/3í , îs , aa •, aot , a t , JTT&K , 
TU , TÍ, , , S/WÍ , iroTe, ed aitre . 

ENCR A T I T I f. Encratitá * , una íetta dy 
antiebi Eretici , cosí chiamati dal loro fas? 
pruftffione di contincu/a, e rigettare aífo-
lutmiente qualunqueuf) di matrimonio. 

* La voce e formata dal Greco , tyxpuTní , 
forte , continente. 

II fondatore di queflaSeíta fu Taziano, 
difeepolo di San Giufhno, ed un nomo de' 
piu dotti di tutea Taníichita . Vedi T A -
ZIANITI. 

Dopo la morte di cotefto martire, ei fe-
ce una feparazione dalla Chiefa ; e prefto 
ebbe i fuoi fcguaci; i quali , oltre i l Dogma 
teñe menzionato , prefero mol te cofe da Sa
turnino , e da Marcione , oltre div-erfi errori , 
ai quali aderivano in comunc coi Gnoí l ic i , 
e coi Valcntimani. 

Si aítenevano dal mangiare qualunque cofa 
che avea vita ; e negavano che Adamo l i 
aveíTe falvato . Confideravano quelli che be-
veáno vino per grandi peccatori; e perque-
íia ragione facevano folamente ufo dell' acqua 
nel celebrare 1'Eucariftia: tenendo che i l v i 
no vemífe dal diavolo . -— Per avvalorare 
quella opinione , producevano partí della 
Scrittura, dove é fatta menzione di cib che 
accadé a Noé , ed a Lo t , quando ebbermal-
to bevuío . Ammettevano folamente quei l i -
bri del Vecchio Teftamento , che lor pa
rea bene : ma in vece degli altri , ricono-
fcevano diverfi feritti fpurj ed apocrifi per 
eanomci e d iv in i . Ta l i erano gli A t t i di Sani* 

A a - ' 



Andrea, di San? Giovaanij e di San Toms-
m a í o . 

E N D E C A G O N O ' , , nella Geornetria ..Ve
di, HENRECAGONO. 

"~ ENDECASLLLABO „ Vedi; H'ENDECA-
SYLL AEO 

E N D E M I C A MalatTta ^ quella cHe attac^ 
ca moka, gente infierne 5. nello íleflo pae-
fe \\ come procedente da qualche cagione 
pecuiiare alia regione dov.'elbí regna o. Ve
di MALATTIA.. 

Tal i fono lo fcorbutO' ne" climi fetten1-
ferionali , le febbri; intermittenti. ne5 luo-
ghi paludofi , &Co 

E N E R G I A * , una forza o roBuñezia non? 
ordinaria in un difcorfo ,, in una fentenia 5 o* 
m una parola . Vedi ENFASIO 

La parola e Greca , zy^pyette', formata 
della propofizione w r ed tpyov r opera 
fatica 

ENERGICTí , un5 appellazione data adí 
una fetta rcligiofa del 16. fe col o ^ perché 
tenevano- che 1'Eucarlflia foffc V energía 5, 
© las virtü di Gtsu Chfto, non> il feo cor-
pe,, l1é una rapprtí» ntaTione di t i fo . , 

E N E R G U M E N O S ivtpyoviizvos-<, un ter--
mine ufato da 'Ttologi , , e dagli Scolaftici 5 
ger fignificare, una; períbna? poíTeduta da un»-
diavolo, o da un malo ípirito. Vedi. Pos-
aESSIONE 

*' La parola e fcrmata- dal Greco tnp» 
yoiaSa-i y, eflereagitatOy da r. táipyoy%l 
opus. 

Abbtnché Papia^ dica, che gli Ehergume-
ni; crano coloro che contrafacevano , od imi -
tavano ife axioni de! diavoio s; metiendo a; 
fine; cofe che partvano1 fopranaturali . I I 
Concilio- di Orange priva- g i l Energument: 
dtlle funzioni del presbiterato. 

E N E R V A R E , o f t iervareh r a t t o d i d i : 
ílrúggeres Is, forza 1'ufo , o l' ufizio de5' 
ne rv i , fia: taglisndoli, o indtbolendori co-
g!i ü rav izz i , o com qualche; altra? v io len-
za. Vcdr ÑERVO. 

L ' ecccfíb deli vinojre d' alíri fb r t i , cal-
d i , , e. fpir.itofi liquon , ewer^ 5 o indtboli-
fce i ; nc rv i . Quandb fi vcglia- venderé un 
ca vallo inutile w fi enerva 5 o fi: tagliano. is 
íüoi nervi, 

ENERVARE y e un' teJmine particolar-
men te ufato r elia Gavallerizza per dinota-
m. i l tagíio di. due tendini laterali nella. te-» 

E N F 
íTa d^un cavallo , fotto gJi occhi, i qüalí 
s' incontrano GU. la cima del nafo : ¿ ene-f" 
vano a quefto modo^ i- cavallt' * per render 
lâ  lor®. tefta= picciola e magra . 

La voce fleffa Í5 ufa anco figuratamen-
te„ — Nbi» é picciolo artifizio nel ragio-
nare O' difputare-, faper enervare r ed efte-
nuare le al)egazioni< deli' avverfario .• Quefto 
auto re Sj dieiamo ancora^ ha= uno ftiie de
bele enervato y fenza ñervo né- forza 

E N E R V A Z 1 0 N E r un terminenell' ana
tomía antica, applicato ai tendinií dei? rau-
fcoli reBi deir abdome. Vedi? KECTUS . 

Le fibre dei redi deli5 abdome r non van-
no da un; eftremo del mufcolo ali? altro m r 
fono» interfecater da diverfr fi£!: nervofi v 
chiamati dagli antichi enervazioní 'y benché 
fíeno reali tendini. Vedi TENDINE . 

I I loro= numero non é fímile in tuttí v. 
alcunii avendone t re , altri quaí t roy &c, 

E N F A N S Perdus. * frafe Franzefe r ufa-
ta nella Guerra „ per fignificare* i foldati-
che marciano? alia teña d' un corpo di tor-
ze- deííinate a f o í í e n e r l i e d i quali princi-
piano un attacco 5, fanno un aífalto o sfor-
zano un poí loo, 

** La parola letteralmente fignifica , giova-
netü o figli perduti y: per- lo pericolo imp-
mínente a; cui j i efpongono <, 

N'ell5 Inglefe fono di iania t l i forlom , Q? 
forlorn hope ,, di/perati: 

I w oggií fono i Granatleri quelli che d' 
ordinario principiano queüi attacchi. 

E N F A S I *V EMPHASIS 5Í neilai rettorica,-
una' forza 5. od energia nell' efpreffione , nell 
azione,, nel g e ñ o , &c.. Vedi ENERGÍA.-^ 

La parola- e Greca i u v x a i í , che. figni-
fica lo ñeíío «. 

Queíl ' Oratore parla? con nlolta enfafi ; 
tutte le fue parole hanno m-i" enfafi 1 qual 
raaggior fupplizio , dice, déla Bruy ere?; che 
udire poveri e raefchim/ verfi; recitatii con 
tutta^ V enfafi d5 un cattivo' poetad 

Alcunii confiderano' 1' enfafi come unâ  
figura r. per cui una; cofa vien rapprefenta-
ta ne' termini; piu belli' e piu for t i ; —-
tale í-.^r. é quella Kugvftow Forum alea-
torium- calefectmur che é moltb piü; enér
gica , che fe1 eglr aveffe detto r fludiofe 
multumque- lufimus alea\ 

E N F A T I C O , fi ufa dagli antichi' Filo-
, per efprimere que' colori appartnti? 



clie fpeffo veggonfi nelle nuvole avanti i l 
levare, o dopo i l tramontare del Solé , o 
qaelle ¡deir arco bakno 3 Vedi CO
LORE . 

Quefti 3 perché non fono perrmntviíi % 
durevoli, non concedevany che f ¡Tero ve
r i colorí. M a , polché sqacíii colorí 
feno luce oiodificata principilmtnte dajiia 
jrifraíione-, c dalla -concorrcvTza di íiflefttóV 
¡ni, ed alcune altre variay.iom accdent iH; 
•€ polché fono gli -oggttsi prcprj üzU* vi-
fla, e capaci di ferirla, come gü altnco
lon permsnenti \ non v i é rágidóe o\ ef 
•cluderli dal íiumero de' veri e igenumí co 
áori ; meretché t u t t i gli altrí colorí tono 
meramerite tnodificaEJo«i «di luce , come Jo 
ion «queftr. Vedi L U C E . 

E N F I L A DE , termine Francele . Vedi 
INFILATA , 

E N F I T E U S I T Emphyteujfis* , nella Leg-
ge civile t canónica , é l ' affittarc o daré 
terre povere e íkril i ^ in perpetuo , o al
meno per xin lungo termine d1 anni, con 
paito che i poff^ílori ie coltivino , le m; -
ghorino , o ic fiftóíino ; e pagando una 
certa annua ricognizione. 

"* La parola e Jormata Jal Greco eutp-jnv-
, the figntfica un innefto , e per me

táfora ^ un miglioramento ; imperecchs , 
ficcome noi foíamente innefliamo alberi 
per perfezionarli ; eos} un nomo aliena la 
fuá térra per enfiteufi, a condizione che 
fia rifiorata e migliorata . 

L ' Enfiteufi iono una fpetie di alienazio-
n i , che difFcnícono dalle vendite , in quan-
to che foíamente transferifeono i l dominio 
ut i le , i frutti del terreno ; non la proprie
ta &c. Fra i Román i , era no da prima tem-
poiarie, pofeia perpetué, 

II 20. Canone del Concilio Cartaginefe, 
proibiíce che i Vefcovi apprendano 1' enfi
teufi deila Chiefa, e le toigano dalle maní 
de'privati , fe non fe queíti fieno per av-
ventura üat i tre anni fenza pagare la ren-
dita. 

E N G A S T R I M Y T H U S * , m m p í p ^ a ^ 
o ENGASTRIMANDER , una perfona la qua-
ê parla dal venere , o col ventre ; fenza 

apnre la bocea; ovvero, fe é aperta, fen
za moveré le Ubbra . Vedi GASTRILO-
<¿uus, e VENTRILOQUUS , 

Sonó eos) chiamati cofioro dai Grecia £ 4 
sv i yec-yp, ventre, e ^ o j , parola j f ^ ' 

l a t i m íventriioquus , quafi ex ventre 
i quens. 

Gli antichi Fiiofofi '&c. fono tra lor ^1-
ícordi topra gil engajlrimythi: Tppocrate ' l i 
ricorda ícomc una maUtru — A i t r i vo-
g ! >nc ene iolfe una sfpezte di div-inazione, 
« nc aícrjvono V•origine e la -prima diící-
p^xa a un EiKyclus, di cui "on ií SÍ nul-

— A ' t r i 1" dttiibuifcínu al!'operazione 
o potífcdifliento d'un crativo •fpirito : ed al-
«rí aU'arte ed al macchioiímo-. 

I piü 'fün'jü 'Engajírimyrhi , forono le 
Fythie o Je CacerdoteíTe d ' A p i i o , che 
davano oracoli dal di dentro , --fenza alctr-
^na, azione ¡deila bocea o delle iabbra . Ve-
*di PYTHIA . 

Gio: Gtífoílomo ed Ecutnenio, fan-
no t.fpreífa menzíone d' una fatt,a di orni» 
ni d iv in i , cWamati da' Greci engallnman-
dri , i cu» v ta t f i profetici mettevaa fuori 
oracoii. Vedi ORACOLO. 

Scoro, Bibliotecario del Re di Pruífia -5 
in una Diíkrtazione su 1' s nnteofi d' Omero , 
difende , che gli enga'irimj/thi deg'i antichi 
non eran altro ch' poeti , i quaü , allor-
che la Sacerdotefla non parlava in verfo 
fupplivano al difetto , con ípiegare, o met
iere in verfo , quello che Apollo dettava 
nella cavita del bicino o caldaja, poílaful 
facro tripode. Vedi TRÍPODE. 

Leone Allatio ha un trattato fopra gl i 
Engafirimythí, inmólalo , D e Engaftrim/-
•tho , fyntagma. 

E N G I S O M A , E r r E I S ü M A , -una fpe-
zie di fratiura del cranio, in cut una del
le eftremitadi deiroíTo iníranro é cacciata 
indentro su la -dura mater, e Paltra eftre-
mita elevara i n fuori< Dion. apfBibl. Anat. 
T . I . p. 559. Vedi FRATTÜRA. 

E N G L E C E R I E , ENGLECHERIE , o EN-
GLESCHYRE , un termine di molió fenfo •, 
e figmticato appreffo i noftri Antenati , 
benché in oggi obfoleto ; che prupriamen-
te ligoifici an Englíshman , un Inglefe . 

Ss un uomo veniva fecretamente ucci-
f o , egli era tenuto ne1 tempi andati per 
francigena ( che comprendea ogni alien®, 
o foratíiero-, e fpezialmente Danefi ) fin
ché era provata V englecerie : cioé , íioché 
era fatto apparire ch'egli era un Inglefe. 
Bra£lon , lib. 3. Vedi FRANCIGENA . 

L1 origine del coflume fu que fía. t i Re 
Canuto avendo conquiüata T Inghilterra, a 
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richieÜa de' nobiü , rimando la fuá arma-
ta iti Danimarca ; folamente rifervandoíi 
usía guardia di Danefi per ia fuá períona. 
E fece una legge, che fe qualche Inglefe 
uccideva un Danefe , egli foífe giudicato per 
I ' omicidio ; o fe 1' uccifore ícappava, i l 
viüaggio dove 1' nomo fu aramaizato do-
veíí'e pagare 66 marche all 'erario. — D o -
po queda Legge, fempre che venida com-
mefio un omicidio, era necelTario provare 
che la parte ucciía era un Inglefe, accioc-
ché la pena delle 66. marche non foffe ad-
doílata al viüaggio. 

E N G O N A S I S , E í T O N A S I S , nell' 
Aí l ronomia , Ercole, una delle coftellazio-
ni íettentrionali . Vedi ERCOLE . 

ENGYSCOPIO , una macchina , la qLía
le é piu conofciuta fotto i l neme di M i 
cro/copio. Vedi MICROSCOPIO. 

E N H A R M O N I C O , 1'ultimo de' tre ge-
ner i , o fpeiie di mufica . Vedi MÚSICA, 
e GENQS . 

1! genus enharmonico 9 dicefi eflfere flato 
cosí cbiamato a cagione della fuá fuperio-
re ccceMenza \ benché, ia che cofa queíla 
fuá eccellenza confifta, dice M . Mal col m , 
noi ben non veggiamo . Era da tutti con-
fiderato per cosi difficile, che pochiiopra-
ticarono , 

I diveríi generi fono diviíl in diañemi , 
da cui dipendono le differenze : quei dell' 
enharmonico fono la diefis, e ditonum : quel-
l i del chromaticOf V hemitcnium , e trihemi-
tonium y e nel diatónico, 1' hemitonium , o 
l imma, ed i l tonus . 

Ma fotto quefti nomi general! , che di-
ílinguono i generi , v i ha di molti inter-
valli differenti , o ragioní , che coftituifeo-
no le chroes, o colores generum , o fpezie d' 
enharmonico, di chromatico , e di diatónico. 
Vedi DIATÓNICO, &C. 

E N I G M A , JEnigma *, una propofizione 
rneífa in termini ofeuri, ambigui, e gene
ralmente contradittorj, per imbarazzare , od 
efercitare 1' ingegno , nel trovare i l fenfo . Ov-
vero un difeorío ofeuro, che copre qualche 
cofacomune, e ben nota , fotto termini r¡-
rrioti , e non ordinarj. Vedi IMPRESA. 

* La parola e Greca , o.iv ly^ix , formata da 
tcnnmc-Cxi , obícuré m n u e r e d a aivos, 
orazione o [cura. I Latini lo chiamano Jo-
vente feirpus, firpus, o ferupus , Ge 11. 
l . i z . c,6,11 nomopopolars Inglefee riddie , 

E N I 
dal Bélgico raeden, É» dal Sajfone ara-
ethan , interpretare . GT Italiani dicono 
Indovinello. 

Francefco Junio definifee un enigma pee 
una oí cura parábola , o allegoria ; e ne fa 
due fpezie: Tuna piii grande, che rende la 
fentenza piu intricata e nodofa con una mol-
titudine di parole; I'altra minore, che con
fia di folamente una o due rimóte parole 
od allufioni , come in Ifaia, C. X I . i . do-
ve Gesu Grillo é cbiamato ^SJ, ¡urculus , 
verga, ramo. Vedi PARÁBOLA. 

I I P. Bouhours, nelle Mem. di Trevoux, 
definifee un Enimma , per un difeorfo , od 
una pittura , che inchiude qualche fenfo 
afeofo, che vien propofto da indovinarfi . 

Gl i enimmi dipint i , fono rapprefentazio-
ni delle opere delía natura , o dell' arte , oc-
cultate fotto figure umane , tratte dalla do
ria, o dalla favola. Cosí G. C. nel mezzo 
de 'dottori , rapprefenta la Bibbia, &c. 

U n Enigma verbale é una deferizione ín-
gegnofa, artifiziüfa ed aítruía d' una cofa. 
Bouhours. ' 

I I P. Menedrier , ci ha dato un tratta-
to erudito degh Enigmi e delle figure enig-
matiche. 

L'ufo degli Enigmi fu grandiíTimo appo 
gli Egizj . Cotefto popólo , per oííervazions 
di Gale, copriva le fue dottrine delle co
lé divine , umane, e naturali , fotto tali ma-
fchsramenti ; cosí alcune ftclle , ficcome 
oíferva S. Clem. Alcf. Strom. venivano, a 
cagion de' loro moti obl iqui , raflomiglia-
te a' ferpenti , i l Solé ad un Coccodnllo, 
ad un vafcello, &c. 

Gale s'awifa che egli no abbiano pref) 
quedo codume da gli Ebrei, fra i quaíí •» é 
cerío che la maniera o método enigmática 9 
non era raeno in ufo . Siane tedimonio 1 
enigma , o indovinello di Sanfone , Jad.XIV. 
I Z . I ^ . I O v i proporro un enigma &c. n T n > 
cioé fecundo Vatablo , un prolema enigma-
tico: i Scttanta voltano la parola Ebraica, 
vpofiKnpc*. . Da l mangiatore efe} i l abo , & 
dal forte efet la dolcezza. Dove per mangia-
tore , t. forte , s'intende un Leone ; e per 
cibo, i l niele. Salomone , é fama che fia 
dato particolarmente dedro nell© fciorregU 
enigmi. GI o fe ffo ylmiq. fuá. L . V . c. 2. Cié-
mente ci adicura , che gii Egizj collocavano 

le sfingi davanti ai loro tempü ; per addi-
tare che la dottmia di Dio e la Rcligionc 

era-
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crano enigmatiche > ed ofcure . Vedi GEHO-
GLIFICO , EMBLEMA m SÍMBOLO , FAVO-
LA , Scc. 

ENIXUM/ÍJ /J tra i Chiaiici , un fale 
neutro, né acido, né alcalino, mache par-
tecipa d'ambedue. Vedi NEUTRO, ALCA
LI , &c. 

Ta l i fono il fale comune, i l n i t r o , l'al-
lume, i l v i t r io lo , ¿kc. Vedi SALE , NITRO , 
ALLUME, VITRIOLO, &C. 

E N N E A D E C A E T E R I D E » , nella Cro
nología; un ciclo, o periodo di ipannifo-
la r i . Vedi CICLO . 

* La parola e Greca , ema^íJcaísTí/jOíí , 
formata da ívntt. , novem , Siv.* , de-
cem , cd tros, anno . 

Tale é i l ciclo lunare inventato da Me-
tone, ful fine del quaie la luna ritorna ai 
medefimo punto, donde é partita. D i qua 
é , che gü Ebrei , gh Ateniefi , ed aicre 
Naz ion i , che ebbero in animo di accomo-
dare i meíi lunari ali' anno íoíare , te cero 
ufo deila Enneadecaeteride , aííegnando a 
fette degli anni tredici mcíi per uno , ed 
agli altn dodici . 

V Enneadecaeteris Ebraica é propriamen-
te un ciclo di 19 anni lunari , che prin
cipia da molad tohu , e ritorna di nuovo 
fempre; de'quali anni , ógni 30. 6°. 8o. 
11°. 14o. 17o. e 19o. fono embolijmici, o di 
383 g iorni , 21 or. per uno; 1 nmanenti , 
anni corauni, di 354 g iorni , 8 or. per uno . 
Vedi ANNO. •— Con leguen te mente , i1 En-
neadecaeteris Giudaica é di 6939 giorni , 18 
ore. Vedi EMBOLISMICO. 

E N N E A G O N O , * nella Geometría , una 
figura di nove angoii , e nove l a t i . Vedi 
POLÍGONO . 

* La parola e formata da iwtot , nove , e 
yavietf angolo. 

Nella Fortificazione , ENNEAGONO , di
nota una piazza con nove baíhoni . Vedi 
Piazza FoRTIFICATA . 

E N N E A T I C I Giorni , fono ogni nono 
giorno d' una infermita i che alcum s' irama-
ginano che naturalmente apportino una 
grande alterazione , o per lo meglio , o 
per lo pegg.o. Vedi CR ITICI Giorni. 

ENNEATICI Ann i ) fono ogni nono anno 
della vita di un uomo . Vedi CLIMATÉ
RICO . 

E N O R M E * , cofa ecccffiva, o moflruo-
fa , fpezulmente nella mole. — 11 coloíTo 

Temo I I I . 

E N O 'Sop 
di Redi era di un enorme ííatura . Vedi 
COLOSSO . 

* La parola e formata della privativa e 
e norma , regola , q. d. contrario alia 
regola., omi/ura, contra normam . Ne* 

fe col i corroí t i della Latiniia , J' ufa va 
diré, innormis, e inormiS. 

Nella Giurisprudenza Francefe , Ufw enor-
mis, xxn ÚAimo enorme, é quello che eccede la 
meta del valore deila cofa venduta. 

E N O T I C O , Henoticum * , nella Storia 
EcclefiaÜica , é un íaraofo Editto dell'Impe
rador Zenone, nei quinto fecolo , indirizza-
to a nconciliare , e riunire gli Eutichiani 
coi Cattol ici . Vedi EUTICHI ANO . 

* La parola e Greca ÍVOTIKW \ q. d. fré
nico, riconcíliativo, da zvoa , uni ré . 

Fu procacciato dail' Imperadore col mez-
zo d 'Acacio, Patriarca di Coftantinopoli, 
e con i ' aílilienza degli amici di Pietro 
Moggo . 

La fpina od ¡1 vcleno di queft'editto íía 
qui , ch' ei non ammette i i Concilio Cal-
cedonefe, come gli altri t re, mapiuttofto 
pare che gli addoffi degli errori . — Egli 
é in forma di lettera , indirizzata da Ze
none ai Vefcovi , ai preti , ai monaci , ed 
al popólo d' Egitto e di Libia . Gl i íi op-
pofero i Cattohci , e lo condanno formal
mente Papa Felice I I I . 

E N S , Ent i th , ÉJfere , nella Metafifica , 
s applica ín un fenfo genérale ad ogni co
fa, che la mente in quaiche modo appren-
de, e di cui afferma, nega ^ prova, o dis-
approva quaiche cofa . — A l t r i Filoíofi lo 
c h i a m a n • > cog i t a biie, ed imelUgtbile ; ed i Lo-
g ic i , thema. 

ENS , in un fenfo meno genérale, figni-
fica ció che é , od cfilie in quaiche modo, 
piu oltre che per effere concepito , o ef-
fere capace di concepiríi nella mente . 
— Quedo particoiarmente fi chiama ens 
pefitivum o rcale . I n oppofizione a cui íia 
i l nvn ens. Vedi NON ENTITA". 

ENS , nel fuo proprio o níiretto fenfo, 
é quello a cui pertengono reali attributi : o 
quello che ha una real i ta , non íolamen-
te dall' intelletto , ma in fe íleffo ." Que-
íio é quello che propriamente intendefi per 
res , cofa; e quello che altramente chta-
miamo ens reate^ ed anche fcflanza. Vedi 
SOSTANZA . 

ENS rationis, é quello che totalmente íi 
H h h h fon-
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fonda su ] 'satellctto, o che tññc folamen-
te nelT injmaginaxione . >—De'quali enti fe 
ns diílinguono tre fpezie: ens rationis effe-
Btvum ; che fí fa o produce dalla mente, 
come la cognizione : ens rattonts fubjefti-
vum, che é ricevuto nella mente ; come 
la fcienza: ed ens rationis objeBivum , ch' 
é rapprefentato dalla mente ; come una 
chimera, una montagna d 'oro, e fimili. 

I I qual ultimo ens, fe non ha altro mo
do d'effe re , cioc fe é rapprefentato in quel 
modo che ei non é né pub effe re , é quel 
che i l piíi propriamtnte íí chiaraa ens ratio
nis . Quafi tu t t i i Filofofi deíla Scuola, e 
fra gli aitri i Peripatetici, afferifcono che vi 
abbia di queíli entia rationis objeñiva; ai
t r i negano che vi fia , o che vi poffa mai 
effe re cofa tale . 

ENS, O ENS primum, tra i C h i m i c i , di
nota la parte eíficace di un corpo mirto na-
turale , fía anímale , o vegetabile , o tbífile ; 
in cui tutte le qualitadi o virtudi degi' in-
gredienti del mirto, fono comprefe in pic-
ciol g i r o . Vedi ESSENZA . 

Paracelfo pretende d' aver faputo fe para re 
T ens primum dai corpi , ed effettuare col 
raezzo di effo cofe prodigiofe, dirette alia 
rinovazione, ed al riftoramento deüa giovi-
nezza : ma i fuoi procefli o le fue opera-
z ion i , come le prefcrive, fono da lui porti 
si ofcuramente , che niuno s' é lafciato in-
durre a farne la pro va . 

I I Sig. Boyle ci da un proceffo od una fe
rie di operazioni , tolte da M . le Fe bu re , 
con cui I ' ens primum , o 1' effenza , dcll'ap-
piartro , fácilmente fi oítiene : aggiugne , 
che gl i effefti d'un ens di appiaílro , co
sí ef í ra t to , non fono per niente inferiori a 
quelli di Paracelfo ; e reca un eferapio d'un 
fuo fpeziale amico, al quale, dopo d' avcr 
prefo di queíl' ens per foli quindici g io rn i , 
le unghie delle fue man i e d^g'fuoi piedi ca-
derono, e ve ne fi-ccedcttero di nuove ; i l 
che lo convinfe talmente della fuá efficacia , 
che tralafcib di prenderlo egli fteffo ; ma 
avendone dato un poco ad una vecchia di 
70. anni , la quale ferviva in cafa , le fe 
fcorrere di nuovo 1 meí l ru i ; e si copiofa-
raente , che ella ne fu orrendamente fpa-
ventata. 

Avendone dato un poco ad una gallina 
vecchia , le di iei piume comindarono a 
mutarfegli i l feño giorno , ed ella di vento 
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affatto nuda; ma innanzi chedue fettimane 
foffero termínate , riebbe nuove penne in 
luogo delle deporte, piu belle e meglio co
lórate delle prime. 

La relazione é rtravagante non poco ; 
puré confíderando da qual mano V abbiamo , 
e quanto é facile probare la cofa , é ben 
raolto , che niuno abbia ancora tentato di 
profeguirla . 11 proceffo , o la ferie delle 
operazioni é tale: 

Raccolto un poco d' appiartro, o d'akra 
pianta opportuna, nella ñagione e nel te ra
po proprio ; ella fi riduca in una polpa, pillán
dola in un mortajo di marmo , emettendoia 
in un matraccio ermeticamente figiilato , fi di-
gerifca quaranta giorni Del letame, o con 
alíro calore análogo . Fatto c ib , fi tragga 
fuora la materia , che oramai (ara piu l i 
quida di prima , e feparandone le feccie , 
o le parti piii groffe , fi digerifca di nue
vo in un gentil bagno ; affinché le parti 
groffe che rertano, diano giu anch'eífe : po-
feia fi filtri , e vi fi aggiunga i l fale fiífo , 
cavato dalle dette feccie , feccate e calcí
nate . A l liquore cosí prepára te , aggiugni 
parti eguali del liquore di buon fale ma
rmo ben purificato , e liquefaíío , ed allo-
ra fi laíci fcorrere per deliquium . Final
mente , figillate la roiílura in un ir.atrac-
cio ; cd eípenctelo \ai Solé per altre fei fet
timane . A l fine del qual tempo, 1' empri
mum della planta troveraffi ouotare ful l i 
quore , in una forma liquida , trafparente, 
ta lora d'un color verde , e talora roffic-
cio , fecondo la pianta adoperata. 

ENS Ven cris, o Fiore di Venere, una pre-
parazione chimica , prima data in luce dal 
Boyle ; te ñuta ptr fpecifico nel le rachiti-
di , e molto commendata ne' cafi o malí 
de' nervi , nel'c cacheffie ortinate , nella 
perdita d' appetito , e nelle ortruzioni di 
tutte -le fpezie. 

Ella preparad con fublimare parti egua
l i della polvere di vitriolo di Cipro ( cal-
cinata fin che fia di colore ficuro ) e di 
fale ammoniaco , in una forma di fiore 
giallo. • EH'ha i l fuo neme dalle parti-
celle di Venere, di ra me , che inchiude, 
compartiré dal vitriolo . 

E N S E M B L E , termine Franzefe , qualcbe 
volta adoperato nel linguaggio Ingleíe , che 
letteralmente fignifíca infierne , o uno con f al
tre : ed é formato dal Latino /w, t f imul* 

N e i i ' 
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N c i r Arcbitettura dicono gl' Inglefi the en-

Jemble , o tout enfemble d'un edifizio, vo-
lendo intendere Topera infera, o tuíta la 
cotnpoíkione, confiderara infierne , e non 
per partí ; e talor anche , la proporzion 
relativa delle parti al turto . — Tut t i que-
01 pe7,2i, diciarno, di fabbrica, fanno un 
húV Bnfemhle. 

Per ben giudicare di un' opera, di una 
ílatua , o d' ai tro lavoro di feultura , íi de-
ve prima cfammare , íe V enfemble , i l tut-
so infierne íia buono . I I tout enfemble d* 
una pittura , é que!!' armonía che rifulta dal
la diílribuiione de'diverfi oggeíti o figure, 
delle quali é cornpofta . — Queda pittura 
é buena, prenden ció le partí íeparatamen-
le : roa íl tout enfemble é cattivo. 

ENSIFQRMIS Cartílago . Vedi 1' A r t i 
co'o XíPHOIDES . 

E N T E ' , I1 ifleffo che ¡nnefiato , voce 
Araldica . Vedi TNNESTATO . 

E N T E L E C H I A , S V T . S M x ^ J termine 
Greco, eon cui ArÜlocele definifee 1' ani
ma ; e che non incontrandofi in alcun al-
íro Autore , ha dato ai Cr i t ic i ed si Fi-
lofofanti un infinita perpíeffitay per difco-
prirne i l fenfo. Vedi ANIMA . 

Ermolao Bárbaro, dicefi, che abbia iníer-
rogato i l diavolo pe»? averna contezza ; e 
che dopa c ío , nelía fuá parafraíi fo-ora The-
miíVio, fe dai diavolo o da fe íieífo nol íi 
pa, ei traduce la voee Greca per quefta v 
perfeilihabia , che non é neppur un tatíti
no pía chíara. 

Cicerone , l'a cu! interpretazione áovrebbe 
preferíríi a queíla di qualunque moderno , 
definifee 1' entdecMa ( Tufcul. q. L . I , C. i . ) 
per un eerto , continuato , e perpetuo moto ; 
díonde parrebbe che Ariftotele a veífe prefo F 
anima per un modo del corpo j on moto eore-
tinuo eíFendo fema dubbio un modo del 
corno . Vedi CORPO1, MODO , &c. 

I Pcripatetici ordinarj tengo no che entele' 
ehia fígnificbi attOy e fotfo eííb; , fuppongo--
Ro che s' intenda la forma del comporto o 
^eir anímale . — Ferci5 , alcuni la definifco-
n o y un atto% fia foílanzíale & accidéntale, 
confiderato come capace di efeguire qualche 
operaiioae nsl corpo . — AUn la definifeo-
f io , un atto foft-aniiale , per cui una eafa 
é5 queiio che é , in foft ama , 

Finalmente a l t r i , e quetii dcgli ul t imi A r i -
ioielicis, accordano, che /' atto , o V entele-
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chía i cen cui Ariftotele ha voluto fpiesare 
la natura dell'anima , é o qualche modo 
del corpo , come i l moto, o nienre aííatto „ 
— E cosí ia nozione Peripatética li nlolre 9 
0 ritorna a quella di Cicerone. 

E N T E R O C E L E , * ¡vTzpov.vKn ne lia Me-
dicina, é una rottura , o difcefa degl' m-
teflíni. Vedi ROTTURA , e HYDRENTERO-
CELE . 

* La parola e formata clal Greco svrspav , ia-
tefiino , e KUXU tumor . 

L ' Enteroctle é una fpecie d' ernia , o rot tu
ra , in cui gl' intetUni T paríicolarmente l ' 
1 Hura , cadono o nell' anguinaja , o ncll» 
fcro íum. Vedi HERNIA. 

V i fono due fpezie di Enteroceie; h per-
fetta , che accade quando i! inteftino cade 
nello feroío 5 e V imperfetta , quando fola
mente cade nell' anguinaja. 

La caufa immediata o proíFima delT 
entero cele , é la rilaíTazione o 1' eftenfione 
della parte baffa del peritoneo , dove fono 
coníenuti g!' i n teñ in i . — Le caufe r imóte 
fono i grandi s íorz i , i troppo violenti efer-
c iz j , le toíii violente , i vomiti frequenti, 
i l moho gndare o piangere ; ond' é che i 
fanciulh vi fono moho fnggetti. —~ TI rtme-
dio é principalmente nelie apphcaxioni e(ter
ne , come i cinti , i hrachieri, i cofemetti . 

E N T E R O EPIPLOCELE, una ípeziedí 
raí tu ra , in cui gP inteitim , e I ' cpiploon , o 
i l reticello , caggiono affieme neüo fero-
t u m . Vedi HERKÍA . — Le caufe foivo I t 
fieífe che quelle deÜ'EnEíroceie. Vedi EM-
T E R O C E t K . 

E N T E R O EP1PLOMPHALÜS ^ , una 
fpezie di exomphalus m cui gl-' intefiini , e 
i'epiploon , od 1! rcnet i ío , sbucano- o isk 
gtbbo all'umbiiieo . Vedi EXOMPHALUS. 

* La voce i eompvfta da evnpo-y inteíiíno> 
mwxaffr rete, o-mtbo , ed oy<poí\os, um-
bi l ico. 

E N T E R O - H Y D R O M P H A L U S , • nei!-
la Mediema , una fpezie di exoraphalus, ¡ti 
eu i , olere il disloeamento ed ti gon-fiamen-
to dell ' intefiino, vi é una copia di umori 
acquofi raccolci in fieme eon eíío . Vedi 
EXOMPHALÜS . 

* La parola e Greca , da íiTtpou inteííi-
no , úfr&jp acqua , ed owktoos > ©mbe-
lico, 

E N T E R O L O G T A , ( da eirepov inteflL 
m m , e Koyosfermo) é propriamtníe un t raí . 

H h 11 h 2,. tato 
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tato fopra gí ' intef t ini . — Benché !a parola 
generalmente s' intenda inchiudere tutto 
quello che fi contiene neüe tre cavitadi , 
la tella , i l petto , ed i l ven tre con tutte 
le vifcere. Vedi VISCERA. 

E N T E R O M P H A L U S * , E N T E P O M -
^>AA02 , nella Medicina una fpezie d' exora-
phalus, in cui gl ' inteftini eíTendo caduti fuori 
del loro luogo, cagionano un tumore neli' 
ombclico. Vedi EXOMPHALUS. 

* La parda e fórmala dal Greco tvrspoy , 
in ter ino, td opvaKoí, umbiiicus. 

E M T J M E M A , Enthymema* > neila Ló
gica , un argomento che coníla foiamente 
di due propofizioni , deil' antecedente , e 
del eonfeguente dedotto da quello . Vedi 
.ARGOMENTO . 

* La parola e Greca, ívSvixnyba , formata 
dal verbo fi)5víiHa-$oti, penfare , conce-
pift , uní ccmpojio di gy, i n , e -Su^or, 
mente» 

AriÜotele. lo chiama VmgomeMú retorico $ 
© probabile y le fcuo-le , ú fillogismo imperfet* 
t@, per contradiftinzione dal perfetto , che 
confia di tre propofizioni , ed é chiaraato 
1' argomento dialettico » Vedi S i L L O G i S M O . 

Deveíi oíícrvare tuttavolta , che 1' ent'tme-
fna h realmente un perfetto fillogifmo nelP 
intellctto y e fojamente imperíetto nell'ef-
preíFione , a cagione che una delle preroefTe h 
taciuta , come íendo íufficientemente chiara 
ed ovvta t e fácilmente fupplka dal!'intendi-
mento di quelli co' quali difeorriamo. 

Cosí , I n ogm trrangolo rettilineo , i tre 
angoli fono eguali a due retti ; e coníe-
guzntemente r fo forro pur in un triango-
lo ifocele Í é un emimema \ effendo omeífa 
la propoíizione, che unifoceíe é un trian-
§o!o rettilineo v come fufficientemerte nota 
e eonceíía K 

L ' Entimema é la pia femp!ice ed elegan
te di tutte le argomentazioni , eíTendo quei
pa ch^ un uomo, argomentando ferratamen-
íe» fa d' ordinario , fenza punto badare alia 
forma. Cos í , quel verío che é rimaftodel-
k Tragedia d' Ovidio , intitolata Medea- y 
coníieneyun entimema :. fervarepotui y perde
ré an poffum rogar ? lo potei íalvarvi ; pfr 
confeguenza, potrei farvi perire . Tutta la 
bellezza fí farebbe perduta, fe tsutte le pro
pofizioni foffero flatef efpreffe ; la mente 
íarebbefi offefa della recita di quel che non 
cía in algaa saodo BeceíTario.. 
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Qualche volta puré , le due proponzinni 

d' un entimema fono inchiufe in una fola 
propoíizione ; i l che Ar i íb te le chiama ? 
una fentsnza entimematica j e ne da quefto 
efempio : O mortale, non dei portare un im
mortal odio . L ' entimema intero farebbe: T u 
fei moríale , non fia d un que i l tuo odio im-
mortale. 

E N T I T A ' , nella Filofofía feolaílka , un 
ente od eífere fifico , confiderato fecondo 
quello ch'egli é neila fuá capacita natu
ral e . Vedi ENS , e N o N entita. 

Alcuni , i quali hn mercatura di diílin-
zioni , ci danno diverfe fpezie di entitii . 
— Nel fuo proprio fenío , 1' appHcano ad 
una compage di parti diííimili: quale é la 
entila d' una cafa , dei mondo &c. In un 
fe ufo piü limitato l5 applieano ad una con
gerie di parti fimili ; qual é Ventila delT 
acqua , del caldo, &c. — E nel fuo fe r i 
fo genérale, ad ogni realita: come i ' en t i -
ta di D i o , degll Angelí , &c . 

Ma queíla é mera fottigííezza : forfe 
mcglio definírebbefí Ventila per 1'attuale 
eííenza, o efiflenza, di una cofa penfante. 
Vedi ESSENZA , ed ESISTENZA . 

E N T R A T A , per ingreffo , &e. Vedi EN-
TRY, e h ' é i l termine Inglefe r i l quale fi 
ritiene nella traduzione , perché i l fuo fi* 
gnificato é legato con cireoílanze pura
mente «Tufo Inglefe. 

E N T R Y , o ENTRANCE ^ ^cce Inglefe 
nel fuo ftnfo genérale , dinota una porta , un 
adito, un palio, &c. per cui s' entra o s' 
arriva dentro u» luogo. Vedi PORTA. 

ENTRY , entrata, nel tener de' libri , o 
della Scri í tura. Vedi LIBRO. 

ENTRY , qualche volta fi fa dinotare un 
dazio, od una impofizione, raeífa fopra le 
derrate, o mercanzie pórtate m unoStato, 
& per térra o per mare. Vedi DAZIO . 

I Dazj d' Enny , o d1 entrata , 6 pagana 
feeon-do una tariffa ñabilita a tai uopo . 
Do ve i l dazio d' entrata di qualche mer-
canzia , non é fiffato dalla tariffa , pagafi 
per ejiimazione y c\oé a proporzione di que! 
che un'altra merce della a un dipreífo me.-
defima qualita-, e valuta , é folita pagare;. 
Vedi IMPORTAZIONE , ed ESPORTAZIONE .. 

ENTRY , dinota parimenti un ricevimenr 
ío folenne, od una cerimonia, che fi conv 
pie dai R e , dai Prineipi, dagü Ambafciato-
t'i a da'Legatij. &C., nelfuogrimo entrare m 
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una citta, o nel lor ritorno in trionfo da 
qualche efpedizione . GT ítaiiani direbbono 
INGRESSO, O ENTRATA. 

ENTRY , termine légale , e fignifica i l 
prendere pofleflo delle ttrre , o poífeffiotri , 
in virtu di un tirólo ad efie . Vedi Pos-
SESSO . 

ENTRY, fi piglia anco per un mandato, 
che da la poífdíionje di terre ad una per-
fona, per cagion del fu o diritto legittixno. 
Vedi INGRESSO . 

I mandati Entry (tVrits of entry) dice 
Briton , favorifcono molto i l diritto di pro
prieta : alcuni , e. gr. fono per ricupcrare 
certe corriíponfioni , o certi fervigj; ed in 
queíii fon contenute le due parole, Jolet, 
e dcbct. — Tal i fono i mandati quo Jure, 
rationalibus divi jh &c . 

Nelle caufe od azioni d' Entry vi fono 
tre gradi ; i l primo quando uno dimanda 
terre o polfeffioni, di fuo proprio poffefío, 
dopo che i l termine é ípirato. —I l fecon-
do , quando uno dimanda ierre , o poíTef-
í ioni , affiítate da un altro dopo che il ter
mine é fpirato . I I terzo , quando uno di
manda terre o p o fíe Ilion i ( tenements ) di 
poiíeíTore, che ebbe ingreíío ( E n t r y ) per 
mezzo di uno, a cui qualche antenotodeli' 
Attore afficcb per un termine ormai fpira
to j e fecondo queíii gradi, i mandati, per 
ripararvi, fono variati. 

E N T U S I A S M O », E N 0 O T 2 I A 2 M O 2 , 
un eí lro, o furo re poético , o profetico , 
che trafporta la mente, infiamma e folie-
va 1' immaginazione, e la fa concepire ed 
cfprimtre cofe üraordinarie, e forprenden-
t i . Vedi POESÍA, INSPÍRAZIONE, &c . 

* La parola e formal a da ¡Greco, c-.'.'jt®', 
o I'JSUÍ , un nomo trafportato in un mo
do ¡haordinario ^ o antmato dallo /pirita 
di Dio , ¿n cui Dio e, o cui Dio anima . 
Donde i l verbo (U'Saaiu^a} , o wSsmota , 
ed i l nome <w£x(nc(ai¿@'' , Eníufiasmo ; 
ed ívStí(n.ci~iif, entuíiafta , una per fono, 
foggetta a tali trafporti. 

M . de Piles definí ice V Entuftafmo , per 
1)11 trafporto della mente , da cui ella é 
guidata a penfare ed immaginare le cofe in 
una maniera fublime j íorprendente, s non-
dimeno probabile, 

I I fublime , ei lo crede un ingrediente 
neccíTario nella definizione ; come quello 
che é Tef ímo proprio , e una produzioae 

áeW Ertiifia/mo. —VEntuftafmo, aagsugnc 
egli , contiene i l fubl m c i comeraibero o 
tronco, i rami . Vedi SUBL/ME . 

Queft'é i1 Entujia/mo , che íi í tnte o pro-
va nella Poeíia , ndl'Oratoria , nella M u -
íica, nella Pirtura, neila Scóltura &c. Ma 
({miV Entufiafmo, che appart¡cne alie ope
re deirarte, é diverfu gran fatto da quel
l o , che viene atrribuito. alie Sibiile ed al
ie Sacerciotelíe degli Oracoli, edeg i iDu de* 
Gentili ; che era poco altro piü che fana
t ismo, e coníiílcva principalmente in fmor-
fie, ftorcimenti , e agitazioni del corpo . 
Vedi ORACOLO , PYTHÍA, &C. 

VI ha un grado d 'affení imento, dice i l 
Sig. Lockc, che, appreflb alcuni uomini , 
ha l'ifteíía autorita, che o ia fede , o la 
ragtone; e queíii é VEntufiasmo, che, po
lla da parte la ragione , vorrtbbe metiere 
innanzi e fpacciare la rivelazione fenza di 
eífa; con che i n f a t t i , cgli toglie e la ra
gione e la rivelazione, e foftituifee in fuá 
vece , le mal fondate immaginazioni del 
cervello di un uomo , e le aíiume per un 
fondamento si dell' opinare come dell' ope
rare . Vedi RIVELAZIONE. •—La Rivelazio
ne immediata cííendo una moho piü faci-
le maniera agli uomini , di fíabilire le lo
ro opinión!, e di regolare la lorocondoíta 5 
che la fatica ed ü tedio del rigoroíb razio-
cinio ; non é da flupiríi , che alcuni fíen» 
fíati moito inchinevoli a pretenderla; maf-
í imamente in quelle delle loro azioni ed 
opinioni , che non poteano fpiegare o giu-
ftifícare co' raetodi ordinarj della Cognizio-
ne , e de'principj della ragione . Vedi Co» 
GNIZIONE , RAGIONE , &c. 

D i qua vediamo, che in íutti i fecoli 5 
alcuni uomini , ne'quali la melancolía era 
mifta con la divoziooe , o la cui ñima di 
sé medeí imi , aveali levati in opinione di 
una piü grande famiiiarita con D o , che 
non é ad aitri conceflTa; fi fono bene fpef-
fo luOngati della perfuaíione di un cora-
mercio immcdiato con la di vi ni ta , e di 
comunicazioni frequenti eolio fpirito di 
vino. 

Eífendo cosí difpofte ¡e loro ment í , qua-
lunque mal fondata opinione che venga a 
ñabiliríi con forza nelle loro immaginazio
ni , é un'illuftrazione dallo fpirito di Dio ; 
e qualfivoglia fíravagante azione , che a fa-» 
re ü íentono i i uh ina t i , coteílo impulfo da 
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lor conchiudefi cfTere una dhíamata e una. 
direzionc celcOe , e doverfi fecondare ed 
ubbidire. Vedi FANÁTICO . 

QueÜo noi crediamo che fia propriamen-
ts Entuftasmo i i l quale , tuttoché naíca dal 
eapnccio o dal vano penfare di un cervel-
lo caldo td arrogante , influiíce ed opera, 
do ve una fiata prenda piede , piii forzofa-
mente su la credenza e su k ai ioni degíi 
uomini r che o la ragiooe o la rivelazio-
ne, o ambtdue affieme ; eíTendo gü uomi-
m con Écmeraria prontezza ubbidienti agí' 
ímpulíi che ricevono da fe ñeffi.. 

Quando gli uomini fono una volta en-
trati in queño fentiere deil' i inmediata r i -
velaiione , e delT illurainazione fenza ftudio 
o ricerea , e della certez^a feuza prove , Ja 
xagione in cíli é fallita e perduía ; egíino 
fono oramai al di íopra di eíTa: veggono la 
luce i n fula ne' loro inteiletti , e non p o (To
no ingannarfi i come la chiara e viva luce del 
So lé , e'ia moltra fe íkífa , né abbífogna di 
altra prova che la íüa propria evidenza e 
chiarezza j eglino fentosK) la mano di Dio 
che di dentro h rao ve, e gi'irapulfi dello 
fpirito , lié poííono eílere ingannati in quel 
che ícntoní. : — Ma di qutlto vedere , e íea-
tire , la percezionc é ella deil'incimazione a 
£are una. qualche cofa o dello fpirito di Dio 
movente queíia meimazione . Quetie fono 
due moho diífercnti percezioni • e devonfi 
aecuratamente diftinguere . 

Se conofeono che la cofa é una veri ta , e' 
lo dtbbon conofeere , o per la fuá propria 
«videnza , o. per le prove razinnali che con-
vincono ch 'e l i 'é cosi: fe conofeono cío ef 
lere una verita , o nelT una o neli' altra di 
quefte maniere , fuppongono ia vano , ch' 
ella fia una rivtlazione imperocché tutte le 
verita, di qualunque fpezie che ficno, ele 
quali illuminano gli uornini non mfpirati, 
vengono a queílo modo nclle loro menú ¿ 
Se dicono , che conofeono cib eiíer vero , 
perché é una rivelazione da Dio ,. la ragio-
ne é buona ; ma ailor farh ad efíi dimanda
to , come poi fánno ch'ella fia una rivela-
•zione da Dio? fe dicono di faperlo , dalla 
luce cb'eila reca coa sé;, confiderar debbo-
n o , fe queíio fia un diré mente di piu , che 
fe diceíTcro, effere queila una rivelazione, 
perché credono che fía vera ; imperocché tut-
ia la luce di cui pariano, non é che una for-

gerfiiaüone ddle loro grogric. raentiche 
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quella fia una verita; laqual perfuafione é 
un íondarnento mo'.to mal ficuro, acui ap-
poggiarfi, o neile noílre opinioni, o neile 
noííre azioni» Luce vera neila mente, non 
é altro che T evidenza della verita di qual
che propofizione, e, fe ella non é evidente 
per le fteffa, tutta la luce che averpub , é 
dalla chiarezza di quelle prove, in forza del» 
le quali ella riceveíi . Vedi EVÍDENZ A. 

D i o , quando fa un Profeta , non disfa o 
non ditlrugge l ' uomo : ci iafeia le fue facol-
ta nel loro ftato naturale perché poffa giu-
dicare delle fue infpirazioni, fe fie no, o no , 
d'origine divina. Se egli vuole che noi dia-
rao i i noftro aííenfo alia verita di una pro
pofizione, o rende evidente queüa verita co* 
metodiordinarj.della natural ragione , ovver 
£a conofeere, ch 'eU'é una verita, alia qua-
le ei vuole che noi aííentiamo., in forza deiT 
autorita fuá ; e ci convince, ch' ella é evie
ne da l u i , con certi indizj , o certe note ^ 
neile quali non pub la ragione prendere ab-
baglio. 

Gl i uomini fanti deil' antichita , i quali 
ebbero nvelazioni da Dio , ebbero qualch' 
altra cofa, oltre la luce interiore di ficurez-
za neile menti loro , per effere accertati 5. 
che ell'era da Dio Ebbero de' fegni eílernl 
per convincerli, deli' Auíore di quelle rive-
lazioni . E quando ebbero da convincerne 
gli a l t r i , fu dato loro un certo potete, on
de giuÜifkare la verita della loro commiffio-
ne dal cielo; e con ftgni vifibiü accertare l ' 
autontadivina deli' imbafeiata a cui fare eran 
mandati . Mosé vide ii roveto in fiamme 
fenza confumarfi , ed udl una voce che n 
efeiva. D i o , con un altro miracolo delia fuá 
verga convertita in íerpente, gli aílicuro al-
tres! un potere di atteíiar la íua miffione, 
ripetendo l ' iíKífo mirácolo davanti a colo
ro , ai quali era mandato ~ Vedi MIRA-
COLO . 

ENTUSIASTA. , . E N 0 O T 2 T A 2 ; T H 2 . ? 
una perfona poffeduta da Entufiasmo , Vedi 
ENTUSIASMO, FANÁTICO , &c . 

La parola comunemente é intefa in un 
caítivo; fenfo. — Fu dagü antiehi appllcara' 
ad una fetta d' Eretici , cbiarnati pureM^/-
fa l ian i , ed Euchiti, 1 quali ,. ficcome íi ípie-
ga Teodoreto, furono denominaíi Entufia* 
f t i , a cagione ch'eíTendo poffeduti dal Dia^ 
voló , íi credevano divinamente inípirati <» 
Vedi MASS.AI.IANI j ed EUCHITL. 
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ApprefTo n o i , Emufiafla fign'fica Tlílef-

fo che fanático ; e s' applica a' Quaccheri , 
agli antichi Anabattifti, ed ai raoderni pro-
f e t i , per le loro preteafioni di lumi ftraor-
dinarj , di riveiazioni, di v i f ioni , di impulíl 
& c . dal Cielo. Vedi QÜACCHER.0 , ANA-
EATTISTA , MÍSTICO, &C. 

ENVELOPE , nella fortifícazione , un 
íionte di térra , talor alzato nella foífa di 

riña piazxa, e talor al di la di effa ; ed é ia 
forma di un íemplice paríipetto, o di un píc
eo lo r i paro , orlato di un parapetto . 

QueíH E/jvelopes, o álzate ed inviluppi , fi 
fsnno dove le piazze deboii hannofi da co-
prire con feraplici linee , fenza avanzare ver-
fo U campo i i i che non fi pub fare che con 
opere che ricercano moho di luogo i quaii 
fono le opere a corno, le mezze lune, &c. 

GT inviluppi ( Envclopes ) fono talor detli 
folchi, contraguardie , conferve , lunette &c. 

,7NV.IRONNE' , nell' Araldica France-
í¿: í é quando un Leone, od altra figura, é 
cerchiata ( Environnée ) interno intorno da 
altre cofe . — Environné ( circondato ) con 
tanti b izant í , &c. in orlo. 

E N U M E R A Z I O N E , 1' alto di numera
re , o contare . Vedi NUMERAZIONE . 

Dio sfida Abramo, nella Scrittura , a nu
merare le ftelle: nel tempo della nafeita del 
noílro Saívatore , Celare Auguño avea co-
mandato che fí faccíTe una Enumerazicne di 
tutto 11 mondo , o piuííoílo di tutto i l po
pólo íbggeíto al fu o Impero ; abbenché di-
verfi valenti Autor! fieno d'opiniooe che i l 
Cenfus, la taifa , o V enumetazione, mentó-
vata da San Luca, non fi eftendeíTe a tut
to r Impero, ma folamente al popólo della 
Giudea . Vedi Perizonio de Cenfu Judaico : 
e Bergero de Vtis Militaribus. 

In Roma era cofa ordinaria , i l fare Venu-
merazione di tutte le famiglie: la prima fu 
íotto Servio Tullo , quando i i numero d'uo-
min i afcendea a 8o. miía . Pompeo o CtaíTo 
ne fecéro un' altra , in cuí eglino arrivavano a 
4000. mila . Que lia diCefare non ccccdctte 
100 mila : cosí che le guerre civil i aveano 
diflrutti 300 mi!a Cittadini Romani . Sotto 
Auguro , nell' anuo 725. i Cittadini Roma-
n i , per tutto 1' Impero furono coníati 4 mil-
Jioni 63 raüa . Neli 'anno di Roma 74Ó. cf~ 
íendofi numerati di nuovo i Cit tadini , fu
rono trovati 4 mil l ioni , 2 cento 33 mi la . 
Neli 'anno 766. che fu 1' ultimo del Regno 
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A u g u r o , queño Principe infierne con Ti» 

berio , fece un' altra enumeraxione dei Citta
dini di Roma, quando furono trovati 4 m i l 
lioni 137 mila perfone. Claudio fece una 
nuova computazione , nell' anno di Crido 
4 8 , quando, al riíerir di Táci to , i Cit ta
dini Romani per tutto f lmpero, afcefero a 
6 millioni 904 mila ; benché altri rappre-
fentino i l numero confiderabümcníe maggio-
re. —Una raríffima, ma indubitata meda-
glia di Claudio , non ancor mai pubblicata , 
cíprime i l numero precifo di cotefta Lifta 
fatta da Claudio, che fu chi amata oflenfio t 
cioé 7 millioni d' uomini atti a portar i ar-
m ¡ , olíre tutt i i foldati gia in piedi negii 
eferciti, che afcendevano a 50 Icgionl, 57 
coort i , e 60 foldati. — Dopo quefta enume-
razione non ne troviamoaltra fin a quslla di 
Vefpafiano , che fu i ' ultima. 

ENUMERAZIONE , in Retíorica, dinota 
una parte della perorazione , in cui 1'©rato-
re, raccogliendo gli fparfi articoli di quanto 
ha detto per tutta l'orazioue , ne ía una bre
ve ed artifiziofa ricapitolazione . Vedi PE* 
RORAZIONE , e RICAPITOLAZIONE. 

ENUMERAZICNE delle p a ñ i , nella Ret ío-
rica , é la fteífa cofa , che quello che piu co-
munemente chiamiamo dijiribuzione . Vedi 
DISTRÍBUZIONE . 

ENUNCIAZIONE , una femplice efpreffione, 
o dichiarazione, di una cofa, in termini o 
affermativi, o negativi. 

Gl i Scolaí|ici d'ordinario diftinguono tre 
operazioni dell' intelletto ; apprenfione , enun
ciazione , e raziocinio , o difeorfo . Vedi 
MENTE, OPERAZIONE, &c . 

ENUNCIAZIONE , tra i Logic i , dinota l* 
iftefio chepropofizions. Vedi PROPOSIZIONE <, 

E O L I C O , o piuttoflo JEOLICO , nella 
Grammatica, dinota uno de' cinque dialettí 
della Lingua Greca . Vedi GRECO , e DIA-

, LETTO . 
Fu prima ufato nella Beozia^ donde paf-

sb nell' Eolia , e fe r i fiero in eíTo SaíFo ed 
A Ice o. 

I I dialetto Eülico generalmente gitta via 
le aípirazioni, o fia lo fpirito den ío , e s' ac-
cordain tante cofe col dialetto Dór ico , che 
vengono per lo piu ambedue coofufi . Vedi 
DÓRICO. 

E O L I P I L A * , ÍEOLIPILA , é un ifirumen-
to idraulico, che confia d' un pallone , o palla 
cava di metallo, con un eolio fottile , od un 

tubo 

/ _ 
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tubo o cannoncino che eíce o fpunta da ef-
ía ^ che fendo tmpiuta d'acqua , e si efpoíta 
al fuoco, produce una gagliarda sbuffata di 
v tn to . Vedi VENTO. 

* Cartefio ed altri hanno fatto ufo di que-
Jio tjirumento , per ifpiegare la cagtone 
naturales e la generazione dd vento. — 
JL dt qua i l fuo nome d' /íiolipiia , q. d. 
pila i E o l i ; effendo Eolo riputato i l Dio 
de venti. 

Alie volte fi fa i l eolio entrare a vite 
riella palla ch' é la maniera piü cómoda , 
perché allor la cavita fi pub piü fácilmen
te empire d' acqua. Che le non vi é la v i 
t e , fi pub empire cosí . — Scaldifi la paila 
íin ad efier rovente, e gittifi in un vafe di 
acqua ; 1'acqua vi feorrera dentro per un 
picciolo buco , ed empiera circa due terzi 
delia cavita. 

Se , dopo c ib , fi metiera 1' Eolipila ful 
fuoco , o davanti i l fuoco , cosí che l'ac-
qua ed i l vafe molto fi rifcaldmo ; eífen-
do T acqua rareíatta in una fpezie d' aria 
momentaria , verra fuori con forza , e con 
grande firepito e violenza ; ma cib ftguica 
per intervail i , e non un fofíio cortante ed 
uniforme. 

QucíH fenomeni fácilmente i l Lettore fi 
tendera capace di fcioglierli , ponendo men
te aquello che s'é da noi moíirato íotto gli 
ar t icql i , ARIA ACQUA, R AREFAZIO NE , 
&c. 

L'aria o i l vapore ch'efce ául? Eolipila , 
trovafi ícnfibilmcntc calda vicino ali ' orificio , 
ma ad una uheriore difianza, fredda; co
me quei che fi oíferva nel noítro proprio 
fiato : la cagione di che é cotrovería. — 
I corpuículani ne rendono quefta ragione; 
che i l fuoco eontenuto nel vapore ra re fat
to , benché bafievole per efiere fentito v i -
cino all'orificio , fi ívüuppa e fi dilegua nel 
progreífo deli'evaporazione, o dello feorri-
mento; e diventa iníenfibile , prima che fia 
arrivato al fine del fuo viaggio. Vedi Fuo
c o . •—• I Filofofí Mcccanici, dail'altro lato , 
tengono che il vapore, airufcirdai pallone, 
fia dotato di quella fpecie peculiare di circo-
lar moto, che coíiituifce la qualitadi calo
re ; e che piu ¡ungi che di la fi feoíla , 
tanto piu quefio moto diílruggefi , per la 
reazione dell'aria contigua ; íin che i l ca
lore alia fine diventa iníenfibile. Vedi C A 
LORE . 

E P A 
Chauvin fuggerifce alcunl altri ufi delT 

Eolipila. — i0 .Egi i penía che fi potrebbe 
applicarla in vece di manuci per foffiare i l 
fuoco, ove richiedafi un calore molto inten-
fo . 2o, Se il eolio fi rivoltaíTe perpendico-
larrnente in su, e fi prolungilTe con un tu
bo o cilindro cavo , accomodatov! , e fi met-
teífe una palla cava fopra ¡'orificio del tu
bo, la palla verrebbe íoffuta , e fi maater-
rtbbe fluttuante, o giothercbbe e fi move-
rebbe su e giu . — e 4° . potrebbe ícrvirc a 
daré odore, ofumigaziorve ad una camera, 
quando efla palla fi empieífe di ana profu-
mata , in vece d'aria comune . 

EON , o ^EON. Vedi 1'articolo ÍEON . 
EPANORTHOSIS » , nelia Rcttorica, é 

una figura, con cui l'oratore rivoca, e cor-
regge qualche cofa dianzi addotta , come 
troppo debole : ed aggiugne qualche cola 
di piü forte , e piü conforme alia paffione^ 
da cui é agitato. Vedi CORREZIONE . 

* l a pa ola e Greca, ¡r.-ca-cp^aení, forma-
ta da opS&j dntto , donde op̂ oco , diriz-
zare , ctvopbocú, i-xvopSooo , raddrizzare , 

/ correggere , ed wet»opSa<ns, correzione. 
Percio i Latini la chiamano correélio , 
ed emendatio. 

Tale e. gr. é quella di Cicerone per Ce
lio : O jiulti t iam ! jiultitiamne dicam , nn 
impudentiam fingulare'm ? •—1 E nella prima 
Catilmaria : quamqukm quid loquor ? te u t 
ulla res jrangat ? tu ut unquam tecorrigas? 
tu ut ullam fugam meditere ? tu ut ullum 
exilium cogites P utinam ttbi ifiam mentem d i i 
immortales donarent í — Cosí pureTerenzio, 
ntW Heautontimorumenos introduce a diré i l 
fuo vecchio Mentdemo, 

Filium unicurn adolefcentulum 
Habeo. A h ! quid dixi habere me ? imo 

habui , Chreme, 
Nunc habeam necne , incertum eft. 

E P A T T E , nella Cronología, fon gliec-
ceííi del mefe folare al di fopra del mefe luí 
nare finodico; e delFanno folare al di fopra 
dell'anno lunare di dodici raefi finodici; e 
di diverfi anni folari al di fopra di altret-
tante dozzine di mefi fitiodici. 

VEpatte fono dunque o annali, o men-
firue. f. 

L ' EPATTE menfirue , fono gli ecceífi del 
mefe civile o calendare, fopra i l mefe ¡una-
re . Veds MESE . 

Supponete e. gr. che íoííe la luna nuova 
il 
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íl primo giorno di Gennaio: poiché i l me-
fe lunare é 29 giorni i2or. 44' f ; ed i l 
mefe di Gennaio contiene 31 g iorni : i'cpat-
ta menjhuale , é 1 giorno i i o r . 15' 57*. 

L ' EPATTE Annali , fono gli etccífi del 
fsefe íolare fopra del lunare. Vedi ANNO . 

Quindi , ficcome V anno Giuliano é 3^5 
giorni e 6 ore , e l ' anno lunare Gíuiiaoo 
354 g iorni , 8 ore 48' 38"; 1' epatta annale 
fara 10 giorni 21 ore 11 22" 5 cioé quafi 
11 giorni . Confeguentemente j 1' epatta di 
7. anni, é 22 giorni j di tre anni, 33 gior-
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n i ; o piuttoíío 3 , poiché 30 giorni tanno 
un mefe erabolismico , o intercalare. Vedi 
EMBOLISMÍCO . 

Cosí , 1' epatta di 4 anni é 14 g iorni , e 
si del reflo : di modo che ogni 19o anno, l* 
epatta diventa 30, ovvero o ;confeguentemen
te i l 20ino anno 1' epatta é di nuovo 11: 
e cosí i l ciclo d t l l ' epatte, fpira col nume
ro áureo , o col ciclo lunare di 19 anni , e 
comincia dall' iñeíío , come nelia Ta vola 
íeguente 

Num. cFcro 

1 
z 
3 
4 
5 
6 

Epatte . 

X I 
X X I I 

I I I 
X I V 
X X V 

V I 

Num- cToro 

9 
10 
11 
12 

Epatte. 

X V I I 
X X V I I I 

I X 
X X 

I 
X I I 

Num. cVoro 

13 
14 

16 
17 
18 
19 

Epatte. 

X X I I I 
I V 

X V 
X X V I 
v i n 
X I X 
X X X 

I n o l t r e , ficcome i novilunj fono gli ñef-
í i , cioé cadono neli'iíleíío giorno ogni 19 
anni , cosí la differenza tra 1' anno lunare 

ed i l ío lare , é 1'iftelTa ogni 19 anni . E per
ché la detta differenza é fempre da aggiu-
gneríi ali'anno lunare , per aggiuílarío, o 
farío eguale all' anno folare ; di qui é che 
la detta differenza rifpettivamentc apparte-
nsnte a ciafcun anno del ciclo delia luna, 
chiamafi Y epatta del detto amo, cioé i l nume
ro da aggiugnerfi al detto anno , per farlo egua
le alT anno loiare; la voce epatta eífendo ap-
punto formara dal Greco ivaym , induco , in
tercalo . 

Su quefto mutuo rifpetro , tra i l ciclo 
deíla Luna, ed i l ciclo dell' epatte , é fon-
data queíla regola di trovare F epatta ap-
parteneníe ad ogni anno del ciclo deila lu-
na • Moltiplicate i ' anno dato del ciclo dei
la ,Luna in 11 ; fe i l prodotto é minore 
che 30 , egli é l ' epatta che íi cerca ; fe 
i l prodotto é maggiore che 30 , divídetelo 
per 30 , ed il relio del dividendo é 1' epatta. 

Per efempio, vorrei fapere 1' epatta per 
F anno 1712, ch 'é i l terzo anno del ciclo 
della Luna . I I perché 3 é 1'epatta per Tan-
no 1712. imperocché 11 x ^ 33 , e 33 

Tome U L 

efleodo di vi lo per 30 , vi rimane 3 del d i 
videndo, per V epatta. Vedi C I C L O . 

Coir ajuto dell' epatta íi puo trovare in 
qual giorno d' un mefe in un anno cafca i l 
novilunio , cosi : al numero del mefe, da 
Marzo incluíivaraente , aggiugnete V epat
ta dell'anno dato 4 fe la fomma é mino
re'che 30 , fottraetela da 30 ; fe maggio
re , fottraetela da 60; ed i l redante fark i l 
giorno in cui dee cadere la nueva luna . 

Se la nuova luna fi cerchi nel mefe di Gen
naio , o di Marzo , ailora non fi ha da ag-
giugner niente epatta \ fe per Ftbbraio, 
© Aprile 5 allora folameníe 1 vi é da ag-
giugncre. Per efempio , volendo fapere ira 
qual giorno di Decembre fu il novilunio nell ' 
A. D. 1711, la cui epatta é 22 : per la fo-
pradetta regola, io trovo che fara í h t a ai 
2.8 di Decembre ; imperocché 22 -|- 10 
= 32, e 60 — 3 2 ^ 2 8 . Vedi LUNA . 

I I giorno, in cui cade i l novilunio, eí
fendo cosí trovato , é facile inferiré di l a , 
ehe eta ha la Luna in quaiunque giorno 
dato. Vedi LUNA ed ETA" . 

Non oftante, v 'é una regola peculiare, 
delia quale fi fa ufo comunemente per lo 
feopo medefimo, ed é quefta : aggiúgnetc 

I i i i Vepat-
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V epatta dell'anno, i l numero del mefe , da 
Marzo inclufivamente, e i l dato giorno del 
mefe, i " una fomoia, che fe é minore di 
30, moflra l1 cta dellaLuna; fe é maggio-
re di 50, divídetela per 30 , ed i l refto del 
dividendo moflra l'eta della Luna , ovver 
quanti giorni fon paííaíi dopo ru l í imp no
vilunio ; queílo método non fallera di un 
giorno intero. 

Per efempio: qual era i* eta della luna a' 
51 di Decembre, A . D. 1711. con queña re
gola io trovo , che la luna era allora vec-
chia di tre giorni ; cioé erano allora tre 
giorni dopo Tultimo novilunio „ Imperocché 
72 - j - 10 -L. 31 r r : 63 , e 63 eífendo divifo per 
30, rellano del dividendo , 3 . E queílo efat-
tameate s' accorda coir altra regola preceden
te , con cui s'é tróvalo che la nuova Luna 
fu ai 28 di Decembre nel detto anno 1711.. 

Offervifi j che come i l ciclo di 19 anni j 
anticipa le nuove Lune di un giorno in 312 
anni i i l medeíimo ciclo de 11' epatte non tia
ra fempre faldo: l'anticipazione della luna 
minorando le diyerfe epatíe d' una , ogni 3.IS 
anni. 

Laonde perché le epatte additino perpetua^ 
mente i oovilunj ; quell' epatta nel Calen
dario jaon baila \ ma tutte le 30 epatte do-
vrebbono eífere date , acciocché i l Calen
dario efibifle tu t i i i cieli d e l l ' f ^ / í í . Vedi 
CALENDARIO . 

Ed in ol tre, flecóme in 300 anni Grego-
l i a n i , vien lafeiato fuori un anno bifeftile j 
i novilunj fono cosí gittati nel di feguente, 
Confeguertemente , per la pofpofizione del
la Luna fe n' aggiugne uno ad ogni epatta, 
Vedi GREGORIANO . 

EPENTHESIS , * in Grammatica, l'ad-
dizione , od iníerzione d' una letrera o di 
una filiaba , nel mezzo d' una parola . —Co
iné . relltgio per religió , mavors per mars . 
Vedi FIGURA , 

f La parda e Greca, m&9icní 5 formata 
da 0 i , e mSnyi'i, q. d. fvpnt&JíW , in
fero , immi t to . 

E P B A , una mifura fecca , ín ufo appref-
To gli Ebrei . Vedi MISURA. 

V epha era la piü ordinaria mifura di cui 
fi ferviffero; c quella, con cui le altre fl re-
golavano. Comunemente fi fuppone che P 
tpha , ridotta al modio Romano, conteneíTe 
quattro modi i , emezzo. Ora i l modioRo-

E P H 
mano di grano, o di far iña, contcnea %é 
libbre ; confeguentemente Vepha pefava 9a 
iire . I I Dr. Arbuthnot riduce V epha a tre 
pecks, tre pinte, mifura Inglefe. 

L ' ofpitalita di Gedeone vien efaltata per 
aver fatto cuocere al forno la quantita d' uti 
epha di fariña, per un angelo foto ; che ave-
rebbe potuto fervire a ,45 uommi, per ua 
intero giorno ; i ' ufuale porzione accordata 
agli operaj eífendo due libbre di pane per á i em. 

E P H E T I , epheta oeH'antichita , magiítra-
t i Ateniefi inftituiti dal Re Demophonte , 
perché eíarainaíTero gli omicidj commeíli pe í 
accidente. 

I I loro numero giugneva a ico , 50 de* 
quali erano Atenieli e 50 Arg iv i ; non era-
no ammeíü a tal carico finché non paífava-
no l i 60 anni d' cta. —Draconc eílefe l'au-
tonta loro : Ubbonc Emmio de Rep. A t h , 
dice , ch'ei trasferl loro upa parte della giu^ 
nsdizione degli Areopagiti. 

EPHIPP1UM , E ^ ™ ^ neil' spa-tomia« 
una parte dello sfenoide, chiamato anco/<;/-
la equina , e [ella tur cica . Vedi SELLA. 

E P I B A T E R I O N , una compofizione poé
tica , in ufo ira gli antíchi Greci. — Quan-
.uQ uns perlón 2 di condizione , ed iqual i ta , 
ritornava a caía dopo una lunga afl'enza , o 
dopo un lungo viaggio in un altro paefe % 
ei convocava 1 fuoi amici., e concittadini $ 
e faceva loro una parlata , o recitava loro 
alcuni verfi , ne' quali rendeva folenni gra
zie agli Dei immortali per i l fup fauílo ritor" 
no, e finiva con un' apoílrofe, per via 4i 
complimento , ai fuoi Concittadini. 

Que 11 i veríi íormavano queí che i Greci 
chiaman vKifiuwQ.y, epibaterium, da empeU' 
Vfo , ritornar dentro . — Ncll'andar fuori , ne 
avean un' altra compofizione , chiamata apo-
baterium. Vedi APOBAJE^IUM. 

EPICO JFoema , \\n poema eroicó ; 0^ 
ua poema , i l quale racconta qualche gran
de e íegnalata azione d' un Eroe, chiamato 
anco epopeia. Vedi EROE , &c . 

J a l i íono r ihade e 1'Odiííea d' Omero s 
1' ¿neide di Virgi l io , la Gerufalemme del 
TaíTo , cd i l Paradifo perduto di Mi l ton , 
Vedi ILIADE &C. 

Un poema Epico, fecondo i l Cav. R, Black-
more, é una narrazione probabiie, mar^vi ' 
gliofa, di un' mtraprefa importante, o di un 
grande íravaglio di qualche illuílre perfona, 

rife* 
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ííferltl con digníta , in verfo á'í ílile fublí-
me per dar piacere ed inüruzione. 

I I poema Epico , é piu accurataraente e 
fcientificaraente definito dal P. Boísu , un 
difcorfo inven tato con arte, per formare i 
coftumi , per mezzo d' inñruzioni coperte 
fotto I ' allegona di un' azione importante , 
rifenta in terfi 1 in una maniera proba-
bile dilettevoie e forprendente < Vedi POE-
tAA . . . \ • -

I I poema Epico é diñinto dalla commedia , 
in quanto che 1' azione deH'ultima non é im
portante , ned é riferita dal poeta, raa rap-
preíentata da períbne introdotte a tal uopo; 
ía quai circoflanza lo diíiingue parírnenti dal
ia Tragedia ^ Vedi COMMEDIA , e TRA
GEDIA. 

Ned é egH un poema filofofico , come 
queilo di Lucrezio , o la Creazione deí G. 
K . Blackmore ; né un trattato d'agricohu-
ra , come le georgiche di V i r g i l i o ; coteiti 
poemi non eííendo indirizzati a formare i 
coihimi : oltre che le inftruziom che eon-
tengono , fon rucie , femplici , e dirette * 
fenza alcuna coperta o allegona . La quai fe-
conda circoftanza parimenti 4o diítingue da 
un trattato di morale , ícritto in verfi : o 
da una íemplice lloria in verfo, come la Par
ía gl i a di Lucano ; la guerra Puntea di Si-
lio , o le guerre Civ i l i di Sam. Daniel : ag-
giugrti che 1' eífere i l poema épico rillretto 
ad una azione importante , lo diíhngue da 
un poema che" rifen ice tutte le azioni dclla 
vita di una perfona j come la Thefeide e 
l'Achilleide di Stazio , che fono quelli che 
propriamente chiamiamo poemi eroici. Ve
di EROICO. 

M< de la Motte , per veri ta , nella fuá 
Controverfia con Mad. Dacier, ful propoíi-
to di Omero, foftiene che la vita intera di 
un Eroe fi pub giuflamente tare foggetto di 
un poema Epico j e di píb , che i l Lutrin 
di M . Boileau, poirebbe paífare per un poe
ma Epico : ma egii pare , che in appreffo 
fieQ accomodato ali' opinione comune . I n -
f^tti , la queftione non é quanto al fenfo, 
che pub ve ni re anneífo alie parole poema 
Epico , ma a quel fenfo che i l coftume ha 
attualmente ad eífe affiílo . 

Se noi íülamente riguardaffimo 1'etimo
logía della parola Epico ( da ^ , verfo , 
poefia, da , dico parlare, riferire ) tut t i 
i poemi j ne'quali i l poeta, o recita le CL~ 
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fe cgli íleíTo, fenza far che parlino le per-
fone del fuo poema , falvoché in feconda 
mano, a mi fu ra che eglt rifenfee quello ch' 
elleno diifcro in quefta od in quella occa-
íione , farebbono poemi Epici ; e cosí , non 
vi ha un epigramma, un fonetto, o madri-
gale , che non pote (fe venire fotlo quetla 
denominazione. Ma elb farebbs duro e ñra-
vagante. 

In faiíi , i l termine, poema épico , fola-
mentc s1 attnbuifce ad una compoíizione, i l 
cui foggetto é grande, inlf na t ivo , e ferio ; 
che folamente comprende un fiñgolare prin
cipal evento, a cui tutti gli altn fi rappor-
t a ñ o , la quaí azion principale devs termi-
narfi in un certo (paz i o di lempo , ordina
riamente nel giro d' un anno. E' vero, che 
tutto queilo é arbitrario ; ma é pur arbitra
rio i l fenfo di tutte le parole : ed in cofe 
di lingua dobbiam lafciarci guidare dal co-
fíume. 

Se M. de la Motte avtífe folamente pre-
tefo, che fi potea fare un bello ed inftruttl-
vo poema , su tutta la vita di un Eroe \ od 
un piacevole e faceto poema fopra qualche 
avventnra capricciofa ; tu t t i farebbono ñati 
dal canto fuo. Ma baila, che i l coftume non 
abbia voluto applicare i l termine d' épico né 
ai foggetti di troppa eñefa e che fono afFol-
tati di foverchio numero d' accidenti per 
niun modo infierne conneffi ; né a' poemi. 
burlefehi, come la Batracomyomachia d'Ome-
ro; la Secchia Rápita del Taí foni , la feon-
fitta di Dulot ; i l Lutrin di Boileau ; V H u -
díbras di Butler j i l ralto del riccio di Pope 5 
o i l Diípenfatorio del Dottor Garth , Vedi 
BURLESCO. 

I I poema épico adunque , ficcome appar 
dalle cofe gilí oifervate , ha relazione , od 
analogía , con 4 cofe : colla Storia , colla 
Morale, colla Favola, e colla poefia. Cota 
la Storia, perché i l poema épico , e ía (lo
ria riferifeono una o piu azioni; i m p e r ó l e 
azioni della (loria fono fmgolari ; cosí che 
l'epopeja non é iftoria, né una fpezie di (lo
ria . Vedi ¡STORIA . -—Colla F i lo fofia Mora
le , perocché anibedue conllano d'inftruzio-
ni per formare i coílumi ; ma 1'azione e V 
allegorie lo diílioguono da eífa . Vedi MO
RALE, — Quanto alia poefia od alia Favola 9 
i l poema épico fi riferifee ad eífe intieramen-
te , eífendo in rigore un poema, ed una favo* 
l a . Vedi POESÍA, e FAVOLA. 

I i i i 2 La 



6 2 0 E P I 
La natura del poema épico, édefcritta af-

íai bene dal gran critico íopra mentovato : 
iPoe t iep ic i , dice i l P. le Bofsü , hannofatto 
in riguardo a!la morale quello che gli anti-
chi Teologi Pagani fecero in rigua-rdo alia di-
vini ta . La troppo grande diverfita delie azio-
m e delíe perfezioni divine, e tanto difpro-
porzionate al noñro capire, obbligb g!i ui t i -
m i a dividere 1'idea fingolare di una íempli-
ce effenza, cioé D i o , in diverfi perfonaggi; 
ai quali attribuirono diverfi nomi , Giove j 
Giunone, Nettuno , &c. Vedi D i o . 

Ed al contrario , la natura della Filofofia 
morale , che non preícrive mai rególe per 
cofe particolari, guidb i poeti a raccogliere 
in una íemplice fola idea , in una fola ílefía 
perfona , ed in una apparentementc fingolare 
azione, tutto queüo che di queda fpezie tro-
vavafi in difieren ti perfoneiC differenti azioni. 

Cosí Ariíiotele , Ou roxa&vui y¡ Wmms 
evoyoem &c. La Pee fia , dic 'egü , infegna 
Ja Filofofia morale , non con riferire íola-
rnente , a maniera di florico , queilo che A l -
cibiade, per efempio, fece, o íofferfe ; ma 
con proporre quello che una qualche perfo
na , nominata come é piaciuto al Poeta , 
probabilmente , o neceíTariameníe dovette 
fare in occafion fimiie. E si ella moílra , o 
Je infaufte confeguenze che per lo piü accom-
pagnano gl' imprudenti diíegni, o le cattive 
azioni ; o il guiderdene delle buone azioni, e 
Ja íbddisfazione che rifulta da un difegno vir-
tuofo , condoíto con prudenza . Cosí che nel 
poema Epico, fecondo Anftotele, le perfone 
e le azioni, comunque fi voglia nomína te , 
tutte fono fínte, allegoriche , ed univerfali, 
non ifloriche, e fingolari. 

Ma i poeti aíTumendofi cosí 1' officio di 
Filofofi moraü non edíarono d'eífcre teolo
g i . A l contrario la loro morale ftetTa fpeíío 
Ji obbÜga ad introdurre la deita nelle lor 
opere ; eíTendo che la cognizione , i l t i -
more,e l'amore di Dio , fono i primi ed i 
piü folidi fondamenti di tutta la morale . La 
prefenza della Div in i t a , e la parte che un 
perfonaggio si augufto era fuppofto avere neli' 
azione, obbiigava i l poeta a fare 1'azione 
grande ed importante , eche s'efíettuaíTe per 
mezzo di Re e di Principi. L'iftcfíb parimente 
l i obbiigava a penfare e parlare, in una ma
niera elevata al di fopra del común grado de-
glí uomini , edeguale in qualche miíura alia 
dignita delle perfone divine introdotto . A i 
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quai fine ferve i l iinguaggio poético e fign-
rato , con la raaefta del verlo eroico . Ag-
giugni , che potendo tanto del divino ede! 
miracolofo rovinare la probabilita , erano in 
fierne coñretti a ricorrere a diverfe rególe, per 
mantenervcla . Vedi MACCHINA . _ 

A tutto quello i poeti furono fpinti dalla 
fofianza delle cofe , che avevano fceltc per 
materia de'loropoemi e delle loro inftruzio-
n i . La maniera di fporle utilmente e metó
dicamente , l i obbiigava a diverfe altre rególe . 
VediUNiTA1, EPISODIO, &c . 

I I poema épico é intefo piu alio feopo de' 
cofiumi e degü abi t i , che a quel delle paf-
fioni. Queft1 ultime forgono t u t t ' i n un trac
to , e la loro violenza non é che di breve 
durata i ma gli abiti fono piu cheti , piíi 
fedati, ed imprsffi o lafeíati piíi abell ' agio. 
Per confeguenza , T azione épica non poté 
effere inchiufa nello fpazio d'un giorno , co
me la teatrica . Un ttmpo piíi lungo era 
neceífario , di quel che nchieggafi per la 
Tragedia , la quale infierne é indirizzata al
ie paffioni. 

Queña diftinzione ha introdotto una gran 
diíferenza fra la tragedia e la poefia épica . 
La violenza trágica rieerca una rapprefenta-
zione piíi viva ed animata che un recitare o 
raccontar puro . Pe re ib , tutto gittafi nell' 
azione, ed i l poeta non parla mai , flecó
me fa nell'epopeja , dove non vi fono A t -
t o r i . — V e d i , intorno alia natura del poema 
épico, qualch'ahra cofa di piü , fotto l ' ^ r -
íicolo FA VOLA ; quanto alia fuá materia , Ve
di AZIONE. Vedi puré COSTUMI , CARAT-
TERF, MACCHINA, &c . 

E P I C A R P I U M * , E F I I K A P n i O N , neí-
la Medicina, una fpezie di nmedio , comu-
nemente in forma di cataplasma , o d ' i m -
piaílro e confifie d' ingredienti acuti , e 
penetranti, come aglio , cipolla , ragnatelio , 
elleboro, canfora, teriaca &c . applicati al 
carpo della mano ful principio deli' acccffo di 
una febbre , per impedirnc l'accrefcimento. 

* La parola e formata dal Greco ÍTTÍ , fo
pra , e Kotpwos, carpus, i l principio del
la mano. 

EPICEDION * , STTX^OI', nella poefia Gre
ca e Latinaj un poema, o una compofizio-
ne poética, su la morte d'una perfona . Ve
di FUNERALE . 

* La parola e formata dal Greco nri, fu per, 
s r . i]$&, funerale , 

Neü ' 
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NelT efequie di un uomo di mér i t o , fi 

facevano d'ordinario tre forte di difcorfi : 
que!lo recitato a! fuo buflum , o íia catafla 
fúnebre, era chiarmto nenia ; quello Icol-
pito su Ja fuá tomba , epitafio: e quello 
detto nclla cerimonia del fuo funerale, epi-
cedion. Ved i NENIA , e d E p r T A F i o . — A b -
biamo due belli epicedj in Virgiho ; quello 
d'Eurialo, e quello di Paliante. 

EPICERASTICI * , 
Medicina , fono rimeclj , che per la loro 
temperataumidita, ammollifcono 1'acrimo
nia d' un umore , e fedano la dolorofa Icn-
fazione d'una parte irritata od afflitta: ta-
l i fono le radici d1 althaca, Ja malva, la l i -
gorizia , le foglie di lattuga , di nenuphar , di 
portulaca; i femidi l ino , di papavero , &c. 

* La paróla e formata da íiri e Jtep^yuftcí/ , 
tempero , moderare, correggere . 

E P I C H I R E M A , 
ertiXtpvy-* t nella Lógi

ca , un'argomentazione, che confia di quat-
tro o piü propofizioni j alcune delle quali 
fono prove d' altre . 

COSÍ, quell'orazione di Cicerone p e r M i -
lone » pub eífere ridotta ali ' epichirema : 
„ Que l l i che infidiano ad un uorao per ucci-
„ derlo, legittimamente poífono efíere dal 
„ medeíimo uccifi ; ficcome é accordato dal-
5, le leggi della natura e delle genti , e dal-
„ la pratica de'piíi buoni e faggi: ma Clo-

dio infidib Milone con quefta mira , íic-
3, come appare dall'imbofcata ch'egli formo 
3, davanti al fuo palazzo di campagna, e 
3, dalle fue provifioni d' armi , di foldati , 
3, &c . " Dunque fu lecito a Milone ucci-
dere Clodio. Ved i SORITES. 

EPICENO , eTriK-jivoi', nella Grammati-
ca , un termine applicato ai norai, che fot-
to 1' iüeífo genere e i ' iÜeíía terminazione , 
additano indifferentemente due fpezie , o 
feffi . Vedi GENERE . 

Tale in Latino é águila, vefpcrtilio, &c. 
che fignificano egualmente i l maíchio e la 
femmina á ú í aquila , e dei pipiftrello . I 
Grammatici diftinguono tra epiceno , e co-
muñe.Un neme fi dice eííere comune di duc ípe-
^ie,quando fi pub congiungere o con un artico-
lo mafeolino o con un femminino ; ed epiceno 
quando é fempre congiunto ad uno de'd(ie arii-
co l i , e non otUnte fignifica ambedue i generi. 

E P I C I C L O * , nell'Aftronomia , u n c i r -
! coló i l cui centro é su la circonferenia 
i un altro circolo che lo portao regge, eche 
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per quefta ragione é ehiamato Deferente . Ve
di DEFERENTE. 

* La parola e formata dal Greco «ri , fo-
pra , e XUK\OÍ , cerchio , q. d. cerchio fur 
un cerchio. 

Siccome gli Aílronomi inventarono ua 
circolo eccentrico per feiorre T apparente ir^ 
regolarita, de'Pianeti, e fpiegare le lorodif-
ferenti diflanze dalla t é r ra ; cosí patimenti 
inventarono un picco'o cerchio per ifpiega-
re le ftazioni, e le rctrograda/iom de' pia-
ne t i : queflo circolo che chiamano epiciclo, 
ha i l fuo centro nclla circonferenza d'un al
tro maggiore, che é l'eccentrico d' un pla
neta . Vedi ECCENTRICO . 

I n queü'eccentr ico, i l centro dell' epici
clo ñ move; portando con sé i l pianeta af-
fiíío alia fuá circonferenza ; i l centro dei 
pianeta, per tutta la femita , movendofi re-
golajrmente lungo la circonferenza dell' epi
ciclo , quando verfo all 'mgiü , fecondo V or-
dine de'fegni, e quandb verfo all5 insu , cen
tro queflo ordine. 

I l piil alto punto ¿eWepiciclo é ehiama
to Vapogeo, ed i l piu baíTo i l perigeo. Vedi 
APOGEO C PERIGEO. 

I I gran cerchio , nella cui circonferenza 
i l centro dell' epiciclo é porto, é anco chía-
mato il deferente deif epiciclo , i l cui centro 
é nell 'órbita della térra , fecondo T ipotefi 
di Copernico : ma in quella di Tolomeo , 
che fupponeva i cieli folidi , V epiciclo era 
una sfera, che rivolgevafi con ¡a luna , del
la groífezza, data al fuo cielo, od alia fuá 
órbita j e che qualche voita lo moftrava pid 
alte, e qualche volca piu baflb . Vedi To
lemaico SISTEMA . 

„ Gl i Aí l ronomi , che negano i ! motodel-
la t é r ra , affine di tendere i fenomeni de* 
Pianeti pib coerenti e corapatibili col mo-

„ to del Solé, hanno affiífa 1'órbita dt lia ter-
ra , come un epiciclo, ^11' órbita .de'Pia-

„ r eti : cosí che i l Pianeta dee procederé 
3, in un epiciclo mentre é portato per la fuá 
„ órbita attorno del Solé. " ¡Volf, Elem. 
Mat . T . 2. p. 501. 

„ Riccioli , quantunque zelante nemico 
5, del moto della té r ra , non poté fare ta-
„ volé aílronomiche, che tollerabilmente s1 
„ accordalíero colT cíTcrvazione , fenza íup-
„ poire ¡a térra in moto ; non poté dico 
„ riufcirvi fenza di c ío , per quanto addu-
„ ceííe nel fuo íitkraa gü eíUanei e sforza-

« ' t i 
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„ t i amminicoli degli ^/V/V//mutabili , fog-
„ getti a continuo incremento edecremen-

t o , e variamente inclinati a l i 'ec l i t t ica ." 
De Chales AJiron. Reform. Lib. X . cap. i . 
f. 353. & c . 

E P I C I C L O I D E , nelia Geometría , una 
curva generata dalla riveluzione d'un punto 
della periferia d'un circolo, lungo ia parte 
conveíía o concava d'un altro circolo. Ve
di CURVA . 

U n punto deüa Circonferenza d'un circo
l o , procedendo lungo un piano, in una l i 
nea r e í t a , e nello ftefío tempo rivolgendofi 
ful fuo centro, defcrive una cicloide. Vedi 
CICLOIDE. 

Ed i l circolo generante , fe in íuogo di 
moverfi fopra una linea retta, fí mova lun
go la circonferenza d'un altro circolo, fía 
cguale od ineguale , la curva defcritta da 
ogni punto nella fuá circonferenza, é chia-
rnata un epicicloide. 

Se i l circolo generante procede lungo la 
conveffita della periferia , egli é chiamaío 
ua> epicicloide fuperiore) od efteriore : fe lun
go la concavita, un' epicicloidepiü baffa , od 
interiore. 

I n Ü Í Í epicicloide , la parte del circolo , 
lungo cui i l punto generante fi move, é 
chiamata la bafe deW epicicloide : cosí nella 
Tav.Geom. fig. 58. D B é la bafe dell' epi
cicloide , V i ! fuo vértice ; V B i l fuo aífe; 
D P V , mezza Yejleriore epicicloide y fatta dal
la rivoluzione del fcraicircolo V L B , ( che 
é chiamata i l generante) lungo la parte con-
veffa della bafe, D B : come D P V é 1'in-
terior epicicloide , formata dal rivolverfi del 
generante lungo ia parte concava della 
bafe . 

La lunghezza di una qualunque parte del
la curva, che un dnto punto nel circolo r i -
yolgentefi ha defcritta, dal tempo che tocck 
íl circolo su cui fi rivolfe , é al doppio del 
feno verfo del mezzo arco che in tutto co-
tefto tempo toccb i l circolo quiefcente, co
me la fomma de'diametri de 'circoli , al fe* 
midiametro del circolo quiefcente j raa, fe 
íopra i i Jato o parte concava , come la dif-
íerenza de' diametri , al femidiamctro . 

I I Dottor Halley ci da una propofizio-
ne genérale per mifurarc tuí te le cicloidi e 
V epicicloidi; cosí : Tarea d' una cicloide ^ o 
d' una epicicloide, o primaria, o contratta , 
© prolaía, ña all'arco del circolo generan-

E P Í 
te ; c parlmentt I'aree delle partí , genefS-
te in coteñe curve, fíanno all'aree de' feg* 
menti analoghi del circolo: come la íomma 
del doppio della velocita del centro , e del
la velocita del moto circolare, alia velo-
citb. del circo-lar moto , La fuá dimoflra-
zione pub vcderíi nelle Tranfaz. Fílofóf* 
N0 . 218. 

E P I C O L I C H E Re pión 1 ( da «TH fopra , e 
colon-, V mteftino cosrchiamato ) chiamaíi 
coa quedo nome dal Dr. Gliífoo , quello 
fpazio, da ambedue le bande, fopra i l co
lon . — V e d i . COLON. 

E P I C U R E I , una feita d' antichi filofo-
fanti , t q^alí adenvano alie dottrine ed 
opinioni d'Epicuro. Vedi EPICUREISMO . 

GU Epicurci fono ítati in ogni fempo 
fcreditati per la loro mora fe, e per i l loro 
aítacco a' piaceri del fenfo: diverfi Autori j 
particolarmente Cicerone tra gli ant ichi , e 
G a tiendo tra i moderni, fí fono sforzaíi di 
vindicarli da quella taccia j con m o ¡Ira re 
che i l piacere , in cui i l loro rnaeíko Epi
curo mette i l fummum bonum, o la fovrans 
felicita della vita , non era un placeré fen-
fuale o brutale, ma un contentamento, ed 
una tranquillita, d'animo , efente da paffio" 
ni tumultuarie, &G. 

Queft' opmione fembra giufta e ben foti-
data ; ma , fenza entrare nella queftione , 
che Gaífendo, du Rondel , ed oltr i banno 
gia efaurita ; egli é certo che nell' ufo co-
mune della parola Epicúreo fignifica una 
perfona indolente, effeminata e voluttuofa , 
che folamente fi configlia col proprio gü
ilo , fenza prenderfi pena di alcuna cofa 
feria. 

I n faí t i , v i fu ron o fempre due fpezie di 
Epicurei, i rigidi •, ed i larghi , o riraeífi ; 
gli Epicurei r i g i d i , eran quelli che rigorofa-
mente s' attenevano ai fentimenti di Epi
curo , i l quale pone va tutta la felicita uma-
na nei piaceri puri della mente che riful-
tavano dalla pratica della v i r t t i . Gli Epi
curei larghi , o rimeííi , prendendo le pa
role di cotefto Füofofo in groífolano fenfo, 
ponevano tutta la loro felicita ne' piaceri 
del corpo , nel mangiare , nei bere, nell' 
amare &c. La prima fpezie ch'erano i ge-
nuini Epicurei , chiamava 1'al tra , i fofifli 
della fetta. 

Gl i Epicurei prendono i l loro nome dal 
capo della loro fetta , Epicuro, cui alcuni 

ne-
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aegano perb eííere i 'Au ío re della Filofoda 
sh ' egH iníegnb ; rimproverandogli d' aver 
toka^e fpacciata la dottrina di Democrito, 
i t i que! che riguavda la F iñca , e nell ' Et i
ca , quella d' Anüippo» 

Sia cib che fi voglia, egli fu un Atenie-
fe , e figüuolo c'n Meocle , nato nella 109. 
Oümpiade 5 e per coníeguenza 342 anni 
avanti Crifto . Principio a formare la fuá 
fcuola a Mitilene , cd a Lampíaco, vcrío 
1' anno 32 della fuá v i t a ; benché ia appref-
fo fiefi trasferito in Atene , dove filofofb 
principalmente nel fuo giardino : e moví 
della pietra nelF eta di 72 anni . 

E P I C U R E I S M O , o Filojfjfa EPICÚREA , 
la dottrina od i l filienu di Filofofia , íoíle» 
«uta da Epkuro , e da' fuoi feguaci . 

I ! nobile Poeta Lucrezio , che ci ha dato 
un bel íiíleraa d' Epicureismo in verfi Latí-
ni pregiatiflimi, antepone il fuo padre Epi-
curo a tu tí» gli altri Filofofi , e non fi fa 
fcrupolo di díte ch'egli l i ha ofcurati, non 
rueño di quel che i l Solé ofcuri le altre 
flelle. 

Dicefi ch' egli'prima infegnaflfe graromati-
ca , finché , dopo di aver letto i libn di De
mocrito , pnncipib ad applicarfi alia filofo
fia . Da Democrito dunque imparb la dot
trina degli ato m i , o de'corpufcoli, cITeí 
pofcia fecc la bafe della fuá fifica . sCiem. 
Aleíí. Strom. 6. avanza , che Epicuro tol-
fe le fue principali dottrine da Democrito ,, 
Ma egli é certo che grandemente le pro-
mofife , e le illuftrb. Diog. Laerzio ci affi-
cura ch' ei compofe un numero infinito di 
vo iumi . 

Queüa Filofofia conflava di tre part i : ca-
ficnica KUPOVÍKOV , fi/ica, (pvcriKov ed V.SHKOV , 

etica ¡ le quali fviluppb e fpiegb brevemen
te in tre epiílole . 

La prima, ficcomc riferifee Laemo , era 
circa i canoni , e rególe di giudicare , do-
ve, rigettando F ufo della Lógica, ftabiliva 
i fenfi, le paíTioni, e le anticipazioni , co
iné giudici , o criterj della venta . Vedi 
CRITERIO, SENSO , FALLACIA &c. 

^elia feconda , egli poneva gli atomi , 
Jo ípazio e U gravita , come i primi pún-
cipj di tuite le cofe . Infcgnava che I ' U n i -
verfo coníla d'atorai o corpufcoli di varié 
forme , magnitudmi e pefi, che fendo fta-
íi difperfi all' impazzata per lo inane o 
fp^z.io líi imenfo, fortuitamente concoifsro tft 

fiñcml o mondi innumerablli , che fu roño 
cosí formati , e pofcia, di qjuando in quan-
d o , accrefeiuti, mutat i , e di bel nuevo di-
f c io l t i , fenza alcuna certa caufa o difegno , 
fenza che Dio v ' in te rveni í íe , e fenza 1' in-
tendimento o direzione di alcuna Providea-
za. Vedi ATOMO, e CORPUSCOLO. 

Non gia ch' egli negaífe i'eíiftenza di Dio : 
al contrario 1' afleriva , ma giudicava infe
rí ore alia maefta della divinitade i l penfie-
re e la cura delle umane cofe . Lacrzio t' 
aííicura aver cgü íb íknu to che Dio era 
TO {XaY^f iovxal u<pSc*.pTov, »<r£ OLUTO irp&.y¡¿c¡t-
Tfí l y j i , {¿T£ irctpíyji \ cioé un effer beato , 
immortaíe , che non ha negozj fuci da prender-
ne cura , cd c troppo al d i fopra della cura de 
negozj al t rui . Vedi CORPUSCULARES SFA-
ZIO , GRAVITA', ELEMENTI &c . 

Quanto all' Etica ; i l fuo primo principio , 
o la fuprema felicita dell'uomo., egli tenca 
che foífe i l placeré. I I che alcuni, ficcome 
altrove da noi fi nota, intendono del pla
ceré della mente , ed a l t r i di quello della 
carne , o del corpo . 

E P I D E M I C O ? , ..mdv&m • dinota un ds-
fordine, od una malattia genérale, o che fi 
dilata per lungoe largo t r a t í o , come la pe-
fíe , che nafee da qualche corruzione o mali-
gnita nell' aria, e che coglie cd attacca gran 
numero di gente in picciol tempo. 

6 La párela h Greca, formata d a m i e f u -
yLos populus, tal i malattie feorrendo tra 
tutte le fpezie di gente , di qualunque 
eta , Jejjo , quali ta , & c. come provegncn~ 
t i da una cemune e genérale cagione. 

I Lat ini le chiamano populares morbi^ in 
oppoíizione ad altre chiaraate morbi fpora-
dici , che fi trovano fulamente qua e la , co
me provegnenti da cagioni prívate o parti-
colari . Vedi SPOR ADICHE . 

EPI D E M I E , tvihiuíu, r.eli' an t ích l ta , fe-
fie d' Apoilo in Delfo , e a M i l e t o ; e di 
Diana.in Argos. Vedi FESTA , 

Quefte fefie portavano i l nome 4' Epide-
tnm ( da twt / « , e friipoí popólo) a cagione 
che cotefii D e i , fi credeva , che foflero pre
ferí t i in que' g iorni , fra i l popólo. Percib, 
nell' ultimo giornodell' Epidemie, fí cantava 
un inno , chía mato awpmsftvmfms, col quale 
fi dava loro un addio, ed eglino fí rimette-
vano al loro viaggio. 

Come quefii Dei non potevano eífere per 
í u t t o , e par erano onorati in parecchi luo-
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ghi ciivcríj, s' accordavano loro de' tempj , 
per paíTare da un luego aü'a!tro , e ricever-
ví i voti de'Joro adoratori . Vedi Scaligero, 
Poet. Lib. TU. c. 114. 

E P I D E R M I S * , nel i 'Anatomía , la cutí
cula , o la pelle íuperiore che copre tutto i l 
corpo. Vedi CUTÍCULA . 

* La parola ¿ fotmata dal Greco , fo-
pra , e <r;/pk«s¿, pelle. 

Alcuni tengono che 1' Epidermis fia for-
mata degli eícrementi del derma , o deila 
vera pelle : Ippocrate é di parere ch'ella fia 
generara dal í red do; ficcome veggiarao nel 
fangue, nel brodo e fimili, quando fon fred-
d i , formarfi una pellicola . 

Ma é fuor d'ogni dubbio prefen temen te , 
ch'ella é prodoíta nello fleífo tempo e nel-
la fleíía maniera, che le altre par t í ; efíen-
dofi trovata ne'fcti di tutte 1' tú., nell' úte
ro : ella non ha né vene né arterie , né ncr-
v i , ond'é infeníibile. 

E P I D I D Y M I S , ne l i 'Anatomía , un cor
po picciolo, rotondo , ful di dietro di cía
le un teñicolo , chíamato anco paraftata . 
Vedi PAR ASTATA . 

* La voce ¿ formata dal Greco Í V I fopra, 
e S'iS'uaGí) teüicolo , 

E P I F A N I A , nella antíchita Ecclefiafti-
ca, ¡a feíla dei Re ; una fe (ta doppia , del 
primo ordinc , folennizzata ai fe i di Gen-
naio o giorno del nuovo anno, in onore dell' 
apparizionc di G .C. ai tre Re , o Magi , 
che ven ñero ad adorarlo , e recargli de' do-
si i . Vedi FESTA . 

La feíla dell' Epifanía, che ora fí tiene in 
onore dell' adora/ion de' Mag i , ebbe , nella 
fuá prima iníliíuzione tra' Greci, un oggct-
to diíterente , cioé la nafeita dei noílro Sal-
vatere, echiamanfi theophania, cd Epipha-
nia , cioé la comparía e manifeftazione di 
D i o . 

I I Papa Giu l io , che regnb dall' anno 337 , 
al 352 , fu i l primo che iníegno alia Chieía , 
a diftinguere le feíte della Na í iv i r a , e dell' 
Epifan i a . Papebroch. paral, ad Conat. p.25. 
A t i . SS .Mai i . T . V I L Vedi NATIVITA1. 

La voce nell' original Greco , Eviquma., 
figuifica comparfa , o apparizione ; e tu ap-
plicata ) come vogliono alcuni C r i t i c i , a 
qucíla fefta, per cagion deila ftella che ap-
parfe ai Magi . 1— S. Gi rol amo , e S. G. 
Grifo fiomo prendono V Epifanía per i l gior
no del Battefimo del noí t roSalvaíore , quand5 
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el fu dichiarato sgli uomini con quella vo
ce, hie efl filius meus dileñus, in quo mihl 
complacui : e percib ancora íi oííerva daí . 
Cofti e dagli Et iopi , con tal mira . Vedi 
Ludolfo Htjior, Ethwp. Lib. X X I . c.2. A l t r i 
vogliono, che la feíla di Natale, foíTe ce
lebrara ín diverfe chiefe , in tal giorno ; e 
che aveffe la denominazione d' Epifanía , o 
comparfa, a cagione del primo compadre 
del Salvator noílro fopra la térra nel fuo 
nafcere. E non fi pub negare, che la paro
la viene adoperata dagli antichi Padri Cre
c í , non gia per 1' apparizione della Stella ai 
Magi , ma per la comparfa del NoQro Sal-
vatore al Mondo. Nel qual ienfo , S. Paolo 
ufa la parola Epipbania, nella fuá feconda 
Epíflola-á T imoteo , c. 1. v. 10. Aggiugni , 
che gli Armeni , fin al di d' eggi, celebra-
no la fe fia della Na t iv i t a , nel giorno dell' 
Epifanía , íecondo la pratica della Chiefa 
antica; per i l che alcuni Miífionarj fi han-
no cenfurati, non avvertendo forfe, che ls 
Epifanía , originalmente e propriamente $ 
fu la Nativita del Noílro Salvatore . — 
Ammiano Marcellino fa menzione di que-
fta Fcfia , Lib. XXT, c.2. ed oííerva che era 
te ñuta in Gennajo . Sui qual paflb , Valefio 
nelle fue note , fi síorza di far vederc che 
1' Ifiotico intefe per Epifanía , la fe fia del
la Nat iv i ta . 

Gl i Scritíori Gentill ufarono la parola E-
plfania in fenfo fimigliante , cioé per efpri-
mere T apparizione de' loro Dei fopra la tér
ra . Ed i CriíHani forfe ad efempio loro , 1 
applicarono, in genérale, ad efprimere qua-
lunque comparfa o manífellazione della Di -
vini ta . 

EPIFISI , Epiphyfis*, E n i $ T 2 I 2 , nell' 
Ana tomía , un óíío piu piccolo che s aítie-
ne, o crefee attacco ad un altro, per ícm-
plice coatiguita. Vedi Osso. 

* La parola ¿ formata dal Greco m , fo
pra , e puetu > crefeere , adhaerere : i La-
tini lo chiamano appendix, additameti-
tum , adnafcentia , & c . 

La foftanza dell' Epififi é rara e Isfca ; ne' 
fanciuili é meramente cartilaginofa ; ma s 
indura , fecondo che crefeono in eta , ed 
alia lunga , diventa aífatro oííea. 

Comunements viene infegnato, che non 
vi fia articolazione regolare tra 1' Epi j i j l , c 
i 'offo; quantunque fia certo che vi é ua' 
admiííione reciproca delle te fie , od cftre-

mi-
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mitaái di uno , nelle cavltadí dcir al t ro . 
Vedi ARTICOLAZIONE . 

V i fono alcunc oíTa che non hanno Epi-
fifi, come la mafcelia inferiere: altri non 
ne hanno meno di cinque , come le ver
tebre. Lo feopo di aggiugnere Epififi alie 
oíTa , é ftaío, per fuppíire ai lor c i fe t t i , e 
render 1' ofla piu iunghe, e piu groííe ns-
gfi t&tiañ . 

EPIFISI vermiformi, epiphyfes vermiformes 
fono due eminenze del cerebro ^ fórmate 
come ve rmi , -che tengono aperto i l paíTag-
gio dal íerzo al quarto ventricolo. Nel dí-
Jatare i l terzo ventricolo del cervello, noi 
vediamo quattro eminenze, due fuperiori, 
e piu groffe, chiamate protuberanze orbicu
lar i ; e due piíi bafle, e minori , chiama
te epiphyfcs delie protuberanze orbicular] . 
Dioms. 

EPI FONEMA , íTiíp&Juuóc , nella retto-
rica, una fpezie fentenziofa di eíclaraazio-
nc, che fpeíío fi aggiugne, dopo una nar
rativa , o racconto di qualche cofa nota-
büe ; contenente , per lo piu , una viva 
e -corta rifleífione , full ' argomento trasta-
to j o di i cu ño . 

Tale é quella di S. Paolo , quando, do
po aver difeorfo della rejezione degli Ebrei , 
e della vocazione de' Gent i l i , egü efclaraa : 
Oh profondita delU Sapienzi della feienza 
di D i o ! 

Tal i parimenti é quella di Lucrezio , 
dopo d'aver rife rito «l fatto d' A ga me año
ne j che faenfica fuá fígüa Ifigenia : 

Tantum r eligió potuit fu adere malo-
rum f 

Tale finalmente é quella di V i rg i l i o , in 
occafione delia perfecuzior. di Giunone coa-
tro Enea „ 

— — Tantitne aniwis edepabus ira 1 

Imítate da Boileau in queí verfo 

Tant de fiel entre-i i l en V ame des de-
vots 

B da M . Pope in que' due 

¿Ind dwellr fuech fage i n fojlefl bofoms 
then ? 

And lodge fucb daring fouls i n little 

5, E un tal furor dunque s' annida ne' pm 
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ij molli e teneri petti ; e !' anime de' vilí 
5, e piccioii morcaii ofano tanto i1 

E P I F O R A * , Epiphora^ Evapofa , nella 
Medicina una malattia degli occhi ; che 
confiñe in una deñuflioae preternaturale di 
reuma, e delia materia deíle lagrime , ac-
compagnata , bene fpeíío , da calore, da 
roiTezza, e da pizzicore. 

* La parola e Greca, formata da sm<ps' 
p a ¡nferre, tirare, o indurre; a cagio-
ne del dolare d i ella occafiona . 

Pitcairn lo chiama catarro delle glandul* 
de i r occhio. Ved i CATA R RO . 

Le caufe interne ddV Epifora, o del reu
ma negli occhi, fono una rilaííazione del
le glandule degli occhi , ed una foverchia 
acrimonia , od acutezza dell' uraor fero-
fo feparato per eííe ; che irritando e vel-
1 ¡cando 1'occhio v i tira un' infolita quan-
ñtk di fangue e ^ i linfa ; con che , alia 
fine, diventa efeoriata la guancia, &c. I 
fanciulli v i fono i piu foggetti, per lo fre-
quente ufare e fpreraere le glanduie deH" 
occhio nel piangere. 

Le caufe eílerne dell' Epifara , fono poí-
veri., va por i &c . acri e pungenti, ch' entra-
no neli' occhio , e 1' irritano . Un'aria trop-
po fredda ed acuta ha bene fpeífo i l mede-
fimo effetto« — Un Epifora inveterara de
genera fovente in una íiituia lacrímale. 

La cura. dell': Epifora, íi fa i0 . col cali
fa re una rivulfione , o dirivazione , dell' 
umor peccante, a qualche altra parte, co
me coíla cavata di fangue , coile ventofe, 
co' vefeicanti, o co' catartici. 2O. Correg-
gendo la fuá acrimonia con adattati rime-
dj . E 5o. Con appiicare allí in gen t i e ík r -
ñámente . I I Lapis calaminaris vi en mol
ió commendato. 

EPIGASTRICA regione^ é un nome da
to alia parte fuperiore dell' abdome, che 
giugne o prende dalla cartilágine xiphoide, 
quafi fin ali'ombelico . Vedi REGIONE.. 

Comunemente dividefi in -tre partí : i 
fianchi , o le partí laterali , chiamate hy-
pochondria ; ed il mezzo , 1' epigajirium.. Ve
di ADDOME . 

V i fono pur due vznt epigaftriche^ educ 
arterie. Le arterie fono rami dell' arteric 
ihache efter-ne j le vene fi fcaricano nellc 
vene iliache eílerne . Vedi Ta** Anat» 
( Angeiol.) fig.i. n0. 57. fig.6. n0. 5. 

E P I G A S T R I U M *, w r / ^ f w , nell' Ana-
K k k - k ta-
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tomia, ia parte di mezzo della regione E/?;-
g a j k k a . Vedi EPIGASTRICO. 

* La voce e fcrmata dal Greco tvfi, fo-
pra^ e yas-iip, vcntre . 

E P I G L O T T I D E * , s ^ m m s , nelF A-* 
natomia, la coperta o cuverchio del larin
ge . Vedi LARINGE. 

* La voce % formata da zm-i , íbpra ? e 
yKcúUTU O y K a i r * i lingua . 

V Epiglottide é una ío t t i le , e mobile car
t i lágine, i n forma di una foglia d' ellcra , 
o d'una ¡enguella , e perb chiamata puré 
Lingula , che fcrve a copnre la rima , o 
fe Aura del Laringe chiaraato glottis •„ Vedi 
GLOTTIDE I 

Galeno crede che V Epiglottide fia 1'ór
gano principale delia voce ; e che ferva a 
variarla, a modularla, e tenderlaarmoaio-
fa. Vedi V O C E . 

La fuá bafe , che é un po' larghetta , é 
neíla parte íuperiore della cartilágine feu-
tiforme, e la fuá punta, o fommita , vol-
ta yerfo i l palato. Ella folamente fi chiu-
de per lo pefo del boccone nell' inghiotti-
re ; ma non cosí appuntino , che quaiche 
mica, o qnalche goccia quaiche volta non 
fcappi per effa nella trachea . Vedi TRA-
CHE A,. 

E P I G R A M M A * , nella poefia , un bre
ve poema, od una compofizioncella in ver-
fo , che tratta d' una cofa fola, e finifee 
con quaiche arguiia , o con quaiche pen
ígero vivace ed ingegnofo . Vedi POEMA. 

•9 La voce e jormata d a l Greco tiriyputJMot^ 
inferizione, da g9ií7p«®«j', ínferivere, o 
ferivere fopra. 

Epigrammi á u n o ^ t i originalmente figni-
ñc&no inferiziom, e derivano la loro origi
ne da quelle inferizioni che gli antichi po-
nevano fulle loro tombe, fulle flatue , ne' 
templ i , negli archi tr ionfali , &c . Vedi IN-
SCRIZIONE, 

Queüe erano da principio femplici mo-
nogrammi ; in appreíTo crefeendo la loro 
¡unghezza , furono fatti in verfo per po-
teríi piü fácilmente ritenere nelia memo
ria : Erodoto , ed altri ne han confervati 
parecchi. 

Quefti piccioli poemi ritennero i l aome 
d' Epigrammi , anche dopo che fa cambia-
to i l fine della loro inQituzione, e che fi 
principié ad ufarli per deferivere piccioli 
fatti edaccidenti, o caratteri di perfone Scc. 

E P I 
I Greci confínano in afíai breve giro T 

loro Epigrammi J imperocché quantunque 
nell'Anthoiogia , qua e Ja s'incontrino de-
gli Epigrammi lunghetti ; d' ordinario non 
eccedono fei , o al piu otto verfi: 1 Lat i -
n i non furono fempre cosí fcrupolofi, ed i 
moderni moho meno , in quanto a quefti 
l i m i t i . 

M . le Brun , nella prefazione ai fuoi 
Epigrammi, definifee 1' Epigramma , un pie-
ciólo poema fufcettibile di tutte le fpezie 
di argomenti o raaterie , e che finifee con 
un penfiero vivo , giufto , e inafpettato : 
che fono tre qualitadi effenziali dell1 Epi
gramma , particolarmcnte la prima e V u l 
t ima , cioé la brevita, £ 1'argutezza, o fia 
la chiufa dcil' Epigramma. 

Per ottenere la brevita , fí ha da avere 
in quefto poemetto la mira ad una fola cofa : 
e qutfta dee fpiegaríi ne' piü concifi termi-
ni che fia poííibile . — G i i Autori fono mol
ió d'opimone diverfi, quanto alia lunghez-
za nella quale dee confinarfi V Epigramma: 
i l imi t i ordinarj fono , da due fino ai ven-
íi verfi; benché abbiam dcgli efempj e ap
preíTo gli antichi, e appreíTo i moderni, do-
ve s1 eftende fino ai cinquanta. Ma tutta-
via fi conviene univerfaimente, che i piíi 
brevi Epigrammi fono i migliori , ed i piíi 
perfetíi , perché partecipano maggiormente 
della natura e del carattere di quefta fpezie 
di poema. 

La chiufa o 1' arguzia é una qualita su la 
quale iCr i í ic i gran fatto infiñono; volendo 
.eglmo , che l1 Epigramma coftantemente 
chiuda con quaiche cofa inafpettata ed acuta 
o fpiritofa, £ cui tutto i l refto della compo-
ílzione é un preparatorio. Al t r i vi ha, ch 
.efeludono 1' ¿ turne , e richieggono che i l 
penfiero ,fía egualmente diffufo per tutto i l 
poema , fenza mettere tutto lo sforzo su 
la chiufa: la prima é la maniera ordinaria 
di Marziale, e la feconda é quella di Ca-
tu l lo . Qual fia la piu bella e perfetta ma
niera , fi contende da una tena claiTc di 
C r i t i c i . 

Gl i Epigrammi Gréci non han no appcna 
niente deiTacume o del vivace ed arguto de' 
Latini : quelli che fono ílati raccolti nell' 
Anthoiogia, almeno i p i u , hanno una cert' 
aria di femplicita , accompagnata dagiuftez-
za e da un po' d' ingegno, qual fuole per lo 
p l i trovarfi in un uomo di campagna, ma 

fen-
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fenfato , o in un fanciullo che ha dell' inge-
gtio. Non han niente che morda o che pun
ga , roa bensi che folíetica « Mancano del 
fal di M a r m l e , ma pur ad un gufto pur-
gato non fono infipidii eccettuatine pochi j 
che fonó aflai baííi, e fenza alcuno fpirito . 
Tuttavolta , la genérale naturalezza, difin-
voltura, e delícateiza della facezia in effi ^ 
ha dato occaíionc alia frafe di Epigramma 
Greco i o epigramma aüa Greca la Cree-
que ) per dinotare tra i Franceíi, un epigram
ma, ií quaíe non ha acuzie o fa l i . 

L ' acume o" la punta é principalmente" 
quello che caratterizza V Epigramma, eche 
10 diñingue dal Madrigale = Vedi PUNTA . 

Nella verfificazione moderna ííceome ha 
oífervato i i P. Mourgues, 1' Epigramma e i l 
Madrigale , íl diflinguono daí numero de' 
verfi e dalla chiufa. i 0 . Da! numero de'ver-" 
fi , cht nz\V Epigramma moderno non paíía 
g l i o t to , ned é minore di fei nel madnga-
lê  : e 2o. dalla chiufa o dal periodo dell' 
Epigramma che ha fempre qualche cofa di 
piü vivo» e ftudiato che i l Madrigale. Ve
di MADRIGALE o 

L ' Epigramma é 1' Ínfimo ed 11 meno con-
íiderabile di tutti i parti poetici; ed é piuí-
í o ñ b 1' efFettodi buona forte,' che dell' arte, 
11 r iufcirvi . La finezza e la fottigliezza dell' 
Epigramma s oíTerva M . Boileau s che 'do-
vrebbe piü toño aggirarfi su le parole, che 
ful penderé , lo che pare che tolga aíTai di 
crédito a queÜa fpezie di compofizione, poi-
ehé la riduce alia natura del blñiccio, o 
dell' equivoco. I I P. Bohours conferma que-
fía' nozione, aggiungendo, che i ' equivoco 
é quel che d' ordinario piü fpicca e compa
re ne\V Epigramma. 

Una notabil htWtTi.zátW Epigramma C\£ $ 
iar qualche cofa da indovinare o fupplire 

ai Lettore . Niuna cofa piace cotanto alio 
fpirito 5 che ú ritrovar alcun che da per s¿ 
negli oggetti che fe gli apprefentano ; né ve-
runa cofa piü lo difgurta che i l chiudergli 
i'adito al palefare ed efercitare una facoka, 
per cui molto fi pregia. Segrais. 

M . B. L. M . Autore di una nuova rac-
colta di Epigrammi Francefi nell' auno 1720 , 
ya m°^e buone oífervazioni su la natura 
á d i Epigramma . Ei lo definifee , per un 
peníkre mgegnofoporto in brevi verfi; e 
jo concepifce come un nome genérico. che 
jnchiude fotto di sé diverfe fpezie di cortee 

vive poefie, come ií fonetto\ i l madrigale 
i l rondeau ^ e plcciole novelle, che folamen-
te s' aggiranosu qualche gaio penfamento . 
Ei crede, che gli epitafj e le inlcr izioni , fi 
pcífano anco ridurre al capo degli Epigram
m i . Vedi SONETTO , RONDEAU, &c . 

V Epigramma ammette gran varieta di 
foggeíti: alcuni s' indirizzano alia lode , al» 
t r i alia fatica, i quali ultkní fono di gran 
lunga i piü faci i i ; i l «^1 genio od il ranco-
re fervendo in vece di arguzia , e d i m o t t o . 

Quel 1 i di des Reaux, fono tutt i fatti in 
onore de'fuoi amici . E quelli di Mad. Scu-
dery, fono alirettanti elogj. L ' Epigramma 
e fíen do un peníier folo , fartbbe ridicolo ef-
pnmerlo in un gran numero di verfi ; ei deb-
be avé're la fuá unita , comeil dramma . La 
commedia ha un' azione per fuo foggettoj 
e r Epigramma un penfiero. Vedi UNITA'. 

EPIGRAFE * , zinypa-pv , un inferizione 
fopra un edifizio , per dar ad intendere i l 
fuo ufo, T occafione, ed i l te rapo, i n cui 
é fiato fabbricato 5 e i fuoi Autori . Vedi 
INSCRIZIONEV 

* L a parola % Greca y e fignifica fopra-
ferizione. 

EPILESSIA * Epilcpfia, íirtxn^* » "ella 
Medicina , una convulfione o di tutto i l 
corpo, o di alcune delle fue pa r t í , accom-
pagnata dalla pnvazione de'feníi e dell' in-
tendimento j e la quale ritorna di quando 
in quando per acceíli, o paroílifmi . Vedi 
CONVULSIONE . 

* La parola e fetmata dal Greco ifiKkp-
ficj'a , forprendere , cogliere ed attac-
care uno;' percha i l male epiléptico attac-
ca e foverchia i fentimemi , cost che i l 
paciente par come morto* 

I n Inglefe ella é chiamata fallingfickneff, 
in Italiano mal caduco , perché chi ne viene 
attaccato , cade bocconi. I Latini lo chiama-
vano mor bu f comitialis, perché quando nao 
vemvane aífalito ne' Comizj o neU' adunan-
za del popólo Romano, fubito rompevafi l 
adunanza , come parendo tal morbo un i n -
faufto prefagio. Vedi COMITIALIS. 

Alcuni lochiamauo i \ morbur facer r quaíl 
fupponendo che venga mandato per un imme
diato gaftigo di D io . A l t r i morbus caducus* 
altri Herculeuí r fomicut y lúes deifica SLC. I I 
paziente che n ' é a í f a l i t o c a d e in un iíían-
te ,ed Jmprovvifamente ; o piuttofto, fi git* 
ta e fi precipita da sé vioíentemente a tet-

K k k k 2 ra . 
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ra . Quando v i é ñefo, aggrinza í den t í , íe 
viene la íchiuma alia bocea, e fcuote repli-
catarnente e fpeíTo i l capo; le fue braccia, 
le fue gambe , i l eolio , la fchiena &c. o s' ir-
Tigidiícono, o in varj modi fi feontorcono. 
E perb che tuíte 1c partí fono in una con-
trazione violenta, vi fuccede bene fpeffo un 
involooíario fluíTo d'orina , d i . f e m é , e di 
matene fecali. A capo di un certo tempo 
ei ritorna in fe í k í í o ; reflandogh folamente 
mi dolor di teíia , della gravezza, e della 
íkncherza nelie membra, &c . 

Etraallero piu aecuratamente diftingue la 
mulattia in tre gradi: i l primo , od i l piu 
fcalfo , é gran fatto i ' jíleño che il grado fom-
mo d'una vertigine. Vedi VERTÍGINE . 

Nei fecondo, vi íi feorgono varié agiía-
•aioni e gefticulazioni; ed i fenfi, si eíterni 
come interni , o rimanendo , o fendo in un 
delirio trafportati, i l paxiente baila, canta, 
nde , piange, parla da feioeco, fírilla, e fi 
baite i l petto. Qualche volta fi ricorda tutto , 
dopo che T acctflb c paffatOy e qualche volta 
non II riffovien di mente. 

Nel terzo grado , i l qual folo e chiama-
to ordinariamente epilep/ia > fiperdei'ufo e 
della ragione e del feníb-, cafcano i pazien-
t i , o fi gettano da sé a térra , fpumano , 
raggrinzano i denti, e fi raordnno le labbra , 
con le al tre circoíianze fopra dcfci irte . Qucl-
3i foggetti a quedo morbo rvel fecondo gra
do vengono ordinariamente tenuti per gen
te poffeduta dal diavolo. 

jBosrhaave attribuiíce Ja cagione di que-
ílo maíe alia foverchia azione del cervello 
su i nervi matorj , ed ha troppo poca , o 
niuna fopra quelii de'fenfi , A á alcuni pla
ce di réndeme ragione, con allegare la co
pia di umori ac'fi 5 che fi meíchiano cogü 
fpir i t i animali , e che dan loro de1 moti e 
deile direzioni firaordinarie ed irregolari j 
donde nafce Ja fuá diííinzione dalla finco-
pe, e dall' apopleíila , che tolgono ali' in
tuito e i l moto e i l í'enío . Vedi SINCOPE , 
ed APOPLESSIA . 

V Epilejjla é o idiopathica , o f iwpaté t i 
ca : ell' é idiopathica .y quando meramente 
proviene da uno feoncerto del cerebro , o 
degli f p i r i t i ; e fimpatetica , quando é pre
ceda ta da qualche altra malattiaj cheFsd» 
duce , o f i na fe ere . 

V Epileffla qualche volta dará per raohi 
aani , fenza grave perkoloj, t eoché q;uatnd^ 
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i fuoi paroffifmi ritornano prefio , rendeíí 
i l paziente piu o meno paralitico, deliran
te , o fíupido. Ne' giovanetti vi ha fperan-
za , che ceíii i l male afFatto, dacché fono 
arrivati alia puberta . Ippocrate offerva ? 
clie quando atracca una perfona dopo i 25 
ano i d' cía , dura per tutta la vita j ma 
ció non é fempre Vx.ro. 

La cura é difíkiliffima: i principali anti-
epiieptici fono , le radici di peonia , le fo-
glie di filia convallium, i femi di ruta, ií 
vífeo della quercia, o della nocella , i l le-
gno del boffo , lo fpirito di cerafe nere 9 
le fecondine umane , i l cranio umano, i 
denti del cavallo marino , i l cafíoreum , 
lo fterco di pavone, la canfora, i i fa le , e 
i ' olio d' ambra . 

Per riavere una perfona proprio neli1 accef-
fo y i l fumo di tabacco , o quelio di penne 
abbruciate, ¿ fovente lodato come utile , 
Barbette ordina foprattutto i fíori e gli fpi
r i t i di fale ammoniaeo coníro quefta malar-
t i a . Cratone , i l cinabbro nativo. Giovanni 
Colbateh ha un trattato fopra i l vifeo della 
quercia, per moñrare ch'egii é un fpecifico 
ne\V epiiejjia: le unghie del!'alce hanno peir 
¡unga pezza avuta la riputazione di fpecifi
co anch' elle . Vedi ciaícun rimedio , íe fue 
pretenfioni, &c. fotto i l proprio termine 3 
M u s c o , UNGHIE del í alce. 

M . Poupart , avendo notomizzata una 
perfona epiléptica, in c u i , immediatamente 
fo t to la dura mater , trovo molta pituita 
blanca 3 denfa, vifeida, agglutinata e qua-
fi incorporata con la membrana ; fi é indofi-
ío a penfare , che que fia pote fie eífere ía 
caufa del mafe ; recceffiva quantita di co-
teíia linfa era fia e denfa, carleando i l ce
rebro , ed impedendo i fuoi movimenti . 
La prima caufa, fi crede, che potéis' elTere 
la fppngiofíta della dura mater , che s'ira-
bevette delie ferofitadi del cervello. 

Egli aggiugne, di conofeere una perfona 
epiléptica, la quale al primo avvieinarfi di 
q u e í t o male , confrica la fuá fronte con la 
m a n o , e piega la teña tanto indictroquaa-
to pub , fermandola con tro una muraglia ; 
e eon tal raezzo fi difende dalia convulfio-
ne . E' probabüc, che con ció egli dia mor 
to alia l infa, e la foípínga o cacci dal luo* 
go ch' ella prima ineomodava. 

EPILOGO * , epiloguí neirOratoria , & c . 
p e r o R T í i o n e , o T ulticia parte del difeor-

f o , 
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ío 5 o m t t a t o , che contiene ordinariamente 
una ricapitolazione delle materie princípali 
gia efpofte. Vedi PERORAZIONE. 

* La parola e Greca , iTriKoyos 5 formata 
¿al Verbo einKíyu), diré appreflb , effen-
do /'epilogo , ilfine o la conclufione ds un 
difcorfo. 

EPILOGO, nella peefia dramática, é una 
parlata indirizzata aü 'ud ienza , dacchééter-
minata l'azione , da uno de'períonaggj od 
At to r i princípali i e contiene per lo piíi al-
cune rifleííioni fopra certi eventi od acci-
denti del Drama , particohrmente qjael-
l i della parte del períbnaggio che fa i ' epi
logo. ¡ 

Nella Tragedia moderna, l ' epilogo ha d5 
ordinario alcun che di faceto o di allegro; 
€ viene índirizzato , per quanto ci pare, a 
comporre e fe da re le paflioni, moífe nel cor-
fo della rapprefentazione, e iicenziare i ' u -
dienza in buon umore : benché quanto fia 
lodevole e buono un tale ícopo , elF é cofa 
difputabile, c dubbiofa: un Autore ingegno-
fo ntWoSpettatore i lo paragona ad una giga 
o fuonata allegra d'órgano dopoun buon fer-
mone , per cacciar via queüe impreffioni che 
poteíTe cgli aver fatte, e iicenziare i l popó
l o , nello flato, in cuié venuto . 

Benché V epilogo , in queflo fenfo , poíTa 
parere un abulo ; nulladimeno egii ha dal 
íuo canto i l favore dell' antichita; i Roma-
ni avean non so qual cofa dell' iitefla natu-
l a , ma fott' al tro nome. I I loro exodium era 
una fpezie di farfa 5 recata sulafcena, quan-
do la tragedia era finita; ut quidquid lacry-
marum ac trijiitice cepiffent ex tragicis affidi-
bm , hujus fpetlaculf rifus detergeret, dice lo 
Sco l iaüed iGiuvena le . Vedi TRAGEDIA , e 
SÁTIRA . 

V epilogo é di data moderna, emoltopiu 
frefca che i l prologo . Vedi PROLOGO. — 
M o l t i per veriía. han no prefo V exodium del 
Drama greco antico, per un epilogo ; a ca-
gion che Anüote le lo defíniíce , una parte 
recitata dopo che i l coro avea per T ultima 
volta eantato: ma in realta., egli era di af-
fatto diverfa natura . V exodium era 1'ulti
ma delle quattro parti della Tragedia ; e 
contenea i l diciferamtnío , e la cataflro-
phe dell' intrigo o viluppo 9 e corrifpondea 
al noftrq ujtifno, e quinto aflO» Vedi EXO
DIUM, 

E P I P L A S M A , l'ifteffo che Catapiafma, 
Vedi CATAPLASMA. 

E P i P L ü C E L E , sTnwKoxnKv, nella Medi
cina, una lpc¿ic di hernia , o di turnare, oc-
cafionato dalla difcefa dell' epiploon , o fia 
re t ículo , nello ferotatn. Vedi HERNIA , ed 
ENTEROEPIPLOCELE . 

E P I P L O Í C H E , o EPIPLOIDI , termine 
applicato alie arcerie e vene, didribuite per 
la foftanza dell' epiploon . — Vedi Tav. Anat* 
Angeiol. fig. i . n. 37. Vedi anco EPIPLOON , e 
GASTREPIPLOON . 

EPIPLOIS dsxtra, é un ramo dell' arteria 
celiaca , che fpunta o forge fuor dai iatodrit-
to de 11' interiore, o deretana turnea del retícu
l o . Vedi COELIACA . 

EPIPLOIS pojiiea, é un ramo dell 'artería 
celiaca , che fpunta o germina dall' eflremita 
piu baíTa della íplenica , e corre alia túnica de-
retana del retículo. 

EPIPLOIS finijira , é un ramo dell'arteria 
celiaca, ch' é aííegnato alia piu baila e finífira 
parte del retículo. 

E P I P L O M P H ALUS * , o EPIPLOOMPHA-
LON , nella Medicina una fpezie di exompha-
lus, o roítura dcil' ombilico ; cioé un tu-
more od enfiagione della parte , occafiona-
ía dalla caduta in efíb dell'epiploon. Ve
di EXOMFHALUS , cd ENTERO - EPIPLOM-
PHALUS * 

* La parola e compofia dal Greco , 
irJtm\oov , reticulum, cd oy^uhos, om-
bilico . 

EPIPLOON *, nell'Anatomía , una mem
brana graffa , fparfa o diñefa fopra gl ' intefii-
n i , e ch' entra eziandio uelle loro íinuoíita , 
chiamata pur Vomento, e popolarmente i l re-
ticelio, pannicolo, o zir lo. Vedi OMENTO . 

* La parola e formata dal Greco íiriTrKeei'J, 
fopra motare, a cagione che Fomento fem-
bra fluttuare fugV intejiini. 

EPIPLOSARCOMPHALUS » , una fpe
zie di tumore della natura degli exomphali , 
formato dell' epiploon, e della carne. Vedi 
EXOMPHALUS. 

* Lavoce e compofta di tre parole Gm&e 9 
iiruris.oov , epiploon , a a f é , carne , ed 
oyspaKosy ombilico. 

E P I S C O P A L E » , cí5 che appartiene ad 
un Vefcovo . Vedi VESCOVO . 

* La parola e formata dal Greco SVIO-KOVOS * 

inípetjore j da m r w v w i n f p i c i a . 
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11 governo epifcopale, é i l governo d'una 

dioceü ove una foía pcríbna , legittitna-
tnente confecrata, prefiede fopra i i clero di 
tmto i l d i l l r e t r o i n qualita di capo r o íb-
prainteodente \ eonferendo gil o rd in i , ed efer-
citando una fatta di giurisdizionc «• Vedi DIÓ
CESI v GERARCHIAS &Co 

1 Presbiteriani rigettano l'infHtuzione Epi
fcopale % e condannano l'ordine Epifcopale , 
come inftituzione uraana r ed un' mero ef-
fetto dell'orgoglio, edell1 ambizione . Vedi 
PRESBITERIANI . 

Tra ie funzioni Epifcopali, la principale' 
é quella di tenere viíite frequenti della Dio-
cefi. Vedi VISITA » 

EPISCOPALIA , s' ufa talor nello ñefTo-
fenía che pontifical i a . Vedi1 PONTIFICA» 
LIA . 

EPISCOPALIA 5 fi adopra akresí per dino
tare i pagaments o tributi fi nodal i o di con-
fuetudine, dovuti ai Veícovi , dal clero della 
fuaDiocefl j . chiamati anche onus epifcopale 
Vedi Sí NODAL! .-

EPISCDP A L I A N ! , o EPISCOPAL!, neme 
dato a quclli che aderiícono alia Chiefa d' I n -
ghiherra,e particolarmente allá Gerarchia Ec-
c 1 cíiaílica, cora' e 1 la era ne 11a CH1 e íaRoma
na , avanti la Kiforma ; i quaii vogliono che 
íuffifta la difciplina de' Vefcovi , de'Sacer-
d o i i , e de' Canoni 5 l'offizio, o la Liturgia j 
& c . e ritengono la maggior parte della Leg-
ge Canónica , col le decrerali de' Papi, come , 
e pih rigorofamente , gli fleíTi Cattolici di 
diverfi paefi; benché inquanto alie materie 
dottrinali , o di fede, s'accordino neilamaggior 
parte de'punts co'Calvinií l í» 

Nella Scozia i principali diffenzienti ( Di f -
femerx ) fono gli Epifcopali : gli Epifcopa-
l i laici godono tut t i gli fteíTi priviiegj ci-
v i l i , che quelli della Chiefa ílabilita. Non 
íoggiacciono a rellrizioni j non fono lega-
t i a giuramenti; raa s' impiegano in tu t t i i 
poíli s quando perb abbiano preüato i l giu-
xamento al Governo. Ma i miniñri Epifco
pali fono íoggetti a diverfe leggi penali; i 
piu di loro effendo nonjurors , non giu-
ran t i . 

EPISCOPATO , la qualita del governo 
epifcopale y o quella forma di difciplina 
della Chiefa , fecendo cui fono üabiliti i 
Vefcovi diocefani, diñinti da' pret i , e fupe-
siori a' preti . Vedi V E « c o v o , E P I -

E P I 
S C O P A L E 5 E PT S C O P A L I Á N í , G 1-
R A R C H I A 5 ¿kc. 

L ' Epifcopatos e i l Presbiterio, fono ftati 
alternativamente fíabiliti ed aboliti nellaSco-
z ia . Vedi PRESBITERIO. 

EPISCOPI multa . Vedi V Artícelo 
MULTA »-

E F I S C O P I C I D I O , i ldeli t to di uccidere 
un Vefcovo , per mezzo d' uno del fuo pro-
prio clero » —Per le leggi antiche d ' Inghi l -
terra , 1' iñeffa obbedienzs é . dovuta da un 
cherico al fuo Vefcovo che da ,un figliuo-
lo al fuo padre ; e pero i dehtti áelV Épifco-
picidio e del parricidio fi compurano eguali j 
e fpettano alia petty-treafon « Vedi TREA-
SON.-

EPISCOPUS pueroYum , una fpezie ludi
era d' ufizio, efercitata un tempo nelle Chic
le in un giorno' detto la fe fia de' pazzi j G! 
delle calende 

11 coflume era , che un qualche gíovane' 
nella fefia dell' Epifanía deponefie i l fuo ca-
pillizio j perché pareífe aver la tonfura*e 
che veñiffe gli ornamenti epifcopali:' e quin-
di efercitaffe unamoftra oapparenia di giu-
risdizione , efaceííe diverfe azioni ludiere: 
per la qual cagione egli era chiamatb 'úVe-
fcovo de1 ragazzi •> Quefto coílume ebbe Juo-' 
go e vigore tra n o i , lungo tempo dopo che 
diverfe coftituzioni furon fatte per abolir-
lo- Vedi INNOCENTI , giorno de g l i . 

Si poflbno leggere diverfe curiofe particola-
rita concernenti quzñy epifeoputpuerorum , nel
le opere poñurae di Gregory, ovvero nelle jiaf-
üchitadi della Chiefa Cattedrale di Salisbury j 

_ EPISODICO, nelíapoefía. Una favola fi 
dice eííere epifodica, quando é gonfia ed ac-
crefeiuta d'accidenti non neceííarj \ edi fuoi 
epifodj non fono neceífariamente , né pro-
priamsnte connefft rünar con i ' altro » Vedi 
EPISODIO o 

Añí le te le ílabilifce , che quelle tragedie 
fono le piíidifettofe > gli epifodj delle quali 
non hanno connefifione né dipendenza , V uno 
dalP altro j e le chiama epifodichc , q. d. fo-
verchio piene epifodj $ a cagione che tantí 
piccioli epifodj non poílono mai cemporre 
un folo t imo , raa neceífariamente riman-
gono in una viziofa pluraíitk . Vedi FA
VOLA , 

Le azioni le piu femplici fono le piu fog-
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gene a queda irrcgolarid *, in quanto che 
avendo piu pochi incidenti epiü poche par
tí che gli a l t r i , fomminiflrano minor mate
ria . Un poeta inavvertito, avera gia taior 
confumato tutto i l fuo fondo nella primao 
nella feconda vo!ta che i fuoi aítori fono 
comparfi ira i cori : e fi lafceranno trapor-
tare alia neceffita di efplorare ed insrodurre 
dellc altre azioni, per fupplire agí ' intervai-
]i che rellano. Arift . Poet, c. 9. 

I prirai Poeti Franceíi fecero 1' iflefTo . 
Per empire ciafcun atto , prefero tante dif-
ferenti azioni di un eroe; che non aveva-
no altra conneffione fra eííe , fe non che 
era no fíate faite .dalla medeíima perfona . 
Boífu p. i c é . 

Se fi fa ufo «T un epifodio , i nomi e le 
circoftanze del quale non fono neceífarj, ed 
i l cui fondo e íoggetto non é parte deli'azio-
ne, cioé della materia del poema ; un tal 
epiíodio rende la parola epifodíca, Queña ir-
regolarita íi feopre , quando fi pub levar vía 
tutto un epifodio, fenza foftituire altra co
fa in fuo luogo; e non oftante non lafciar-
v i vacuo né difetto nel poema. L ' iñor ia d' 
Hypí lpyle , nella Tebaide di Stazio, ci fom-
miniüra un eíempio di quefli abufivi epifo-
d j . Se tutta ¡a (loria di coteíla illuftre 11 u-
trice foffe tolta, farebbe roeglio per la fe-
quela o per Ja continuita deli'azion princi-
palc . N é alcunos' iramaginerebbe che il Poe
ta fi folfe niente di mentí cato o che vi man
ca fíe alcun membro della fuá azione . Bofsu . 

.EPISODIO*, E H E I S O A I O N , fi con-
cepifee ordinariamente eííe re un accidente, 
una (loria , una azione feparata , che uno 
Storico , od un poeta inferifee e connetíe 
colla fuá azione pnneipale , per daré all ' 
opera raaggior diverfua d' eventi : benché 
in rigore , tutti gliaccidenti particolari, de' 
quali I compelía 1' azione o la narrazione, 
íieno chiamati epifodj. 

* La parola ¿ Greca da STTÍ , ed acromo?, 
ingreífus. 

EPISODIO, nella poefia dramraatica, era 
la feconda parte della Tragedia antica. Ve-
di TRAGEDIA . 

L'origine e F ufo degli Epifodj fi deferi-
veno da M . Hedclin , e dal P. Bofsh . La 
Tragedia, nella fuá origine., efíendo fola-
raentc un iñno can lato in onore di Bacco , 
da diverfe perfone, che facevano una fpezie 
cii coro3 o concertó di mufica ; con bailo, 

E ? I ¿ 3 1 
e fimüi eofe; p̂er diverfificare un poco la 
rapprefentazione , e divertiré Tudicnza fí 
avvifarono finalmente di dividere i l canto 
del coro in diverfe par t i , e recitare qual-
che cofa ntgl 'uuerval l i . 

Da prima % introduííe una perfona od un at
to r folo, poi due , e piu ; e quello che cosí gli 
attori recitavano , ,0 con che trattenevano 
1' udienza , efíendo ellraneo, o additizio al 
canto del coro , e parte non neccííana di 
eflb, fu chiamato EwücrodW, epifodio. 

E di qui la tragedia venne a confiare di 
quattro parti , áúprologo , ddWepifodio , deir 
e/odio, e del coro, I l Fralogo era tutto quel
lo che precedeva al primo ingrcíTo del coro . 
Vedi PROLOGO , 

V Epifodio y tutto quello che s' interpone-
va fra i canti del coro. ,L' Efodio , tutto quel
lo che fi recitava dopo che i l coro avea fini
to di cantare. Vedi EXQDIUM;. •— Edi l Co
ro, era la grcggia, grex o la compagnia 
che cantava l ' i nno . Vedi CORO . 

E perb che queda recita degü At to r i era 
i n parti diverfe, ed inferirá in diverfi iuo-
g h i , o poté effere confiderata a í í i e m e c o 
me un h\o epifodio) collante di diverfe par
tí ; ovver ciafeuna parte poteva effere chía-
mata un diílinto epifodio, 

Queñi diverfi E/>//o¿i/oeIla medefima Tra
gedia , o fi prendevano da tanti differentirfog-
ge t t i ; o dall' ifieflb , divifo in un accoacia 
numero di recite, o incidenti. 

A confiderare folamente la prima occáfio-
ne ed iftituzione di queíli pezzi eílranci 
ed aggiunti; r.on appar in alcun modo ne-
ceflario, che foífero tutti prefi da uno fleflTo 
íoggetto : tre o quattro recite di differenti 

. azioni, fenza alcuna mutua rclazione, -né T 
una all1 altraconneííe , follevavano gli atto
r i , e trattenevano il popólo ntgli intervalli 
del coro , egualmente che fe tutte foffero 
ílate parti della íkífa azione . Per gradi, cib 
che era da prima folamente un'aggiunía al
ia Tragedia, ne diventb la parte principale. 
A llora , i diverfi pezzi, o epifodj, comincia -
roño ad effere confiderati come uncorpo fo
lo , che non do vea aver parti o membri d i 
natura divería , e indipendenti l'un dalTaltro. 

I migliori poeti prefero la cofainqueflo 
lume, e traffero tu t t i i loro epifodj dalla 
medefima azione ; la qual pratica fn cosí 
plenamente Habilita al tempo d 'Aní lo te le j 
che egli la mette per regola. Quelle Trage

dle , 
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die , nelle quali non era offervata quefla nni-
ta e conneííione, ei le chiama componimen-
ü o rapprefentazioni Epifodiche. Vedi EPI
SÓDICO . 

EPISODIO nella poefía Epica . II termine 
Epifodiú , con trapiantarfi daila feena a.W'Epo-
peja , non cangib la íua natura. Torta la 
diíferenza che Áriftoteie fa ira gli Epifod) 
tragiei, e gli epici, íi é che gli ultimi fo
no piu atnpj ele' pr imi . Vedi EPICO. 

Ariftotele ufa la parola ¡n tre fenfi diffe-
renti: i l primo, prefodali'enumeraiionegia 
fatta, delie partí della Tragedia , cioé i l pro
logo , í! coro, 1' epifoido, e 1' efodio. Dai che 
íegue, che nella tragedia ogni cofa é epifo-
dio, la quale non é alcuna dell' altre par t í : 
cosí che, flecóme appreíío noi , v i fono dcl.'e 
tragedle, fenza né prologo, nécoro, né epi 
logo, 1' epifodio trágico i achí ude tutta la tra
gedia : confeguentemente altresl 1' epifodio 
épico a quefto modo, é T intero poema . Tut -
to quelio che fe nc dee levar via , efTendo 
la propoíizione, e T invocaxione in iuogo del 
Prologo. In quefto fenfo , Fepopea e la tra
gedia, hanno ciafuna fojamente un epifodio ; 
e fe le partí o gli accidentí, fono m i l con-
neffe infierne , i l poema fara epifodico , e 
difettivo. 

Ma in oltre, ficcome tutto quello che fi 
cantava nella tragedia, chiamavaíi i i coro, 
nel numero fingolare; e non o l í an te , que-
fta fingolaritá non impedí va che ogni parte 
o divifione non foííe chiamataun coro,. fe l i 
za íare di veril cori ; cosí era del!' epifodio : 
ogni incidente , ed ogni parte della favo!a 
e delT a/.ione , non é folamente una parte 
áeW epifodio, ma un epifodio ella üeíTa. 

Irapercib, i l termine epifodio, in quefto 
fenfo , fignífica ciafeuna parte dell' azione 
efpreíía nel modcllo, o nel primo abbozzo 
della favola ; come 1' aífenza e gl i errori d' 
Uliífe, i difordini nella fuá famiglia , e la 
fuá prefenza , che riftora, e rimette i l tutto 
di nuovo in fefto. 

Ariftotele ci fommimftra una íerza fpezie 
& Epifodio, nel far vedere , che cío che é 
contcnuto ed efpreíib nella prima planta 
della favola é proprio, e che tutto i l relio 
é epifodico. 

Per proprio egli intende cib che é aííbluta-
mente neceífario ; e per epifodio cib che in 
ua fenfo é neceíTario, e in m al tro no j 
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cosí che í! poeta é in liberta di fervirfene j 
o di lafciarlo ftare . 

C o s í , Omero , avendo fatto i l primo ab
bozzo della favola della fuaodiffea, non fu 
piu in liberta di fare, e non fare Uliífe af-
fente dalla fuá patria . La fuá aflenza era 
eífenziale ; e percib Ariftotele la mette ira 
le cofe ch' ei chiama proprie . Ma quell' ap-
pellazione ei non la da altríraenti alie av-
venture d 'Ah t ípha te , di Circe, dellc Si re
ne , di Scylla, e Caribdi, &c. 

I I Poeta era in liberta di lafeiar ftare 
quefte cofe, e di fceglierne altre in lor Iuo
go : e pero fono epifodj , diftinti dalla pri
ma azione, a cui non fono immediatamen
te neceíTsrie. Per verita , in un fenfo , poí-
fono effere detíe neceífarie: imperocche ef-
fendo 1' aífenza d' Uliífe neccffaria , fegue , 
che non eifendo egli nel fuo proprio paefe, 
eífer doveva in. qualche altro loogo. Laon-
defe i l poeta era in liberta, di non mette-
re in ufo cotefte particolari avventure, fo-
pramentovate ; non era nondimeno in l i 
berta di non metterne in ufo qualcuna: M a 
fe aveífe tralaícíate cotefte, necelfariamen* 
te avrebbe dovuco foft tuirvene delle altre. 
Altrimenti , averebbe tralafciata una par
te della materia contenuta nel fuo difegno; 
ed i l fuo poema farebbe ftato mancante. 

Queito terzo fenfo adunque della parola 
epifodio, fi riduce al fecondo; tutta la dif-
ferenza tra loro fi é , che quel che noi chia-
miamo epifodio nel fecondo fenfo, é i l fon
do o la planta dell' epifodio nel terzo: eche 
i l terzo aggiunge al fecondo , certe circo-
ftanze che fono folamente probabili , e non 
neceífarie , come i luoghi, i principi, ed i 
popoli, appreífo a' quali Uliífe fu fofpinto 
da Nettuno. 

Debbefi qui aggiugnere, che in un epifo
dio nel terzo fenfo , 1'incidente, o i ' epí~ 
fodio nel primo fenfo, su cui egli é fonda* 
t o , íi ha da cftendere ed ampliare; altr i
menti una parte eífenziale dell' azione c 
della favola, non diventa gia un epifodio. 

Finalmente , in quefto terzo fenfo noi 
dobbiamo intendere quel precetto d 'Arif to
tele , di non fare gli epifodj, finché non íi 
fono fceíti i nomi delle per fon c . Omero 
non avrebbe parlato della flotta e de' va-
fcell i , ficcome ha fatto ; fe in vece de i 
somi d 'Achi l ie , d'Agaraennone, e d' I l ia -
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de, avcííc fcelti quelii di Adrado , di Ca-
paneo, e di Tebaide. Vedi FAVOLA , 

I n fomma, i l termine epifodio, nel poe
ma épico, ficcome é prcfo dal padre de' 
Cri t ic i Ariftotele, non íignifica un'avve/n-
tura eftranea, od accidéntale ; roa la nar-
razionc intera del poeta, od una parte ne-
ceíTaria ed efTenziale dell'alione e del fog-
getto, amplificata con circoíhnre probabili. 

Cesl, Ariftotele vuole , che Vepifodio non 
fi aggiunga all'azione, o non fipígli o cer-
chi altronde, ma fia una parte deli' azione ; 
e non fi ferve mai delia parola, ét%gm$g&é\ 
parlando dcgii epifodj , quantunque ella fie-
fi fatta incontro cosí naturalmente ai fuoi 
interpreti, ch' eglino V hanno generalmente 
ufata nelle lor traduzioni ene'lor commen-
t i . Ei non dice , che dopo d' a ver fm mata 
la planta, e ícelti i nomi , i l poeta v'ha da 
sggiugnere gli epifodj \ raa ufa un derivati
vo deIIa parola epifodio, cioé «Tao-o^sv, ch' é 
1' ifteíío che fe in Italiano diceílirao, epifo-
dtficme la fuá azione. 

Aggiugni , che per moñrare la differente 
efteniione della tragedia e del!'epopeia , cioé 
come i'una diventi piü lunga che l'altra; 
ci non d ce , che vi é poco epifodio nella 
tragedia; ma piu aecuratameote , che gli 
epifodj della tragedia fono brevi e concifi ; 
laddove 1' epopeia é allungata ed eñefa per 
cffi . In una parola, i l prender vendetta de' 
mal vagi nell1 atrio o cortile d'UliíTe , come 
é efpreíTo in peche parole da Ariftotele , 
Bel iuo piano dell1 OJiíTea, é una femplicc 
azion propria , neccííaria al fi;ggetto . Ella 
non é epifodio, ma la baíe, e quafi Fordito 
di un epijodio. E quefta fteflfa pumzione di-
fpiegata ed aperta, con tutte le circoftanze 
del tempe, del luogo , edelle períone, non 
é una femplice e propria azione, ma un' azio
ne epifodificata, od un rcale epifodio ; che, 
quantunque a diícrezione del poeta, é non 
cftante neceffario e proprio al foggetto. 

Dopo quanto fi é detto , poffiamo arri-
fchiarci di conchiudere, eííere gWepiJcdj par
tí neceííarie deli' azione , tí lele ed empiute 
con probabili circoftanze. Ora , un epifodio 
é folamcnte una parte deli'azione , e non 
un'azione intera. E quefta parte deli'azio
ne , ch 'é la bale, od il fondo deli'epifodio , 
non de ve quand' é epifodificata, ritenere nul-
la della f e m p l k i ^ ch'ella avea, quando fu 
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prima cfpreíTa in genérale, nelia planta del
la favola. 

Ariftotele riferendo le partí del difegno deli* 
OdifTea , dice cfpreflamente , ch'elleno fono 
proprie; e con cib le diftingue dagli Epifo* 
d j . Cos í , nell'Edipo di Sofocle, i l ceffare 
della pefte in Tebe non é epifodio . Egli é 
folamente il fondo e la materia di un epifo* 
dio, che i l poeta averebbe potuto impiega-
re , fe avefle voluta. Ed Ariftotele, ofTer-
vando , che Omero nell' Iliade avea prefe 
poche cofe per fuo foggetto , ma che avea 
adoprati mol ti de' fuoi epifodj, víen addttan-
do, che i l foggetto contiene in fe fteíío co
pia & epifodj, che i l poeta pub impiegare , 
o lafeiar da parte fecondo che gli piace : 
vale a d i r é , ch'egli ne contiene i l fondo o 
1'ordito, che fi pub o lafeiare nella fuá 
genérale e femplice brevi ta , come ha fat-
to Séneca della ceífazion della pefte ; o fi 
pub eftendere , e difpiegare , come i l me-
defirao Autore ha fatto del gaftigo d' E-
dipo. 

I I foggetto di un poema fi allunga in due 
suife, o facendo i l poeta ufo di molti de' 
fuoi epifodj ; ovvero amplificando e dando 
una grande eftefa ad uno o all ' altro . Coa 
queft'ultimo método, principalmente, i poe-
t i epici allungano i loro poemi raolto al di 

de'Draramatici. Aggiungafi , che vi fo
no certe parti di un'azione, che, di per fe 
fteffe , non prefentano naturalmente o non 
danno piu di un epifodio , qual é appun™ 
to la morte di Ettore , di Turno , & c . 
laddove, vi fono deH'altre parti della favo-
la piu copiofe e fer t i l i , e che obb'igano i l 
poeta a fare diverfi epifodj fopra ciafenna , 
benché fpoíie , nel primo difegno, con f gual 
femplictía che i l refto; tali fono le batta-
glie de' Troiani e de'Greci ; l'aífenza d 'U-
liífe; gli errori d' Enea &c. Imperocché 1* 
aííenza d' Uliífe per tanti anni dal fuo pae-
fe richiedeva la fuá prefenza altrove i e i i 
difegno del'a favola era gittarlo nel mezz» 
di diverfi pericoli, e in diverfi paefi. Ora 
ogni pericolo ed ogni nuovo paefe fommini-
ñrava un epifodio , che i l poeta a fuo ta
lento poté impiegare. 

La fomma di quefto fi é , che gli epifodj 
non fono azion i , ma parti d'azioni ; che 
non fono aggiunti ali ' azioni ed alia mate
ria del poema, ma eib che fa l'azione e la 
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materia, come i menibri fanno i l corpo : 
che, in confeguenza egiino non fi pigüa-
no d'altronde , ma na icono dal fondo, o fi 
alzano dalia bafe deli 'alione: che non fo
no u n i t i , o cunneífi coil' azions, ma uno 
coll1 altro ; che cuite le partí dcil' azione 
non fon® tan ti epifadj, n?a folamente qucl-» 
le che fono amplifícate ed cítele con par-
ticolari circoOanze : e finalmente , ehe la 
loro unione di uno con i 'altro é neceflaria 
nel fondo de!!' epifodio , e prcbabile nelle íue 
circollan^e . Vedi AZIONF , 

EPÍSPASTICO * , nella Medicina , un\ 
rimedio , che, eilernamente applicato, t i 
ra od attrac i5 umore alia parte; chiaraato 
anche un attrattivo . Vedi ATTR ATTIVO . 

* La parola e Greca, formata da ÍTTI , e 
cwacc, trabo . 

Degli Épilpajiici, ve ne fono aicuni ehe 
adoperano dolcemente , ed altri con violen-
7a . Quelii dclla fegonda fpezie gonfíano e 
follevano la pcile, la fanno rolla , ed anche 
vi levano delle vefe-iche, Vedi VESCICA-
TORI© , 

I princípali epifpaíHd femplici fono i l 
pellitorio , l'agHo, la moílarda , le cipoile , 
la feccia deila carrogia, lo ílerco d'oca, e 
queüo de'piccioni, le cantharidi &c. 

E P I S T A T E S , nei i 'ant ichi ía , una per-
fon a , che ha il comando e la direzione di 
un aña re , o d'un popólo,, 

* La parola e derivata dal Greco erci, fu-
per , ed , lia . 

I ! termine é di ufo confiderabüe, parlan
do del governo antico d'A teñe , dove V ept-
¡lates era il Senatore, che per que! giorno co
manda va , o a cui toccava di prefiedere in 
quel giorno . La coílituzione era quelU : le 
dieci tribu d'A teñe , eleggevano ogni auno 
a forte , ciafeuna dieíTe, cinquanta Senato-
í i ; onde formavafi un Senato di 500, Ogni 
tribu avea la precedenza la fuá volta, e di 
nuovo la cedeva fucceílivamente ad un' al-
tra . I cinquanta Senatori in ufizio erano 
chiamati prytañes ; i l luogo particolare do-
ve fi radunavano , pritaneum ; ed i l termine 
o la durata del loro ufizio, cioé 35 giorni , 
prytanea. I n quefii 35 g io rn i , dieci, de i 
cinquanta prytanes, prefiedevano per fetíi-
mana, futto neme di proedri, E di queíU 
proedri, ve n' era uno che prefiedea in eia-
fcun giorno della fettimana, fotto i l litólo 
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d' epi[lates . A ni no era conceíTo teñere 
quelt' ufizio piü di una volta in tutea la fuá 
vita , parché non fi cadeííe di foverchio nel 
gulio del dominare. 

I Senatori di tutte le altre tn'bb fempre 
votavano , fecondo i'ordine che la forte avea 
dato loro ; ma 1 prytanes foii radunavano o 
cbiamavano le aíícmblee ; 1 proedri mate-
vano dinanzi a loro, o propontvano i ne
gó? j , e 1' epijlates ne pigliava i voti c le 
opmioni . 

D.bbcfi aggíugnere, che dei dieci proe
dri d' ogai fettimana , non ve n' erano fe 
non fette, che prefiedelíeto , ciafeuno i i fuo 
giorno, in qualita á\ epijlates . I dítei proe
dr i eleggevano 1 fette pry tañes. Vedi PRY-
TAÑES, 

E P I S T E M O N A R C A » , un dignitario 
nella Chieía Greca antica defimato ad in
vigilare fopra le dottrine deiía Chiefa , e 
fopraintendere ad ogni cofa , che fi r i f t r i -
fea alia fede, inqudbra di cenfore . I I fuo 
ufizio corrifpondcva grandemente a quello 
del Magifier facn Palatii in Roma . 

* La parola e derivata dal Grec», viriTi-
fi?;, feienza , cognizione, ed apxv > co
mando , precedenza . 

EPISTOLA * , tTriToKií, una lettera nrT-
fiva. Vedi l'articolo LETTERA. 

* La parala «? formata dal Greca twirfK~ 
KM , m i t t o , ¡o mando , 

I I termine (pifióla e oggidi poco in ufo, 
falvoché per quelie Lettere che fono fentte 
jo verfo ; e per le Dedicatonc. 

Parlando di Lettere feritte da' moderní , 
o piuttofto nelle lingue moderne, non fi ufa 
raai la parola epi/iola . Cosí diciamo , le 
lettere , non 1' epi fióle, del Cardinale d'Of-
fat , di Voi ture , di Balzac, d 'Howel , di 
Pope, &c. Ma quellc feritte dagli antichi , 
o piuttofto nelle iingue antiche , le chia-
miamo epi/hle ; come 1' Epifiole di Cice
rone, di Plmio, di Séneca, di Basbequio, 
di Launoio &c. di Santo Agoñino , di Saa 
Girolamo , &c. VEpifiole di San Paolo , 
di San Pictro , di San Giovanni , &c. ai 
Romani, ai Conntj &c, 

Jacopo A'tingio fcrilíe 5000, lettere, delle 
quali , poche íolamente fono pubblicate in 
Bayle , in vit, — Drufio , olere le lettere 
Ebree, Greche, Franceti, Inglefi , e Fia-
minghe , ne ricevette 2300. in Latín© , che 
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furono tróvate ira i fuoi fcritti . Curiand. in 
Vk. D. 11. . • , 

EPISTOLARE , termine principalmen
te ufato nella frafe ¡lile Épijiolare < Vedi 
STÍLE. 

EPISTOLARE , o EPISTOLOGR AFO , qual* 
che volta s'applica agii autori che hanno 
fcritte epifiole, o lettere. I principali Au
tori Épijiolografi i fono Sidonio Apoliioare , 
T u i l i o , Plmio il giovane i Séneca i l Filo-
fofo, Petrarca , Poüziano, Busbequio , E-
rasmo, Lipf io , Mu reto , Aícham, M i l ton ̂  
Petavio , Launoio ^ Saravio , Balzac , e 
Voiture . 

E P I S T O M I U M , erriToiiw, nelP idrauüca , 
una cavicchia , o un imiruai; nto ^ con la di 
cui applicazione , l'orifízio di un vafe pub 
aprirfi e chiuderfi di nuevo , fecondo che 
un vuoíe i 

EPISTROPHEUS, nell'Anarornia , ( dá 
íKíTpípm, conveno ) i ' iftcííd .̂he Cardo, o car-
dine , Vedi CARDINE . 

E P I S T Y L Í O * , ms&mf'i nell architettu-
raantica, un termine uíato daiGreci> per 
quello che noi chianlianío architrave ; cioé 
un mafficcio di pietra , od un pezzo di legno ^ 
ímmediatamente pofto fopra i l capitello d1 una 
colonna . Vedi ARCHÍTRAVE . 

* La voce e dir/vata dal Greco, m ) fu-
per, e T V K O Í columna. 

U epi/iylio é ¡I primo 0 piu baíTo mem-
bro deil> intavolatura . Vedi INTAVOLA-
TUR A . 

E P I T A F I O * , iirivutpiov i una inferrzione 
Sepoicrale, in onore , o memoria d'una per-
fon a defonta ; ovvero un1 mfcriziont fcolpi-
ía , o sntagliata fopra un monumento, per in
dicare i l tempo in cui é m.oría una perlbna, 
i ! füf) (tome j la fuá famigha , e per lo piu qual-
che elogio delle fue virtü , o buone quahtadi. 
Vedi MONUMENTO & r . 

* La parola viene d i eirt, fopra , e <TU<POÍ % 
fepolcro. Vedi SKVOLCKÚ * 

Lo fttle deg'i EpitafJ , ípezialmente di quel-
l i c i mpofti in Latino, éíingolare* Vedi LA-
PID - RIO Jüle . 

A Sparta , g'i epttafj eran fojamente ac-
cordati a coloro che morivano in battaglia. 
üoxhornio ha fatto una raccolta di epitafj , 
non moka ampia, ma fcelta. I I P.Labbe, 
h4 panmenti data una collezione di fimil 
Ipezie , in Francefe , intitolata , trefor des 
epnaphes. Camdeno e Weaver, hanno fat-
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to qualche cofa a cib pertenente ne' noítri 
epitafj \n$th . Dicefi che un (?/>/fií/io manchi 
tuttavia a! monumento del Duca di Marlbo-
rough ; quantunque dalla fuá Ducheíía Ve-
dova fia flato propoílo un premio di 500 ! i -
re ílerl. a colui che ne eomponeífe uno, de-
gno de IT Eroe defonto . 

Negli Epitafj , la perfona morta é qualche 
volta introdotta , per vía di profopopeia , a 
parlare ai vi vi ; noi n'abbiamo un efempio , 
degno dell' cta di Augufto ; dove la mo-
glie defonta cosí faveila al fuo marito fu" 
períiite : 

Immatura peri i fed tu feticior , annos 
Vtve tuos , conjux optime, vive meos * 

I Francefi hanno un proverbio , menteur 
comms une epitaphe, bugtardo come un epita
fio alludendo agii eiogj d'ordinario contenuti 
in ello í che non fono fempre giurt i . 

EPITAFIO , s1 applica altresl acertielogj, 
o in profa o in verfo , compoüí fenza al-
cun penfiero , che fieno feolpiti fopra fe-
polcn i < , * 

Nclle Ánthologie, o collezioni d'epigram-
xxv- , abbiamo molti di quelli epitafj ; alcuni, 
ludicn , c fat ir ici ; altri gravi —• Per un 
faggio , ne foggiungeremo qui un alfa i bel
l o , comporto da M . Cowley , fopra fe me
dí íimo , da t líe re meífo fopra una picciola 
caía di campagna , dove ei fi ritirb dalla 
corte, a pallare gli ul t imi giorni della fuá 
vi ta , 

íf/V, O viator i fub ¡are párvulo ^ 
Coulcius hic efl conditus , hic jacet 

Defuntlus humani laborit 
Soné, fupervacüaqué vita ¡ 

Non indecora paupene ni tení , 
JEÍ non inerti nobilis otio, 

Vanoqué d ikt i i í pope lio , 
D / v i t i i i , anrmoíus hoflis, 

Pojfir ut t l lum dicere murtuum , 
En térra jara nunc quantula fufficit ? 

Exempta fi t curis, viator, 
Terra fu illa levis, precare. 

Jiir fparge flores, fparge breves rofas J 
Nam vita gattdet mortua floribus ¡ 

Herbisque odoratis corona 
Vatts adhuc cinerem calentern . 

E P I T A L A M I O * , Epithalamium, E I I I -
0 A A A M 1 O N , nella poefia, é una canzo-
ne nuzzialej ovvero una compofízione, per 
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10 piü in verfi , in occafion di nozze, C di 
ffiariraggio ira due perfóne di rango. 

* La parola t formata d i t i r i , e SaKa.u®', 
camera deiia Spofa. 

I luoghi o gli argomenti su i quaíi prin
cipalmente infiftono gli Epitalamj , fono le 
lodi del matrimonio 5 e de'due ípofi ; con la 
pompa e coil' ordine della folennita nuzziale : 
11 fuol finiré con una preghiera agii Dsi per 
la profperita degli fpoíi , per la loro fortu-
nata prole &c. Caíullo ha paífato tutti gli 
ant ichi , ne' íuoi Epitalamj; e fecondo alcu-
n i , i l Cavalier Marino, tutti i moderni. ; 

EPIT ASIS * , nella poefia antica, la fe-
conda parte , o divifione di un poema Dram-
matico, in cui 1' intr igo, o 1' azione propo-
fía , ed introdotta nella prima parte , o nella 

) era inoltrata ? riícaidata > efaltata r e 
agitata, linché arrivaífe a! fno flato o colmo , 
detto la catajlafi. Vedi PROTASI e CATA
STAS!. 

* La parola e pura Greca , er^-on?, fot-
mata da íiriTai'u , intendo . 

Quefta divifione é lafeiata da canto ne" 
Drammi moderni, ed in fuá vece, le noñrs 
rapprt fentazioni teatrali fono divife in A t t i . 
Vedi ATTO , 

L ' Epitafi ordinariamente oceupava in cir-
ca i l noíiro fecondo e terzo A t t o . Vedi T a A -
CEDIA . 

EPÍTASIS , E n i T A S I S , nella Medi
cina, dinota l'accrefcimento , o refaltamen-
to d' una malattia ; ovvcro i l principio d'un 
parofismo f particolarmente in una febbfe . 
Vedi STATO. 

E P Í T E M A * , Epithsmt y iviSípot, nella 
Farmacia , una ípezie di íomentazione , od 
un rimedio fpintofo, ed aromático. , appli-
cato eternamente fopra le regioni de! cuore , 
ú del fegalo, per corroborarli e confortarli, o 
per correggere qualche loro ilemperatura. Ve
di ÍOMENTAZIONE . 

* * La parola eformata dal Greco %m, fopra 3 
e m^uyu , pono „• 

V i ha due fpezie di ephhemi, Tuna l iqui ' 
da i l 'altra /olida j V epithema liquido é üna 
íomentazione di una natura ptu fpiritofa che 
gli altn ; si folido , é una miftura di confer-
ve, di teriaca, di confezioni, e di polveri 
cordiali, per lo piíi fparfe fopra un pezzo di 
fcariato, o di cuoid. 

E P I T E T O * tinSíiüv , un nome aggetti-
v o , che eíprime quakhe qualita d'un ío-
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flantivo, a cui é aggiunto. Vedi ADDIET-
TIVO . 

* La parola h formata da hri , fopra , e 
6í<ns pofitio. 

Come, una Vigna fruttifera , una volts 
echcggiante, un edifizio maeftofo &c. 

Gil epiteti fono macchine , e ordigm di un 
ufo grande , e cómodo per l i poeti, e pegü 
oratori, i quali fupplifcono con epiteti a queilo 
onde mancano nelle cofe. I I Card. Per ron bia-
íima anche Omero fuli' articolo degli Epiteti \ 
oífervando , ch' ei frequentemente s'arrampica 
agí i epiteti, fenza alcun fenfo, o fignificato ac-
concio, per ajutare ed accomodare le fue mi-
fu re ncl verío i e ch' egü fo ni i ice , e adorna 
ogni fuo Eroe con un epíteto , non fecondo 
T efígenza del fatto, ma fecondo la mi fura 
del verfo, 

EPÍTETO, fi ufa ancora per un foprannomc * 
Vedi SOPRANNOME . 

Gli epiteti , venivano anticamente datf 
con moka liberta , o a cagiqn di qnaí-
ebe difetto ncl corpo, o neli' animo; i Re 
íleíii non ne andavarto efenli . Quindi tro-
viamo nella Stona cosí frequenti epiteti; qua
li , e. gr. fono , Arrigo Long shanks dalle 
gambe iuoghe j Eduardo Iron-íides , dai fian- y 
chi di ferro ; Riccardo Crook-back , dal 
dorio curvo j Giovanni Lack-land , fenza te-
fta, &c. 

Ned hanno i Franeefi írattati niente me-
glio i loro Re ; ponno íarne teilimonio i l lo
ro Garlo ií íemplice , Lodovico il ncghittofo , 
faineant, ( Ludovicus nihil faciens; ) Pipi-
no i l corto, Luigi i l taríaglione j o balbo -t 
le begue * 

E P I T H Y M U M , Epitimo , E D I O T -
M O N , una planta medicínale, d'una na
tura e figura Óraordinarie . I ! fuo femé é pie-
eoiiífimo j da cui fpuntano pie colé fila , come 
eapelli, che toflo muojono j egualniente che 
la radice , fe non Incontraoo quaíche pianta 
vicina per foftenerli, e nutririi . Vedi PA-
RASITI . 

L' epithymum , in Inglcfe chiamato dodderi 
crefee indifferentemente su tuíte le fpezie 
d'erbe i ed in confegüenza le fue fpezie fono 
infinite : si che gli í cn t ton íogliono attri-
buirgli le particoiari virtudi delle piante 9 
dove na (ce i 

Le piu note di quefte piante , equelle che 
fono le psü adoperate nella Medicina, fono 
quclle che vengono ful timo , che fono i 

pro-



propj epitimt y equelie ful lino . Ve ne fono 
due ípezie nelle officine i i'una da Venezia , 
l 'altra da Caodia : hanno ambedue un fapore 
aromát ico; ma quella di Venezia lo ha piü 
forte. I I loro ufo, é per fortificare le parti , 
ed impediré le oftruzioni delie vifcere , &c, 

E P I T O M E * , un compendio, ovvero una 
riduzione delie materie principali d'un libro 
piü grande , ¡n un breve giro. Vedi COMPEN
DIO , o ABBREVI AZIONE . 

* La parola e Greca qgfaopfi, formata da 
eiriTefAveiif , reíecare, togliet via , com
pendiare . 

L ' Epitome degli Annali del Baronio é fat-
ta dallo Spondano . Bernier ha data un' tpho-
me delia Füoíofia di Gaííendo . 

Una obbiezione particolare che vien fatta 
al compendiamento degli A u t o r i , é queíla , 
che Vepitome diaperlopiu occaficne alia per-
dita degli originali . Cosí la perdita dello 
Storico Trogo Pompeo, é attribuita al fuo 
epitomatere Gmftino; e la perdita d'unagran 
parte di T . Livio , a L . Floro . 

E P I T R I T U S , nella profodia , un piede 
che confta di quattro Hllabe, tre lunghe, ed 
una breve. Vedi PIEDE. 

I Grammatici contano quattro fpezie di 
epitri t i : i primi conílano d'un jambo e d'un 

fpondeo : come Salutantes. I fecondi di un 

trocheo, e d'un fpondeo: come Conci ta t i . 
I terzi d'uno fpondeo e d'un jambo: come 

Oommumcans . La quarta fpezie é di quelli 
che conílano d' uno fpondeo, e d'un trocheo : 

Cóme Incantare. 

EPITROPE, nella Rettorica , una figura 
áel difeorfo, dai Latini chiamata concejjlo , 
in cui l'oratore concede qualche cofa ch'ei 
poírebbe negare , afünché , moíf rando que-
fía imparzialita , gli venga piü fácilmente 
accordato a vieenda cío ch' egli rieerea. Vedi 
CONCESSIONE é 

Quelia figura é fovente invidlofa;, " Lodi-
j j no puré la fuá probita ; io mi ci accheto, 
SJ § fon pronto a tacere : ma quando lo pro-
53 pongono per un modello di fpiritOje di buon 
5, gufto, mi fi concita la bile , &c. 

^El ITROPUS , una fpezie di giudiee , o 
m íofto arbitro , che i CníHani Greci , fotto 
il-dom)nio de' Turch i , eleg^ono nelle diverfe 
Citta , per terminare le diferente che infor-
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gonofraloro, e per evitare di recade avanti 
ai Magiftrati Tu rch i . 

V i fono diveríi epitropi in ciafeuna C i t t a . 
M . Spon, ne' fuoi viaggi , oflferva , che m 
Atcae ve n'erano otto, fcelti fuor dalle di 
verfe paroechie , z áxxzmzú vecchiardi. Ma 
Atene non é ¡1 folo luogo , dove v i fieno degli 
epitropi \ ve n'ha puré in tutte ITfole deli'Ar-
cipelago. 

Alcuni Autori Latini de lV. fecolo, chía-
mano epitropi quelli , che piü anticamente 
erano chiamati v i l l i c i , e poi vidamet. Vedi 
VlDAME. 

Ne' tcmpi ancor piu antichi, i Greci ufa-
vano ¡1 termine d' hnTpoif&, nelio ileíTo fen-
fo che i Latini procurator, cioé per un com-
m i (Ta rio , o procuratore . Vedi PROCURA
TO RE t 

COSÍ i CommiíTarj delie provifioni o de* 
viveri neir armata Períiana fono chiamati 
da Erodoto c da Senofonte epitropi: nel Nue
vo Teftamento, tiriTpoir®' dinota i l dtfpenfie-
re, o il maggiordomod' unafamiglia ; chela 
Vol gata traduce, Procurator. 

EPLOYE', nell'Araldica Francefe , un al" 
gle EPLOYE ', un'aquila fpiegata. VediSPiE-
G ATO t 

EPOCA, EPOCHA * , nella Cronología ? 
un termine o punto filio di tempo, da cui 
fi numerano o contano gli anni. Vedi AN-
NO , ed ERA . 

* La parola e Greca, tmxú •> inhibí-
tio , reprefijo , formato, da tinyj-iv, [o-

J}enere , jermare ; perché / 'época definí-' 
fice, o limita un certe fpazio di tempo * 
Vedi TEMPO . 

Bpcche differenti fono in ufo appreflb dif-
ferenti naziooi; ned é maraviglia ; iraperoc-» 
ché non eífendovi alcuna confiderazione 
aftronomica che renda un' época prefenbüe 
ail' altra, la loro coñituzione é puramente 
arbitraria - Quella a cui piíi fi riguarda tra i 
Cnftiani é V época della Nativith , o deii* 
Incarnazione di G. C . queíla de' Maometadi, 
V egira \ quella degli Ebrei &c. la creazio* 
ne del mondo ; quella de' Greci, le Olimpiadi; 
quella de'Romani, Wdificazione di Roma j 
quella degli antichi Perfiani , e degli Af f i r j , 
¡'época di Nabonalfar &c. Vedi INCARNAZIO-
NE, EGIRA , OLIMPIADE &c. 

Ladottrina e 1'ufo dell ' íf/?o^, é di gran
de elterfione nella Cronología. Vedi CRO
NOLOGÍA * 

Per 
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Per ridtirre gH anní di un' época a quelh' 

di un'altm , cioé trovare qual anno d' una 
corrifponda a un dato anno d» un' akra , é fta-
to inventato un pcriado d' anni , che comin-
ciando avanti tuttc V epoche note , é , per 
dir eosl, un ríccttacolo comune di tutte , 
chiamato il periodo Juliano* A quefto periodo 
tutte Vepoche fono ridotte , cioé T anno di 
queüo periodo, in cui ctafcuna época cotnin-
cia, édcterminato , Laonde tutto quel che 
refta, fi é aggiugnere i l dato anno di un época, 
ali'anno del periodo corrifpondente con !a 
fuá origine o principio j e di la iottrarre I ' an
no del medefimo periodo cornípondcnte all'al-
tra época. Vedi GIULIANO PERIODO . 

EPOCA di Crij io, o del N . S . é Vépoca vol-
gare di tutta i Europa ; che comincia dalla 
Nativi ta del noftro Salvatore , a' 25. di De-
cembre ; o piuttoílo , fecondo i l computo 
ufuale , dalla fuá circoncifione i l primo di 
Gennaio; ma particolarmente in Inghilter-
r a , dali' Incarnaxione , od Annunziazione 
della Beata Vergine, ai 25 di Marzo ^ no
ve mefi prima della Nativita . Vedi NA-
T I V I T A ' , C l R C O N C I S I O N E , A N N U N Z I A Z I O -
NE, &C. 

Ora, 1'anno del periodo Giuliano , in cui 
Cnfto é nato, e fu eirconcifo , i l compu
ta ordinariamente effere i ' anno 4715 , in 
coníeguenza , i l primo anno dell' era di 
Crifto corrifponde alT anno 4714 del perio
do Juliano. 

Quindi , i0 . Se ad un dato anno di Cr i 
fto , voi aggiungete 4715 r la fomma fara 
l'anno del perio o Juliano corrifpondente ad 
cííb . E . gr. fe ali'anno preíente 1755 , fi 
aggiunga 4713 , la fomma 6466, é l'anno 
prefente del periodo Juliano . 

2°. A! contrario , fottraendo 4715 j da un 
dato anno del periodo Giuliano , i l reüo é 
l'anno corrente di Grillo ; e. gr. dall' anno 
del periodo Gkiliano 6466 , fottraendo 4713 , 
1'avanzo é 1'anno di Grillo 1753. 

In faíti } Vépoca del Noftro Signore , ferve 
non folamente per computazione degli anni 
elapfi dopo Vépoca cominciata, ma anche di 
quelü avanti di eíía. 

Ora , per trovare l'anno del periodo Giu
liano, che corrifponde a un dato anno avanti 
Crifto ; fottraete i l dato anno da 4714 , 
i l refto é V anno corrifpondente cercato . 
C o s í , Í. gr. l'anno avanti Crifto 752 , é l'an
no 395Ó del periodo Giuliano. A l contra-
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r i o , fottraendo l'anno del periodo Giulia
no da 4714, i l rimanente é l'anno avan
t i Crifto K 

L'autore d e l l ' ^ o ^ volgare, o della ma
niera di computare da Crii to , é un Abbate 
di Roma, Dionifio Exiguo, Sciía di nazio-
ne , il quale fiori focto Giuftiniano , circa 
l'anno 507: quantunque Dionifio ne pren-
defle la nozione da Panodoro Monaco Egi-
zio . Sino al fuo tempo, i piu de 'Cri íha-
ni computavano gil anní lo ro , o dall'edifi-
cazione di Roma, o fecondo l'ordine degi' 
Imperatori e de' Coníol i , e gli altn meto-
d i , che erano in ufo appreflo quel popólo 
tra cui vivevano* 

Queda diverfita dando motivo a grande 
difunione, o diürazione tra le Chieie dell' 
Oriente e deli' Occidente , Dionifio , per 
comporle , prima efibi una nuova forma 
dell' anno , con una nuova Era genérale , 
che in pochi anni di tempo fu ammclTa 
generalmente. 

Dionifio cominci^) i l fuo computo dalla 
Concezione , o Incarnazione , popolarmen-
te chiamato in Inglele Ladjr day, i l giorno 
di N. Signara , o 1' Annunziazione y il qual 
método ha tuttavia luogo e vigore ne'domi-
nj della Gran Bretagna. e in elli folamente; 
COSÍ che 1' época Dionifiana e 1'inglefe , fo
no una ftefia cofa. Negli altri paefi d'Eu
ropa, ficonta dal primo di Gennaio ; eccet" 
toché nella Corte di Roma , dove V épo
ca dell' Incarnazione fi coíluma feguire per 
le date delle fue Bolle . Vedi INCARNA
ZIONE , 

Devefi aggiugnere , che queft' Epoca di 
Dionifio éacculata di un errore ; l opinione 
comune é , ch' ella metra la Nativita del 
Nofiro Salvatore un anno troppo tardi ; o , 
ch'ei fia nato i ' invernó precedente al tem
po preferitto da Dionifio per la di lui Con
cezione * 

Ma i l vero fi é , che i l fallo é dalla parte 
di Beda , i l quale ha male interpretato Dio
nifio , c la di cui interpretazione noi fegui-
tiamo ; ficcome ha fatto vedere il Pe táv io , 
dalle proprie Epiílole di Dionifio. Imperoc-
ehé Dionifio eomincio i l fuo ciclo dall'anno 
del periodo Giuliano 4712; ma la fuá época 
dall'anno4713 , in cui l'Era volgare fuppone 
che fia ñato Crifto incarnato. 

L'anno dunque , che fecondo Vépoca vol 
gare é i l primo anno di Crifto ; fecondo l ' 

Era 
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Era Dionifíana, é i l íecondo . Cosí che Pan
no prefente , che noi chiamiarao 1753 r a 
buena ragioae dovrebb'effere 1754. Ancor-
che aleuni Cronologifli, in vece di un anno, 
vogliano che l'crrore fia didue. 

A queft'Era volgare, come un punto fi-
curo e fifTo , fogÜono i Cronologi ridurre 
tutte le altre Epoche : benché non ve ne 
Ha alcuna che non (ía mefla in controvorfia : 
tan ra incertevrza vi é aella dottnna del 
tempo . N o i le efibiremo come ridotte al 
periodo Giuliano. 

EPOCA della Creazione, orbis conditi, fe-
condo il computo degli Ebrei , chiaraata 
anco I ' Epoca Giudaica , é 1'anno del Pe
riodo Giuliano 955. corriípondente ail'an
no avanti Ctú \o 3761 , c che comincia nel 
7o. giorno d'Ottobre. 

Quindi , fottraendo 952 anni da un da
to anno del periodo Giuliano , i l reftante 
é l'anno de IT Epoca Ebrea , che vi corrif-
ponde. Cosí , e, gr. V anno prefente effen-
do il 6438 del periodo Giuliano, corre H 
anno 5485 de IT Epoca Giudaica, o dopo la 
creaziane del mondo. 

L'EPOCA della Creazione , ufa ta dai Sto-
rici Greci , é l'anno avanti i l Periodo Giu
liano 787, che corrifponde aH'anno avanti 
Crifto 5 500, 

Quindi , a un dato anno del periodo 
Giuliano, aggiungcndo 787. la fomma da 
Panno di queiVEpoca . E. gr. 645S eíTen-
do T anno prefente del periodo Giuliano , 
7300 é Íl prefente anno di qneft Epoca , 
0 Teta del mondo , fecondo quefto computo. 

L ' Autore di queít' Epoca , éGiui io A f r i 
cano , i l quale la ra eco! fe dagli Storici . 
M a quando é venuta ad arametterfi ncll' 
ufo civile, 8 anni le furono aggiunti; af-
finché cosí ogni anno di eflfa divifo per 
1 % y efibiíle V ¡ndizione , che g l ' Imperado-
ri Orientali ufarono nelle loro patenti e 
diplomi 

V Epoca della Creazione ufa ta dagli u l t i -
mi Greci , e da' Ruí i iani , é l'anno 795 , avan-
11 i l periodo Giuliano ; o l ' anno 5509 
avanti Crifto ; corainciando dal t i giorno 
di Stttembre. Quantunque i Ruffiani , a-
vendo últimamente ammeíTo i l Calendario 
Giuliano, comincino j l loro anno dal 1. di 
Gennaio. 

Quindi , aggiungcndo 795, all'anno del 
periodo Giul iano, la fomma da l'anno di 
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queñT Epoca . Cosll , e. gr. i l Periodo Giu-
Jiano deü' anno prefente elTendo Í438 . U 
prefente anno di qmtt Epoca, cioé gü an
ni della Creazione , su tal piede, fono 7235. 
I n oltre dal prefente anno 7233 , fottraen
do 5508 , ¡1 rimanente é í* anno deil' era 
comune 1725. 

Queft' Era fu ufata dagl' Imperatori delP 
Oriente , ne' loro diplomi , &c. e di qua 
puré ella fu chiamata 1' era civile de' Gre-
s i . In re al ta , elT é la fteffa , che 1' Epo* 
ca del periodo Comían ti nopoli rano j onde 
aiquni la chiaraano F Epoca del period© 
di Coñantinopoü . Vedi PERIODO. 

L ' EPOCA Alejandrina della Creazione , é 
l'anno 780 avanti i l Periodo Giuliano , 
corrifpondente all'anno avanti Crifto 54944 
e cht comincia nel di 29 d 'Agofto. 

C¿uindi, aggiungcndo 5493 all'anno pre
fente di Grillo 1725 , la fomma 7218 d .̂ 
1' anno prefente di queft' Epoca : ovvero 
gli anni elapfi dopo la creazione, fecondo 
quefto computo. 

Queft' Epoca fu prima concertata da Pa-
nodoro , Monaco dell' Egitto, per facilita
re la computazione della Pafqua ; onde al
euni la ch laman o la Epoca Eccleftafiica 
Greca. 

V EPOCA Eufsbiana della Creazione , é 
l'anno del Periodo Giuliano 486, che cor
rifponde all' anno avanti Crifto 4228 , e 
che -comincia in autunno. 

Quind i , fottraendo 486 dal periodo Giu
liano del prefente anno 6438 , od aggiun
gcndo 4228 al prefente anno di Criíto , i l 
riíultato 5953 é l'anno prefente di queíl* 
Epoca . 

Queft' Epoca é ufata nel Crónico d' Eu-
febio, e nel Martirologio Romano. 

EPOCA delle Olimpiadi, é l'anno del Pe
riodo Giuliano 3938 , che corrifponde all' 
anno 77Ó , avanti Crifto , ed ali'anno 2985 
dalla Creazione ; comincia nel Plenilunio 
vicino al Solftizio eftivo ; ed ogni Ol im-
piade contiene quattr' anni . 

Queft' Epoca é famofiffima nella Storia 
antica : fu ufata principalmente dai Greci , 
ed ebbe la fuá origine dal Giuochi Oltm-
pici , che fi celebravano nel principio d' 
ogni quinto anno. Vedi OLIMPIADE . 

EPOCA dell' edtficazione di Roma, o ur-
bit Conditae , U . C. é l'anno del Periodo 
Giuliano 3961 , fecondo Varronej o 3962 , 

r fe-
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fecondo i Fafti Capitolini , corrifpondente 
agli anni avanti Crifto 755, o 732, e che 
ha i l fuo pxincipio nel di 21 d' Apr i le . 

Quindi , fe g!i anni di queft' Epoca fono 
rreno che 754, fottraendoli da754, 0753, 
voi avete 1 inno avanti Crifto. Ed al con
trario, fe fono piu che 754, aggiungendo-
H agli rteíTi, la fomma é i l numero degli 
anni dopo C r i ü o . Finalmente aggiungendo 
i'anno avanti Criño , a 753 , o 752 , la 
fomma dará i'anno di queít' Epoca , o ñ 
tempo dopo 1' edificaiione di Roma. C o s í , 
e. gr. i l prefente anno 1725, fecondo Var-
rone é i'anno di Roma 2488. 

EPOCA di Nabonaffar é V anno del Perío
do Giuliano 3967 , corrifpondente all' an
no avanti Crifto 747 , e che comincia a' 
2(5 di Febbraio. Vedi NABONASSAR. 

Queít' Era prende la fuá dcnotninaiione 
dal fuo InÜitutore , Nabonaííar Re di Ba
bilonia ; ed é ia ufata da Tolomeo neiíe fue 
oífervaxioni Aflronomiche , da Cenforino , 
ed a l t r i . 

La EPOCA Diocleziama , o EPOCA de' 
M a n i r i , é 1' anno del periodo Giuliano 
4997, corrifpondente all'anno di Criño 283 
chiaraata Vera ds* Mártir i , dal gran nume
ro di Criftiaoi , che foffrirono i l martirio 
fotto i l regno di quefi'Imperadore. 

Gl i Abiííini , tra i quali ella é tut tavrá 
ufata in tutti i coraputi EccleíiafHci , la 
chiamano gli anni di Grazia , quantunque 
non numerino i loro anni in una ferie con
tinuara da <\ut?C Epoca; ma quando i l Pe
riodo Dionifiano di 534 anni é fpirato, co-
minciano di nuovo la loro computazione 
da 1 , 2 , &c . 

EPOCA deir Egira, o 1' EPOCA Maometa-
na, é T anno del Periodo Giuliano 5335 , 
che corrifponde all' anno di Crifto 622. 
Comincia A 16 di Luglio , giorno della fuga 
di Maometo da Mecca a Medina. 

Qucñ' Epoca é ufata dai Türchi e dagli 
Arab i , ed anche da tutt i quelli che profef-
fano la fede Maoraetana : fu prima intro-
doíta da Ornar terzo Imperatore de' Turch i . 
GH Aflronomi , Alfragano , Albategnio , 
Alfonfo, ed Ulugh Beigh riferifeono la fu
ga di Maometo ai 15 di Luglio ; ma tut t i 
i popoli che íi fervono di queft' Epoca , í¡ 
accordano a fíífarla nei 16. Vedi HEGIRA. 

EPOCA de Seleucidi, ufata dai Macedón i , 
¿ I'anno del Periodo Giudaico 4402 , cor-
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rifpondente all' anno avanti Crifto 312. 
Vedi SELEUCIDI . 

EPOCA Tezdegerdica, oPerfiana, é Pan
no del Periodo Giuliano 5345 , corrifpon
dente all'anno di Crifto ¿ 3 2 , e che comin
cia ai 16 di Giugno . 

Queft' Epoca fi prende dalla morte di Yez-
degerdis, i ' ultimo Re di Períia , uccifo in 
battaglia da'Saraceni. 

EPOCA GiuHana , o EPOCA degli anni 
Giulianiy é I'anno del periodo Giuliano 4668 , 
che corrifponde ali ' anno avanti Cnilo 45. 
Queít' Epoca ebbe la fuá origine dall'anno 
della riforma del Calendario fotto Giuiio 
Cefare; chiaraato ¿'anno di confufione . Ve
di ANNO . 

EPOCA Gregoriana. Vedi GREGORIANO. 
EPOCA Spagnuola, é P anno del Período 

Giuliano 4676, corrifpondente all ' anno a-
vanti C n í t o 30, e che comincia ai i d di 
Agofto. Vedi A z i ACÓ. 

Le altre Epoche memorabili fono, queila 
del diluvio , neH'anno della Creazione 1656 : 
la nafeita d'Abramo nel 2039: 1'Eíodo, o 
la partenza degl'Ifraeliti dail' Egitto , nel 
2542 : Tedificazione del Templo di Gcrufa-
lemme , ne! 2023: e la diftruzione del me-
delimo neü 'anno di Crifto 70 : la prefa di 
Coílantinopoli per-li T u r c h i , nel 1453 5 
&c. 

EPODO , E f i n A O S , nelia Poefia Líri
ca, la terza od ultima parte deli'ode; i'odc 
o canzone antica , eííendo divifa in íirophe , 
antiftrophe , ed Epodo. Vedi ODE , &c. 

V Epodo fi cantava dai Sacerdoti , che an
cor erano davanti all1 altare , dopo tutt i i 
giri e rígiri della ftrophe , e deli'antiftrophe . 
Vedi STROPHE &C. 

L ' Epodo non era ríftretto ad alcun preci-
fo numero, o fpezie di verfi ; come l'erano 
la ftrophe, e 1'antiftrophe. — Ma quando 
l'ode conteneva diverfi Epodi, ftrophe, &c. 
tut t i erano fimili . 

Eflendo che dunque la parola Epodos , 
propriamente íignifica i l fine del canto o del
la canzone; e pero che nelie ode, quel che 
íi ehiamava Epodo-, finiva i l canto; pafsb in 
coftume, come M . Dacier fa vedere , che 
un picciolo verfo, ch' cftendo pofto dopo un 
altro chiudeva i l periodo , e terrainava i l 
fenfo ch'era ftato fofpefo nel primo verfoj 
fi chiamaíTe Epodo, ivanfr®'. 

E di qui é , che i i V L L i b r o delleOde di 
Ors-
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Orazio é íntiíolato Epodwn, libro degli E-
podi, o ást iEpode y a cagione, che i loro 
verfi fono tutti alternativamente lunghi e 
brevi; e che i l breve generalmente, benché 
nonfempre, chiude i l fenfo del lungo. Ma 
la íigmíkazione della voce vien eíleía ancor 
piuol t re ; Epode cífendo diventato un nome 
genérale per tutte le fpezie di verfi brevi , 
che feguono uno, o piu verfi lunghi , di 
qualunque fpezie che fieno : ed in que fío 
fenfo , un pentámetro é un Epodo , dopo 
un efametro , che , in riguardo ad effo, é 
un proodo . 

EPOMIS * , i i r a p i ; , nell' Anatomía , la 
parte fuperiore della fpalla , che arriva fin 
al eolio. 

* La parola e Greca , iTapis, e ftgnifica 
primariamente una corta vejle , od un 
tnantelletto ^ che copre le [palle . 

Alcuni Autor i applicano la parola Epomis 
alia parte íuperiore de!!' os humeri: ma i Me
d i d Greci antichi folamente 1' ufano per la 
parte mu ico la re o carnoía , fituata come íb-
pra s' é detco . 

EPOPEIA * , £9ro7roi<«, nella Poé t i ca , é 
la í ior ia , l'azione, o la favola , che fa i l 
foggetto di un Poema épico. Vedi AZIONE , 
e FAVOLA. 

* X<rí parola e derívala dal Greco pitos , 
carmen , e itoua, fació . 

N e l l ' ufo comune pero di quefta voce , 
Epopeia é lo fteífo che epos, o poema épico: 
nel qual fenfo ell' é defínita, un difeorío in
véntalo con arte, od una favola convenien
temente imitara , da qualche azione impor
tante , e rifen*ta in verlo, in un modo pro-
babile e forprendente ; con la mira di 
formare i cofíumi , &c . Vedi EPICO Poe
ma 

E P U L O , nell' antichita, , un miniílro di 
facrifizio apprcffo i Romani. Vedi SACRI-
FIZÍO. — I Pontefici non effendo baftanti 
per aíTiftere a tutti i faenfizj che fi facevano 
in Roma, a tanti Dei ch'erano adorati da 
quel popólo 5 deftinarono tre miniftri , qual i 
chiamavano epulones, a cagion che lor con-
ferivafi la cura ed i l governo degli Epuli 
(epula) fefte o conviti ne'giuochi íolenni, 
e nelle cerimonie delle fefle. 

A coüoro apparteneva l'ordinare e fervi-
re i l facro convito , oíferto in tale occafio-
ne a Giove , &c. Eglino porta vano una to
ga , orlata di porpora, come i Pontefici. I I 

Tomo I I I . 
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loro numero fu a lungo andaré accrefeiuto da 
tre a íette , e pofeia a dieci da Cefare. 

La loro prima inftiíuzione fu nell'annodi 
Roma 558, fotto i l Confoiato di L . Furius 
Purpureo, e M . Ciaudius Marcelius. 

^ E P U L O T I C I % V X V K W M , nella Medi
cina, rimedj diíTccanti, aí lr ingenti , buoni 
p e r m á u r a r e , per cicatrizzare , ed incarnare 
le ferite, ele ulcere. Vedi INCARNATIVO, 
ClCATRIZZANTE &C. 

* La parola e fórmala dal Greco íiri, fu-
per, ed txu, cicatrix , efehara . Donde 
i l verbo timKooj , cicatricen! infero , I9 
cicatrizzo. 

Tal i fono gli empiaOri di cerufTa, e dia-
palma ; T ungüento pornpholyx &c. 

E P U L U M , nell' antichita , banchetto, o 
convito; una menfa imbandita , e preparata 
per h D e i . Vedi FESTA . 

Le ftatue degli Dei erano d'ordinario po-
fle fopra un letto, e venivano fervite negli 
Epula , come fe foííero ftate affamare ; di 
adempire a che, la funzione era propria de' 
miniítri del facrifizio, chiamati Eptdomr. 
Vedi EPULO. 

E Q U A B I L E Moto , é quel lo , in cui i l 
corpo mobile procede colla medeflma con
tinuara velocita, né accelerato, ne ritardato. 
Vedi MOTO. 

EQUABILE Polfo . Vedi l'articolo PGLSO . 
EQLUABILE Stile. Vedi STILE. 
E Q U A N T E , nell'Aftronoraia , un cir-

colo, immaginato dagli Artronorai, nel pia
no del deferente, od eccentrico , per regola-
re od aggiuÜare certi moti de' piantti . Ve
di DEFERENTE , ECCENTRICO , &c . Vedi 
puré APOGEO, e CIRCOLO. 

E Q U A T A Anomalía . Vedi 
ANOMALÍA . 

E Q U A T O R E , SQUATOR , nell' Aílro- ' 
nomia, e nella Geografía, un circolo gran
de mobile della sfera, egualmente diftante 
dai due poli del Mondo, o avente gl i ftefíl 
poli che quelli del Mondo. Vedi CIRCOLO . 

Tal é i l circolo D A , ( Tav. AJiromm. 
fig. 52.) í fuoi Poli effendo P, e Q . -— E* 
chiamato VE qual ore, perché quando i l Solé 
i v i íi trova, 1 giorni e le notti fono eguali ; 
donde puré egli é chiamato V equinoziale; 
e quando é difegnato fulle mappe, e su i 
planisferi, la linea equinoziale, o femplice-
mente la linea. Vedi EQUINOZIALE. 

Ogni punto dell' Equatcre é la dillanza di 
M m ra m un 
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un quadrante dai poli del mondo; donde fe-
gue, che \'Eguatore divide la sfera in due 
emisfen, in uno de'-quali v'e i l polofetten-
trionale , e nell'altro i l meridionale. Vedi 
EMISFERO. 

Dai paífaggi, o tranfiti degli archi dclP 
Eguatore fopra i l meridiano, viene ítimato 
o calcolato i l fuo eguale o i l medio tempo : di 
qua fi ha írequente occafione c bifogno del-

E Q _ U 
la converfione de' gradi dell' Equatore nel 
tempo ; e , di nuovo, della reconveríione del-
le parti del tempo neile parti úúVEquatore , 

Per efeguir la qual cofa, noi foggiungia-
mo la tavoia feguente , in cui fono cfibiti 
gü archi étVC Equatore ^ che paíTano i l meri
diano neile diverfe ore , rainuti &c. di tem
po equato, o medio. Vedi EQUAZIONE 
tempo. 

Converfione delle parti áe\V Equatore in tempo, e vice ver/a. 

Gradi deli 
Equat. 

M i n . 

Sec. 

Tcrzi 

3 
4 
5 

ID 

3° 
60 
90 

280 
360 

Ore 

I I 

I I I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 
2 
4 
6 

12 
24 

I I 

111 

I V 

4 
8 

12 
16 
20 
40 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ore 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 

Gradi dell' 
Equat. 

15 
3o 
45 
60 
75 
90 

133 
180 
225 
270 
3i5 
560 

Ore 
M i n . 

Sec. 

T e m 

Qusrti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
20 
3° 
40 
5° 
60 

Gradi dell' 
Equat. 

o 
o 
o 
1 
í 
I 
2 
5 
7 

10 
12 
1 5 

I I 

I I I 

V I 

15 
3° 
45 

o 
i;5 
3° 
3° 

o 
3o 
o 

3° 
o 

L ' ufo della tavoia é ovvio e facile ; fup-
ponete, e. gr. che venga richieílo di voi-
tare 19o 13' 7" Equatore in tanto tem
po : in faccia a 15 gr. nella prima colon-
na , abbiamo ior. c/ 00": in faccia a 4gr. 
abbiamo 16'or: in faccia a 10 rainuti 40*': 
in faccia a 5 rainuti, 12"o'": in faccia a 
5 fecondi abbiamo o6' 20''"' : e in faccia a 
2 fecondi, 8"' : che aggiunti infierne dan-
no 1". 16' 52" 28". 

D i nuovo, fupponete che fi voglia tro
vare quanti gradi, minuli &c. deli' Equa-
tore , corrifpondono a 23 ore 25 min. 17 

fec. e 9 terzi. ' I n faccia a 2ior. nella quar-
ta colonna della tavoia voi avete 315o í 
in faccia a 2 ore, 30o : in faccia a 2 fec. 
30" o'" : in faccia a 6 terzi 1' 30"' : che 
aggiunti infierne danno 351o 19' 17" 1 5'". 

Elevazione o altitudine dell' EQUATORE, 
é un arco di un circolo verticaie, intereetto 
tra YEquatote, e i 'Orizonte. 

V elevaziorije deW Equatore, con queüa del 
polo, é fempre eguale ad un quadrante, o 
quarto di circolo. Vedi ELEVAZIONE, ed 
ALTITUDINE . 

E Q U A Z I O N E , od ÍEQUATIO, in alge
bra , 
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bra , é un'efprefTione de!!a íhfia quantita v 
i n due differenti, cioé diffimiir, ma" egua-
l i terrnini , o denominaiioni. Vedi EGQA.-
L I T A \ 

Come y quando diciamo 2 , 3 ^ 4 + 2 ; 
cioé due volte tre é eguale a quattro e 
due, 

Síifelio defínifce V Equazione y la ragione 
dTcguaIita tra due quantitadi differenremen-
te denornirrate r come quando diciamo 3 
fceli. = 3<5 foldi . Ovvcro 50 fcell. "=1 2.. 
íir. 10 fcell. = 6 0 0 foldi, = 2400 fard. Ov-

^ — P , 0 
vero, b~d-\-e * Ovvero , 12 ~ — - — & c . 

Q u i n d i , la riduzione di due quantitadr 
cfcrogenee , o diífimili al medefimo valo
re , cioé ad una egualit^, é chiamata con 
al tra efpreffione» if recar ejfe quantitadi ad 
un equazione * Vedi EQUALITA'» 

Rifolvere i problemi, col mezzo del!'üT-
quazioni t é 1' alFare o ci6 che fpetta ali' al
gebra . Vedi ALGEBRA,-

I termini di un EQUAZIONE , fono le di-
^erfe quantitadi,, o pa r t í , delle quali un5 
Equazione écompofla, connefle infierne per 
me^io de' fegni -f», e *—. Cosí nell' E -
qnazione B-^cz=z d '-, i tcrmini fono ^ , C f 
e d . Ed i l tenore o íignificato de\\* Equa
zione é 5 che una qualche quantitá , rap-
prcfentata per d , é eguale a due altre rap-
prefentate per ¿¡ e c* Vedi TERMINI d E-
quazione . 

Kadice d i un EQUAZIONE , ? ií valore 
delFignota quantita neÜ' Equazione. E . gr. 
te a7--\-b1 r=z x 2 ; la ra di ce fara v/ ( a2-j-¿2 ) . 
Vedi RADICI delf Equazioni. 

U Equazioni: fi dividono y per rífpetto al
ie potcnze delle quantita ignote , in fem-
plici) quadratiche ) cubiche &c.. 

EQUAZIONE/cw/?//^ r é quella in cui 1» 
quantita ignota é folamcnte di una dimen-
fione, o nell a prima potenza. Come) x zzz 
( a - [ - ¿ ) : 2 . Vedi LATERALES 

EQUAZIONE qmdratica , é quella in cui 
quantita ignota é di due dimenfioni , O4 

«ella feconda potenza . Come, x2=a2 - j - ¿ 2 
Vedi QUADRÁTICA Equazione. 

EQUAZIONE Cubica é quella in cui ¡a 
quantita ignota é di tre dimenfioni . Co-
roe^í^^í — ¿ j , &c . Vedi CUBICA £ -
qmzione\. 

Se ía quantita ignota é di quattro di
menfioni, come x 4 ™ ^ 4 — ¿ 4 r 1' Equa
zione é chiamata biquadratica \ fe di 5 
íurdefolida, &c. Vedi POTENZA. 

L ' Equazioni fi confiderano in due mo-
d¡: o come 1'ultime conclufioni alie quali 
arriviamo nella foluzione de' problemi ; 
ovver cerne mezzi , coll'ajuto- de'quali ar
riviamo a cotefte finali foluzioni ¿ Vedi 
SOLUCIONE , e PROBLEMA. 

U n ' Equazione della prima fpezie confia, 
fojamente di una quantita ignota y framif-
chiata con altre quantrtadi note, 

Quelíe deir ultima fpezie , conftano d id i -
verfe quantitadi ignote ,, che fi hanno da 
comparare, e da connettere afliemc , finché 
da tutte dcfTe forge una nuova Equazione, 
in cui non v ' é fuorché una quantita igno
ta , rnifta con le note^ Per cogliere i l valo» 
re della qual igneta quantita , i ' Equazione 
generalmente é voltata e trasforrnata in va
rié maniere, finché fia recata cosí baíío , 
e refa tanto femplite quant' é mai ptüx-
biíe« 

La dottrinae pratica áeWEquazioni , cioé > 
la foluzione delle queííioni per Equazioni, 
ha diverfi paífi, o par t i , cioé 10. Denomi
nare le diverfe quantitadi , od efptimerle 
ce? propr} fcgni , o fimboli, 20. Recare le 
quantitadi cosí denótate ad un' Equazione. 
3°. Ridurre coteíía Equazione ai fue i piíx 
bafíi e piu femplici termini , A che fi pub 
4a. aggiugnere la coílruzíone deli' Equa-
zione]} o la rapprefentazione d'eíTa per l i 
nee geometriehe» 

I n riguardo al primo r una quefiione , 'odí 
un problema , fendo propoflo, noi concepia-
rao la cofa cercara, o dimandata, come gia 
fatta : e perb la notiamoed efprimiamo con 
una delle vocaii, come , o piü tomune-
mente per mezzo d5 una delle ultime lettere 
dell'alfabeto, y f o z \ notando le altre 
quantitadi note y pe¥ mezzo delle confonan-
ti , o delle lettere che principiano dell' alfa
beto , ¿ , c\ d , &c. Vedi QUANTITA^ ,, 
CARATTERE &c. 

EíTendo cosí la queííiene pofia e crdí-
nata in fpezie o lettere , íi cenfidera fe 
fia, o n o , foggetta a refirizioni ; cioé fe 
fía deíerrainata, o nb: lo che trovafi cea 
quede rególe. 

i 0 . Se le quantita cércate fieno piü che i l 
M m ra m 2. nu¡-
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numero deü' Equazioni date, o contenute 
nella queftione: ell' é indeterminata, e ca-
pace di foluzioni inoumerabili. V Equazio
ni fi trovano , fe non fono eípreíTamente con
tenute nel problema fteífo \ raercé de' teore-
mt del!'egualita delle quaní i tadi . Vedi E-
GÜALE, &c. 

2o. Se le equazioni date o contenute nel 
problema, fíeno appuntinoeguaii nel nume
ro alie quantitadi ignote; la queftionc éde-
terminata , o non ammette fuorché un l i -
mitato numero di rifpoíle . 

3o. Se ie quantitadi ignote fien piu poche 
che le áate Equazioni, la queftione é ancor 
piü l imitata, e talor d i ico p re íe fleíTa im-
poffibiie , mercé di qualche contradizione 
tra 1' Equazioni . Vedi DÉTERMIN ATO , 
&c. 

Ora, per recareuna qucflione ad ««'EQUA.-
ZIONE , cioé per recare le diverfe Equazio-
m medie, ad una finale; ía principal cofa 
da attenderfi, ir é efprimerne tutte le condi-
^ ion i , coa A h t t t t & a t t Equaziom . IÍI ordi-

1.a quejlione in parole* 

Si eercano ere numen , k l que fie con" 
dizioni , 

Che fíeno eontrmiamente proposzio-
nali . 

Che la fomma fía ventr. 
E la fomma de' ior quadrati 14a 

_ Cosí é la. quefiione recata a quede equa
zioni , cioé x z — y y , x-\~ z-\-y 10 , e 
x x -\~yy -$~ z z = 1 4 0 , coll' ajuto delle qua-
ü , s'hanno. da trovare * , ^ , e per le 
rególe gia poÜe. 

Le foluzioni delle queftioni, perla piu par
te , fono tanto piü fpedite ed artifiziali, quan-
to piü poche fono le q-uantitadi ignote , che 

¿ a queftione in-parole». 

Si cercano tre numeri in proporzione 
continua^ 

La cui fomma é 20; 

E la fomma de' lór quadrati 140* 

EQtJ 
ne a che, é da coníiderarfí , fe le propofr-
zioni , o le fentenze , nelle quali ell 'é ef-
prefifa, íieno tutte opportune ad elle re nó
tate in termini algebraici ; come i noftrí 
penfamenti foglion eííerlo od in caratteri 
Greci od in caratteri La í in i . E fe s i , co
me generalmente n ' é i l cafo nelle quiftio-
ni intorno a' numeri, o alie quantita aftrat-
te ; allor fi diano nomi e alie quantitadi no
te ed alie ignote , per quanío l ' uopo r i -
chiede: e cosi i l difegno o 1'obbietto della 
queílione fara propofto od efpreíTo, diremo 
cos í , nella Imgua Algebraica : e le condi-
zioni , cosí traslatate a termini Algebrai
ci , daranno tante Equazioni quante fono 
neceífarie per fcioglicrla . — Per rlluftrare 
cib con un efempio : fupponete che fi r i -
cerchi, di trovare tre numeri , in propor
zione continua, la fomma de'quali fia 20 y 
e la fomma de'loro quadrati 140 ; mettenr-
do x ^ y i s , per l i nomi delli tre numeri 
cercati , la queftione fi trafportera dalla ver-
bale alia Crabohca efpreííloncj cosi; 

In Simboli* 

x, z ? 

x : y : :y • z-, ovvero x z 'rzzy j? 
x -]~y - | - i ~ 20 
xx - { - / y ~\~zzzz: 140 

vnv avete a principio . Cosí nella queftione 
propoüa , mettendo x per lo primo numero, 

ed j / per lo fecondot - r fiM% la? terza con
tinua proporzionale ; che fendo' pofta per lo-
terzo numero , reca la- queftione i« Equa* 
zdoni , come fegue : 

S-imbolicaments „• 

yr 

^ 'f"7 4" ̂  2041 

y * 
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V o i avete percib V Equaztom x y 

y* con + — 2 0 , e .*x - f ^ ; / + • - - = : 140, 

la riduiione delle qual i , x z á y s'hanno da 
déte rminare. 

Préndete un altro efempio : un mercante 
acere Ice i l fondo o la fuá facoha ogni anno 

I n parole. 

Un mercante ha ua fon 
do. 

Dal quale nel primo anno 
trae e fpende 100 !. •— 

Ed accrefee i í r imánente d¡ 
un terzo. 

E nel fecondo anno egli 
fpende 100 ]. — 

Ed accrefee ilrimanentedi 
un terzo. 

E si nel terzo anno egli 
fpende 1001. — 

E col redo guadagoa pari 
mentí un serzo. — — 

E diventa finalmente due 
volte altreítanto ricco, 
che non era al princi 
p ió , * 
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d' una terza parte, bactendo 100 1. ch'egfi 
fpende annuaímente nclla fuá famiglia ; ed 
a capo di tre anni egü trova la fuá facoit^ 
raddopoiata . Qucer. quanta é la fuá richez-
za?—> Per nfolverc queíta dimanda, debbefi 
oíTcrvare , che qul vi ion o ( o fi celano ) di-
verfe propoíizioni, le quaii trovaofi o raet-
toníi fu orí cosí: 

Algebraicamente. 

x 

X I 00 
JC—-100 4 x—-400 

x—100 -f- , ovvero 

4^ — 400 4 x — 700 
-—100, ovvero 

4Ar —700 4 v-—700 16 x—-2800 
-f- \ * j ovvero 

3 9 
\ 6 x — 2800 

100, ovvero 
16 x — 3700 

16 x—9700 i(5x—-370 ¿ i x — i 4 ^ o o 
— • - j - , « — — , ovvero — 

64 x — 14800 

27 

27 

2 

27 

La quefíione adunqüe é recata a qüeíía É -
64 x—-14800 

tiuazione • ~ Z 2 X \ eolia riduzio-
27 

ne di coi voi troverete íl valore di x tés 14800 . 
C i o é moítiplicátelo in 27, e avete Ó4 x 

—* Í4800 ~ 54 X; fottraeíe 54 x , e v i refta 
l o x—^ 1 4 8 0 0 ^ 0 , ovvero 10 Y — 1 4 8 0 0 , 
e dividendo per 10 , avete x ™ 1480 . Cosí 
che i l valore del fuo bene o fondo da prin
cipio era 1480 I . 

Appar dunque , che per la foiuzione cíel-
ie queftioni in torno a' numeri , o alie relazio-
m di quantíta aftratte , a p pe na fi- ricerca altro 
P'u , che trasferirle dal 1 i'n guaggío ord inar io 
alP algebraico • cioé in caratteri, attiad ef-
prrmere le noftre idee del!le relazioni di 4üan-
í i t ad t . P er venta aecáde fialoía, ebe- ú M -

gnaggio in cui I porta íá queí í íone, puo ps-
rere inetto a tradurfi nell1 algebraico ; raa 
col farvi poche aíterazioni, ed á t t t f i ^ f e al 
fenfo , piü che al fuono delle parole , U wks-* 
laiione diventa abbaftanza facile • La áiffi-
coltva rifulta qul meramente dalia differen-
za degl' idi'omi > che é del pafi oíTervabiíe 
tra la roaggior parte de'lingaaggi, che tra 
i l comune ed i l fímboiico . Común que íia j 
per rendere la foiuzione di tai probíemi utt 
póeo piü faciíe e familiare j ne aggiungere-
ráo un efempio o due. 

I o . Data ía fomwía di düe numeri a , t 
data la diffsrenza dei lor quadrati b 1 trovare 
i numeri flejfi. Supponete i l minore x ^ l 'a l* 
tro fara a— -̂x \ ed i l'or quadrati xx: , ed 
aa—~zax-\-xy. -/la diífcrenza de5 quali , 
a a ^ z a x h chiamata^. Coníeguentemcn-



f é 4 E Q ^ U 
tC) , a a—^Zaxzzzk . Donde» per l a r i d u -

2 a 
zionc — ¿ = j ovvero 

JE. ¿r. Supponete la forams det nuraeri^ 
ovvero «% effere 8 ^ e ia difíerenza dei lor 

quadrati» o ¿,, id : allor far^, * a ' ~ ~ a 

( ± ¿ 4 — i ) = : j = ^. Ed ^ — = 5 . Laon-
de i numeri fono 3 , e 5 . 

2 o. Trovare tre quantitk y » ezlafom" 
fna di ciafcun paio> delle quali e data . Sup-
gonete la fomma del paio x ed / effere a y 
quella di x e ^ , ¿ : e quella di e. z% c» 
Per terminare i tre nunaeri richicfti > x ^y* 
c z ; noí abbiarao tre e^uazlotii x-fcjjzzzai 
x - \ ~ z , ~ B ¿. e y . z ora, per extermi
nare due delle quantitadi ignote^ e. gr. y e 
x'y togliete- vía xs e dalla prima edalla fe-
conda equazione , ed averemo ~ a — « , e 
xz=^b - ~ - x % quai val'ori; éíTendo foftituitr 
per je, c x nella ttrz& equazione r neforge-

— * 4" ^ — 
^ JL ¿ — c 

, e con la riduzione 

Avendoí tróvalo; AS, le pri-

e s i=: .¿ — d a ° 

Supponete» gr. una linea di 20 piedí 
da dividerfj in 4 part i ; in s: fatta gmTa t 
che Tecceífa della íeconda íopra della prima 
fia 2 piedr ^ della terza , 3 picdi , e della 
quarta 7 piedi. A llora le quattro parti ía-

a < — h — — d 
ranno x ( = • , ) ovvera 

4 

c 
20 —— 2 — 3 1— J 

4 

me Equazioni y y ¡srai 
San no _y e x . 

Cosí s. fe la fomma del palo x ed y 
€ 9 ; di x e z , 10 ; e di ^ 6 ^ 5 1 3 ; allorSi 
re ' valori x j / r e z , fcrivete 9 per ^ , 10 per 
¿ , e 13: per. c ; cd averete ^ — — c zzz 6°T 

c confegucntemente x ( r = — = 3 $ 

j ( = ^ — * ) = ^ v e x C = ^ —- 5 ) = 7 . 
3 o. Dividere utta data: quayititw y ítt quam 

lunque dato- Kurnero di parti y coi)1 che le. parti 
waggiort; eccedano le mimri d* una- data diffe-
tenza ., Supponete a eflfere una quantita da 
dividcrfi in quattro^ tali parti,; la prima e la; 
3|iii piecola delle quali é x \ recceffb della» 
feconda parte fopra di queña , ¿ r della ter
za, Cy, e della quarta, dy allor x - f - ¿ far^ 
la feconda parte,, x-^-c la terza,. ed x - \ - d 
la quarta: 1' aggregato di tutte le qua i i^x 
-fr ¿- | r ^ ^ ^ eguale; a tutta la linea a . 
Ora, togliendo- vía da ciafcuna, b - ^ c - ^ d ^ 
v i refta $x zzz a b —- c á , ovvero 

a-—b—c — d 
¡esz. ' • i , 

% 

Sss ed x-\~dz=L9 . E nella íleíTa manie
r a , fi pub una quantita dividere in un mag-
gior numero, di 'parti colfe ílefíe condizioni «• 

4o. Una perfona dtfpqfla a dififibuire poca 
maneta tra alcuni poveri y manca di otto fol-
d i ct dar tre foldi per ciafcuno diejfi :: percio 
ei d¿i loro due foldi per uno , e gl't avanzano-
tre foldi z Jt cerca: i l numero d ¿ poveri. Chia-
mafi i l numero de5 poveri x ; e i l bLCogno 
della perfona d'8 foldi per. dar a loro tut-
t i j x foldi.. Confeguen temen te egíi ha3Aí 
— 8;, fuer da che egli da i x foldi , ed i r i -
manentií foldi> x—^8 fono 3 ^ C i o é x — 8 -
= 3 ovver1 xzz:: 11 

5°. I I potere o la [orza d'un agente ejfen-
do dato y determinare quanti tali agentiprodur-
ranno um dato- effetten , m un' dato tempo b.. 
Supponete i l potere dell' agente tale , che pof-
fa produrre L' cffetto c ̂ nel tempo d ; dunque 
come i l tempo ¿ S a l tempo ¿ 5 coslé 1' effetto c 
che 1' agente pub produrre nel tempo d , all' ef
fetto. ch5 ei pub produrre nel tempo b , che 

be 
percib fara. —7. Quindi^ come TcfEetto di 

un< agente-^- é all'efietto congiunto di tut-

t i eíTiv a'v cosí é queHruno agente,, a tut-
t i . gli agentiConfeguentemenu; i l nume-

ad' 
xo- degli agen ti fara r^*. 

Cosí e..gr, fe uno ferivano,. in 8 giorni 
di tempo , traferive 15 fogii i= quanti tali 
fenvani fi; ricercheranno per traferrvere 405 
foglí in nove giorni? Rifp. 24* TmperoC' 
che fe 8 fia foílituito per d , 15 per c 

405; per a-y e 9 per &> j i i numero di-

v 405 X8 • s 3240' 
ventera, cioe: , o 24 e. 

9 y-15 135 
6°. I poteri di diverfii agenti ejjendo dati y 

deuminare ¿i:tempo n , in cui congiuntamente 
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meíemplranno un dato tffetto d . Supponete le 
potenie degli agenti, iV , B , C , tali che 
ne' terapi e, f , g , produrpoffafio gli effet-
ú a b •> c •> refpcttivamenie : e queíH nel 

n x b x 
t e m p o ^ , produr pcífano effetti ~ i - j - 9 
$x ^ r ax hx t x , 
— . Conleguenlemeníe r~~t ' h — = « > 

e per riduzíone x a b c, 

e / x 

Supponete e.^r. che iré operai finifcano 
un certo lavoro , m taii c ta l i tcmpi , cioé : 
A una volta in tre fettimane, B ríe volte 
in otto íe t t imane, e C cinque volee m do-
dici fetíimane : e cercafi , in qual tempo 
lo finiranno infierne í qui , i poten degli 
agenti A , B , C , fono tali che nei íempi 
3 , 8 , e 12, rifpettifamcnte produconoef-
fetti i , 5 , 5 i ed egü fi cerca in qual tem
po produrranno 1' cffetto , i . Per a , ^ , r , 

? j ' / 5 ícrivete 1 , 5 , 5 , 1 1 3J 8» 

12, e ne riufcira x-zz. x , ~- -|-< 07-

ver |- d'una fettimana, cioé ^ giorni , 5y 
di un'ora j ch5 é i l tempo in cui finiranno 
1'opera infierae, 

7o. Date le fpectfiche gravita una mi-
flura, e de1 fuoi diverfi m^redientí ; trovare 
la proporzione degl' tngredientiin ejfa. Suppo
nete e la gravita ípecifica deüa rniftura A-f-B ; 
a quella di A , e ¿ queila di B : poiché la 
gravita aflfoluta , od ilpefo, é compoila del-
la malfa de! corpo, e della fuá gravita fpe-

"cifica; ¿?A fara i l pefo di A ; ¿B queilo di 
B ; ed eA-f- íB i l pefo del!'aggregata A-f-B. 
Confeguentemente a t i -^ -bB~eK-\~eR '-, e 
percib a A. — ehzzz eB — ¿B, od e — b . a 
•—Í :: A . B . 

Cosí , e. gr. fupponeíe ¡a gravita fpeci-
fica del!5 oro eífere come 19 , quelia del!'ar
gento come I O - J , e quella della corona del 
Re Hierone come 17 j allor fara 10.3 ( : e 
•— b.a — f : : A . B ) : : la maífa deli'oro nel-
lacorona, alia maífa delTargento : ovvero 
I ^ J L l I ^ : : i 9 X i o . lo-f x p - . - . a ^ e — ^ . b 

X a e) ü pefo deli'oro nella corona, al 
pefo del!'argento, e22i .51 :: i l pefo della 
corona al pefo dell'argento. 

Rscar i problemtCametrici aEquAZlOm , 

Le queflioni Geome'triche, o quelk the fi 
rifen! ,010 .> quantitadi continué , ti recabo 
la lvou i a Equazioni , nella fteífa rnanlera 
che le antmetiLhe. Cosí che la prima rego
la da prefemerfi qui , fi é •oííervare ogni 
cofa, gia infegnata per la foluiione de'pro-
blemi numerici. Supponete e. gr. che fia r i -
chiefta , di tagliare una linea retta, come 
A B {Tav.Mgebr. Bg. ó. ) nella proporzio
ne media , ed cftrema in C ; cioé Co¡sÍ che 
B E , i l quadrato deüa parte maggiore, fia 
eguaie ai rettangolo B D , contenuto fotto 
i l t u t to , e la parte minore . Qui fuppunen-
do A B ™ ¿1, e Q ' ñ — x \ allor fara A C = ¿g 

ea xxzzzaxn a — x . Un" equazione 9 
che per nduzione da xzzz'^—^ a ~ aa^ 
Ma é moho raro 3 che 1 pi bíemi gcome-
tnc i fi rechino cosí a Equazione; general
mente trovandofi che dipendono da varié po-
fizijni compleíTe, e da rclationi di linee 5 
di modo che qui quaíche ulterior artifizio, 
e certe rególe fpeziali fi nchiederann^ , pee 
recarli a lermini algebraici . Per venta é mol
ió difficile preferívere qua che cofa di preci-
fo in tai cali ; i l propio ingegno di ciafcu» 
no dovrebb' eífere la regola del fuo proce
deré * 

Nulladimeno ne diremo qualche cofa n\ 
genere, in grazia di quelli che non fono ver-
fati in tali operazioni; c cib principalmen
te colla ícorta del Cav. Neuton 

Oífervaíe adunque 2o. Che 1 problemi con-
cernenti linee che han relazione T une alPal-
tre in qualche maniera definirá , fi pofifono 
variamente porre o determinare, con fup-
por tali o tali quefit i , o cofecércate, ef-
fere richielh da tali o taü dati í pur tut-
tavia , con quai fi voglia dati o quefiti 
che la queftione fia pro poli a , la fuá folu-
zione rifultera nella fteíía fteíTuTima manie
ra , fenza la menoma alterazione d¡ alcuna 
circo lianza , eccetto che nelle fpczie imma-
ginarie di linee, o ne'nomi co'quali i da
t i fono diftinti da'quefiti. 

Supponete t.gr. che la queftióne fia in-
torno ad un triangolo iíbfcele, B C D , ( fig. 
7 . ) infentto in un circolo ; i cui l a t i , BC , 
B D , e la bafe C D , debbono eííer compara-
t i col diámetro del circolo A B . Qui , la 
queftione o pub eííere propoíla d ' ioveíli-
gare il d iámetro , dai dati lati e dalla ba
fe, o pur d'invetiigare la bale dai lati e 
dal diámetro dato. Ovvero, finalmente, di 

tro-
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trovare i latí, dalla b^íe e dal diámetro da-
t i ; e proporla fot tu qual forma voi velete, 
ella fara recata a equalione ^ colla medefima 
ferie algebraica . 

C o s í , fe fi cerchi il diámetro , mettete 
A B zr: x , C D rz: ̂ , e B C , ovvero BD ™ ¿. 
Allor , tirando A C , ficcome i triangoli 
A B C e C B E fono í imi l i ; A B : B C : : B G : 
B E , o v vero x ' . b w b : B E . Per lo che B E 

bb 

r = — e C E = ~ C D , owero -I ¿J . Ed ai-

tefo che l'angoio C E B é un'angelo retto, 

CE^ BE^ z=. ViCq, cioé ~¿ a a-\- ~ = bb. 
La qvwXEquazione eífendo ridotta , da il diá
metro r ichieüo, x . D i nuovo , fe fi cerchi 
la bafe , mettafi r V B r r r í , C D m ^ , e BC , 
owero B D . Ailor , tirando A C , fic
come i triangoli ABC e CBE fono íimili ; 
A B : B C : : B C : B E , ovverc: ¿ : : ¿ : BE . I I 

bb 

perché, B E — — . E t C E ^ z - ^ G D ovver 

¿ rx . E perb che 1'angolo C E B é reíto , 

CEf -f- BE^ == BC<7 \ cioé , ± xx-\* — — bb, 

'Equazione 
cata x . 

, la quale ridotta, da la bafecer-

Tinalmcme , fe fi cerchi i Hato B C , o B D , 
meíteraíTi A B z z c ; C D = : ^ , e BGowero 
BD ~ x . Allor,tirando A C , i triangoli ABC, 
e CBE eflTendo fimiii; noi abbiarao AB : BC : : 
B C : B E ; o w e r o c : x : : x : B E . Laonde , BE 

xx 
= ~ . E C E ~ i G D , ower ^ a ; c V 

angolo CEB efTendo retto CE^-f-BE^—BC^. 
r" \ x* 
Cioé ^aa-^- — ~ x x . Equazione , la quale 
con la riduzione , da x r ichieño, 

Percib, i l calcólo per arrivare zW Equa
zione , cosí bene come i5 Equazione fteífa, 
é in tutti i cafi i l medefimo; eccetto che 
le medefime linee fono additate con difie
ren t i lettere , fecondo che fono £¿fí¿7, oqu£-
fita. Per verita, ficcome i dati od i que-
íiti difíerifeono , ne nafce una differenza nel-
la riduzione del I ' Equazione Retía. Cosí che 
non abbiam meftitri da far diíferenza tra 
le quantita date, e le cércate ; ma íiamo 
in liberta di meítere o piantar la queílio-
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ne con quei dati queü t i , chegiudichiamo 
favorevolí alia foluzione deíla queftione. 

3o. Un problema eííendo dunque propo-
fío, paragnnate le quantitadi che inchiudc ; 
e fenza fare aícuna difFcrenza tra i dati ed i 
quefíti , confideratc quai dipendenze hanno 
gl' uni dagli a l t r í ; affinché poffiate fapere qual 
d' elí i , per via della compofizione, dará i l 
refto . Nel che fare, non é necetTario che voi 
da prima üudiate , come alcuni fi pofiano 
dedurre fuor dagli altri , per mezzo di un 
calcólo algebraico ; baila che o Hervíate in 
genérale , che fi poffan dedurre per mezzo 
di qualche conneffione diretta . 

C o s í , e.gr. fe la queflione verfa intorno 
al diámetro di un cireoío A D (fig. 8.) ed 
a tre linee A C , B C , C D , inícritte in 
un femicircolo ; delle quali , eífendo date 
le altre , fi cerca B C : cgli é evidente a 
prima viífa , che i l diámetro A D , deter
mina i l femicircolo; come altresi , che le 
linee A B , e C D , per I ' infcrizsone , de-
terminano i puoti B e C , e confeguente-
mente B C ch'é la cercata , e cib per una 
conneííione diretía. Nonoílante non appa
re come B C fia dedotta dai raedefimi da
t i , per alcuti calcólo analí t ico. 

4o. Avendo coniiderato le diverfe manie
re , neüe quali i termini della queilione fi 
poíTono efplanare, e difeomporre ; fcegliete 
alcun de' metodi íintetici; aíTuraendo aicune 
linee come date , dalle quali vi fia i l piu fa-
cile acceffo, o progreffo al refto , ed alie 
quali i l regreíío i l piíi difficile . Iraperoc-
ché , quantunque i l calcólo fi poffa innol-
trare e promoveré in diverfe guife , puré 
ei de ve principiare da queüe lince . E la 
queftione é piü fácilmente fciolta, con fup-
porre ch'ella fia di quelti dat i , e un qual
che qu^fitura , che da eííl germina pron
tamente ; che co! confiderare la queilione 
com1 ella é attualmente propoña . 

Cosí ncir t íempio gia addotto , fe dal relio 
delle date quantita, foííe richiello di trova
re A D : accorgendoíi , che quefto non íl 
pub fare finteticamente ; ma che fe fi faceífc 
cosí , io procederei colla mia raziocinazione 
fopra di cib , in una conneüiune diretta , 
da una cofa alie altre ; pero aiTumo A D co
me data, e comincio a computare come fe 
ella íoííe data infa t t i , e fi cercalTero alcunc 
delle altre quantita, cioé aleune delle date, 
come A B , B C , o C D . Cosí , portando 

innan-
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ínnarm i l computo , dalle quantha aííunte 
alie altre , fecondo che le reiazioni delle l i 
nee i 'una ali'altra dirigono , fcmpre v i fi 
otterr^ un' eguazione tra due valori di una 
qualche quantita ; fia che uno di queñi valori 
fia una letrera pofta come rapprefentazione , 
od un nome, ful principio dcil' operazione, 
per cotefta quantita; e Ta l t ro , un valore di 
effa trovato per mezzo del computo : o fia 
che ambedue fien o trovatí per vía di com-
purazioni fatte in differenti maniere. 

5o. A vendo cosí comparati i termini cel
ia quiftione in genérale , fi ricerca ulterior 
peníiere « deftrczza, per trovare le partíco-
lari conncíuoni , © reiazioni delle linee , 
a propofito per i l computo : Imperocché , 
quello che ad una perfona , la quale non co
sí a fondo e per di ík íb le confidera , parer 
pub immediatamente , e per una prolfima 
relazione 9 infierne conneífo ,* quando ven-
ghiamo ad efprimere cotefta relazione alge
braicamente , trovad richiedere un piu Jun
go circuito ; e v i obblighera eziandio a co-
minciare i voftri fchemi , ed operazioni di 
nuovo, e inoltrare a paflo a palio i l voílro 
computo , íiccome apparir pub , col provar 
B C , da A D , A B , e C D . Imperocché 
voi folamente avete da procederé per quel-
íe propofizioni o cnunziazioni 0 che poflon 
eífere acconciamente rapprefentate in termi
ni a lgebraic idel le quali ve ne fono di ver-
fe , che nafeono o íorgono dali' afs. d' Eu-
clide 19. prop. 4. lib. 6. e prop. 47. lib. 1. 
Elena. 

Per facilitare queda feoperta delle reia
zioni delle linee neila figura , diveríe cofe 
v i contribuifeona; come primieramente l'ad-
dizione e la fottrazione delle linee ; peroc-
ché dai valori delle partí , voi potete trova
re i valori del tutto : o dal vai^re^del tu t to , 
od'una delle parti , potete ottenere i l valore 
del!' altra parte . In fecondo luogo , colla 
proporzionalita delle linee; perocché, come 
abbiatn di fopra fuppoño , i l retíangolo de' 
termini medii , divifo per V uno o i ' altro 
degli eüremi , da i l valore dell 'altro: o , i l 
che é la ílcflfa cofa , fe i valori di tutte 
quattro le proporzionali fieníi prima avut i , 
noi facciamo un5 eguálita ( od equazione ) 
tra i rettangdi deli'cftreme, e delle medie. 
M a la proporzionalitk delie linee é meglio 
trovata dalla fimilitudine de'triangoli ; nel 
che deve l'analyfta in pafticolare aver fatta 
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moka familiarita , eííendo che per Tegua-
ghanza de' loro angoli cib fi fa noto . Per 
lo qual effetío, fara neceffario ch'egli pof-
feda le Propofiz. d'Euclide 5, 13, 15, 29 , 
e 32, Lib. I ; e le Propof. 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
Lib. V I ; e le 20, 21,12 , 27 631. Lib. I I L 
Alie quali fi pub aggiungere la 3. Prop. del 
Lib. V I ; o l a 35 , e Xa $6. del Lib. I I I . I n 
terzo luogo i l calcólo fí promove coli'addi-
zione , o colla fottrazione de'quadrati; c ioé , 
ne' triangoli rettangoli , aggiugniamo i qua-
drati de'lati minor i , per ottenere i l quadra-
to del maggiore : ovvero dal quadrato del 
maggior lato, fi fot trae i l quadrato di uno 
de' m ino r i , per ottenere i l quadrato dell' al
tro . Su i quali pochi fondamenti fe v i ag-
giungeremo la Prop. 1. del V I . elem. quando 
l'afFar riguarda le fuperfizie, ed altresi al-
cune propofizioni prefe d a l l ' n , e 12. Lib . 
d' Euclide , quando fi tratta de ' foi idi , tutta 
1'arte analít ica, quanto alia geometría ret*» 
tilmeare, s'appoggia. l a f a t t i , tutte le dif-
ficolta de'problemi poífono eífer ridotte al
ia fola compofizione delle lince dalle parti , 
ed alia fimilitudine de' triangoli , cosí che 
non vi é bifogn© di far ufo d'altri teoremi , 
perché tut t i poífono rifolverfi in quefti due, 
e coníeguentemente nellc foluzioni deduci-
bil i da effi . 

6o. Per accomodare quefli teoremi alia 
foluzion de'problemi, fovente gli fchemi o 
le figure s'hanno ulteriormente da coftmi-
re , con prolungare alcune delle linee , fin
ché ne taglino dell'altre , o diventino d' una 
lunghezza aífegnata ; o con tirar linee pa-
rallele o perpendicolari , da quaiche nota-
h\\ punto ; o congiungendo alcuni punti no-
tabi í i ; come anco, talor coftruendoli fecon
do altri metodi , fecondo che lo ftato de i 
problemi, e de i teoremi, de'quali fi fa ufó 
per la foluzione , nchiedera . 

Come per efempio : fe due linee, che non 
s'incontrano o non concorrono l'una ali 'aiíra, 
fanno angoli dati con una certa linea terza ; 
noi per avventura le prolunghiamo cosí , 
che quando concorrono , o s' incontrano , 
formeranno un triangolo , i cui angoli, c 
per coníeguenza la ragione de' loro latí , 
faranno dati ; o fe un quaiche angolo fia 
dato , o fia eguale ad alcun a l t ro , noi fpef-
fo lo compiamo in un triangolo dato in 
fpezie , o fimile a qualch' altro, e cib con 
prolungare alcune delle linee oello fchema, 

N n ti 11 o fi-
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o figura, o con tirare una linea fui tenden
te un angolo . Se i l triangolo é obliqu^ an
gelo, fpetíb lo riíblviarao in due triangoii 
yettangoii, lafeiando cadere una perpendico-
lare. Se i l negozio riguarda figure multila-
tere, le riíolviamo in triangoii, con tirare 
linee diagonali, e si negli a l t r i ; fempre col
la mira a qutfto ü n e , cioé che lo fchema fi 
rifolva in triangoii o dati , o, í imi l i , o ret-
tangolari. 

C o s í , nell'efempio propoílo, tírate ladia-
gonale B D , acciocché i l trapezio A B C D , 
ü poíía riíolvere in due triangoii , A B D 
triangolo rettangolo , e B D C obliqu'ango
lo ( fig. 8. n0. 2. ) pofeia rifolvete i l trian
golo obliqu' angolo in due triangoii rettango-
l i , lafeiando cadere una perpendicolare da 
uno de'fuoi angoli ; B , C , o D , full'op-
pofto lato i come daB fopra C D , prodotta 
fino a E , acciocché B E 1' incontri perpen-
dicoiarmente . Ma poiché g!i angoli B A D , 
e B C D fanno intanto due retti ( per la 
22. Prop. 3. Eucl. ) egualmente che B C E 
€ B C D , gli angoli B A D e B C E íi co-
nofeono eífere eguali ; confeguentemente i 
triangoii B C E e D A B eííere fimili. E co
sí íl computo \ con aífumere A D , A B , e 
B C , come fe C D foífe cercato ) fi pub 
inoltrare j cioé A D , ed A B (acagione del 
triangolo rettangolo A B D ) pub darvi B D . 
A D , A B , B D , e B C ( per ragione de' 
triangoii fimili A B D , e C E B ) daré B E 
e C E , B D e B E ( a cagione del trian
golo rettangolo B E D ) daré E D : ed 
E D — - E C da C D . Donde fi fara qui ot-
tenuta una equazione tra i l valore di C D 
cosí trovato, e la piccola lettera algebrai
ca, che lo dinota. Poffiarao altresi ( e per 
la raaggior parte , é meglio far cosí , che 
feguitar i ' operazione troppo lungi in una 
continúala ferie) principiare i l computo da 
principj differenti, o almeno promoverlo con 
metodi diverfi , alia fleífa conclufione ; af-
finché , a lungo andaré , fi fieno ottenuti 
due valorl di qualunque medefima quantita, 
che fi poífano fare eguali 1' uno all ' altro . 
C o s í , A D , A B e B C danno B D , B E , 
e C E , come innanzi j allor poi, E D - f - C E , 
da E D ; e finalmente D B , ed E D ( per 
ragione del triangolo rettangolo B E D ) dan
no B E . 

7o. Avendo concertato i l voílro método 
di procederé, e difegnato i l voüro fchema; 
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date de'nomi alie quantitadi ch 'entraño nel 
computo ( cioé dalle quali aíTunte , i valor* 
d'altre fono da dirivarfi , finché venghiate 
ad wrC equazione ) fcegliendo quelli che ab-
bracciano od involvono tutte le condizioni 
del problema , e pajono meglio accomodati 
aU'affar che íi ha tra m a n í , e che poífono 
rendere la conclufione ( per quanto potete 
congetturare ) piíi femplice, ma perb non 
piu di quello che bafti per i l voftro fine , 
o bifogno. 11 perché , nondovete daré nuo-
v i nomi alie quantita , che poíTono eflerc 
denomínate da nomi gia dad. Cosí di un* 
intera linea data, dei tre lati di un triangolo 
rettangolo, e di tre dtlie quattro proporzio-
n a l i , alcune delle meno coníiderabiii fi la-
fcian da noi fenza nome, perché i l fuo va
lore pubdirivarfi dai nomi del re fio. Come 
nell'efempio gia recato, fe io fo A D m ^ - , 
ed A B = ^ , non dinoto B D con alcuna 
lettera , perché egli é i l terzo lato di un 
triangolo rettangolo A B D , e confeguente
mente , i l fuo valore é ^ xx — aa . Al lor 
s'io dico, B C = : ¿ , poiché i triangoii D A B 
e B E C fono fimili, e di la le linee A D , 
A B:: B C , C E proporzionali, a tre di cu i , 
( cioé ad A D , A B , e B C fi fono gik dati 
nomi ) per quella ragione io lafcio la quar-
ta C E fenza un nome, ed in fuá vece fo 

ufo di ~ difeoperta dalla precedente pro-

porzionalita . E cos í , fc D C chiamifi e , 
io non do nome a D E , perché dalle fue 

parti D C , e C E » ovver c, ed Ü 

valore c - j - p r o v i e n e , o rifulta. 

8.° Frattanto, i l problema é quaíi ridot-
to ad un' equazione. Imperocché dopo che 
le predette lettere fono meíTe giu per le fpe-
zie delle linee principali , non refta altro da 
farfi , fe non che fuori da quefle fpezie íi 
formino o conchiudano i valori dell' altre 
linee, fecondo al método preconcetto ; fin 
a tanto che per qualche via previfta venga-
no ad un' equazione . E non refta altro i n 
quefio cafo, ialvoché col mezzo dei trian
goii rettangoü B C E , e B D E , io d i -
feopra un doppio valore di B E , cioé ? 

B C q C E q ^ ovvero bh a~~~~~> ¡̂ 
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ífS B E ^ ; come altresi B D E <; , 

( 2 n b c a a b b \ 

Z z B E q . E di qua ^ cancellando da ambi 

aab b ' \ . • t L ~ j voi ave re te i equazione bb 

l a b e 

latí 

\XX' act'— ce ch' eíTcndo r i -

dotta, di venta x l -zz -^a a - ^ b b x - ^ z ab c ^ 
come prima , - | - ce . ' 

9o. Per la Geometría del le linee curve : 
nfiamo dinotarle o con deícriverle rnercé i i 
moto lócale delie linee rette, o con adopra-
re equazioni indefinitamente efprimenti la 
relación deüe linee rette difpoüe in ordine , 
íecondo a quaiche certa legge, e terminanti, 
alie linee curve. Vedi CURVA . 

Gl i antlchi facevano lo Üeíío per mezzo 
delle fezioni de' folidi , ma meno cómoda
mente . I computi , che riguardano le cur
ve , deícritte íecondo la prima maniera, íi 
efeguifeono, come s' é iníegnato di íbpra : 
cosí , fupponete A K C ( f i g . 9.) una linea 
curva , deferitta per K punto verticale del 
quadrato A K ?>; di cu i una gamba A K l i -
beramente feorre per lo punto A dato in po-
íizione , raentre l 'altra K <p d'una lunghex-
za determinata vien portata lungo la linea 
retta A D , data puré in pofizione ; e vuolíi 
trovare i l punto C , in cui una linea retía 
C D , data puré in pofizione , tagli quefla 
curva . T i r a í e le linee rette , A C , C F , 
che rapprefentíno i l quadrato nelia pofizio
ne cercata ; e la relazione delle lince ( fsn-
za alcuna differenza o riguardo di quel che 
é dato , o ccrcato , né alcun rifpetto alia 
curva ) eííendo confiderata , voi v' accorge-
te della dipendenza delle altre da C F , e 
qualchcduna di queíie quattro , cioé , B C , 

A F eífere íintetica ; due 
, come C F = a , e 

ed A C 
aííumete 
e principiando la comoutazione 

B F ^ 
delle quali 

di qua, fubito ottenete ¥>Y z=:%/ a a — x x t 
**x 

e ABss ; r r per ragione dell' an-

golo^retto C B F • e che le linee B F , 
B C : : B C , A B fono continué proporziona-
11. Oltre di che, dalla data pofizione d i C D , 
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A D é data» che percib chiamate b ; vi ¿ 
anco data laragione di B C a B D , cui íup-

pónete come ^ ad <? , ed avete B D = - ^ 

e k ^ — b — ' S -d 
ex 

Pcrcib b •—~J --- , — un equa-
V a a — x x ) 

zicne, che ( quadrando le fue par t í , e mol-
tiplicando per a a — xx ) fara ridotta aque-
fta forma 

— bbdd 
** == xx — laabdex + aabbdd. 

-f- aaae 

dd~\-ee 
Donde , finalmente , dalle quantita date 

, ¿ , ^ , ed e ¿ x fi pub trovare per le re
góle date qul appreíío ; ed a quefto interval-
l o , o diftanza x , o B C , una linea retta t i 
rata parailela a A D , tagHera C D nel pun
to cercaío C . 

SQ f in luogo delle deferizioni geometri-
che, ci ferviamo delle equazioni, per dinota
re con eííe le linee curve; i computi diven-
teranno per tal mezzo tanto piu brevi e fa-
c i l i , quanto pub mai farli 1' ottener quefie 
equazioni . Cosi , fupponete che fia da cer-
carfi I ' interfezione C della data elliífe A C E , 
fig. l o . colla linea retta C D data in pofi
zione : per dinotare relliíTe , préndete una 
quaiche equazione nota , a leí conveniente, 

r . 
come r x - x x = ^ 7 , do ve x é indefini-

I 
tamente porta per qualunque parte delPafíe 
A é , od A B , ed / per la perpendícokre ¿ e , 
o B C , terminara alia curva; ed r e f fono 
date dalle date ípezie dell' ellifle . Poichc 
adunque C D é data in pofizione, A D fa
ra altresl data , cui chiamate a ; e B D fa
ra a — x ; parimtnti 1'angolo A D C fara 
dato, e di la la ragione di B D a B C , cui 
chiamate 1 ad e ; e B C (>-) f a r a ~ e a — ex 9 
i l cui quadrato ee a a — i c e a x - ^ e e x x fa-

ú . eguale a r x — ~ x x . E di qua per ridu-

zlone nc proverraxAr=: 
2 aee x - f - r x — aa ee 

ee-\~r 
5 

N n n n % 
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OVVer x ^ a e c - ^ - ^ r + c ̂ a r - j - — — . 

""*• ¿± ~ c q 

Aggiungi, che quantunque una curva fía de-
nominata per mezzo d'una deícrizione geo
métrica , o di una fezione di un folido, nul-
ladimeno fi pub quindi ottenere un' equazio-
ne , che definirá, la natura della curva , e 
confeguentemente tutte le difficolta de' pro-
blemi propoíH intorno ad d í a , íi poflono 
qua ridurre. C o s í , nel primo efempio , fe 
A B íi chiami e B C , / , la terzapropor-

xionale B F fara-—* , i l cui quadrato, infie

rne col quadrato di B C , é eguale a C F ^ ; 

x~\-y y a a ; ovvero y * - { * x x y yzz: 

a a x x . , E quefta é viny equazione, per mez-
20 della quale ogni punto C , della curva 

congruente o corrifpondente a qual-
che lunghezza della bafe ( c confeguentemen
te ¡a curva fie fía ) fi definifee ; e da dove 
per confeguenza voi potete ottenere le folu-
nmm de'problemi propoíli intorno a queíla 
curva. 

Quafí nel i ' ifteíía maniera , allorché una 
curva non é data in fpecie , ma proporta da 
cífere determmata , voi potete fingere un' 
€quaz¡one a piacere , che confeoga la fuá na
tura genérale; ed aííumere queda per dino-
ía r l a , come fe foífe data; affinché dalla fuá 
aíTunzione per qualche (irada voi arriviate 
ad equaziom, per lequali determinar fi polTo-
no le equazioni aflunte. 

Quello che reíierebbe a diré circa la dot-
trina e la pratica equazioni } fi riferiíce 
alia loro riduzione a termini i piíi baíTi ed i 
piü femplici , per meglio venire al valore 
¿eli ' ignota quantita neli' equazione , ed alia 
coflruzione geométrica . Vedi RIDUZIONE 
áeir equazioni. 

Efirazione chile radici dells EQUAZIONI , 
Vedi ESTRAZIONE &c . 

Cmflruzione ddl" EQUAZIONI . Vedi CON-
STRUZIONE &c . e CURVA . 

Converfme deW EQUAZIONI. Vedi CON-
VERSIONE . 

EQUAZIONE Emimnziah. Vedi EMINEN-
ZI ALE. 
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EQÜAZIONE Efporicnziale , Vedi EsPONEN-

ZIALE . 
Tranfcendenti EQUAZIONI . Vedi TRAN-

SCENDENTALE. 
EQUAZIONE del tnnpo, neli 'Aílronomia s 

é la differenza tra íl tempo medio e l'appa-
rente; ovver la riduzione del tertipo inegua-
le apparente , o del moto del Solé , o di un pla
neta , ad un tempo , e moto equabiie e medio . 
Vedi TEMPO , e MOTO , 

I I tempo fi mi fu ra folamente col moto; e 
pero che il tempo in fe fie fio feorre fempre 
equabümente ; per mifurarlo, un cotal ma
to de ve adoperarfi, che fia equabiie, o che 
fempre proceda eolio ftcíío grado o mi fu ra . 

I I moto del Sde 9 é quelio che comune-
mente fi adopera per que fio fine , come i l 
piü facile da oífervarfi : puré egli manca 
della grande qualita d'un ehronometro, cioé 
dell' equabilita . In fatti gli Afironomi tro-
vano che i l moto apparente del Solé non é 
per alcun contó eguale, che ad ora ad ora 
alienta i l fuo pafio, e poi di nuovo lo acce-
kra : e confeguentemente , non fi pub per 
mezzo fuo miíurare ua tempo eguale. Ve
di SOLÉ . 

Quindi i l tempo y che da! mofo del Solé 
é mofirato , chiamato tempo apparente , d l -
venta vario e tutt' al tro dal tempo vero ed 
equabiie, con cui shaono da fiimare e com
putare tut t i i moti celefii. 

Que fia inegualita di tempo é fpiegaía e 
dichiarita cosí : i l giorno naturale o folare 
mifurafi, non, propriamente da una iníera 
rivoluzione dell' equinoziale , o da 24 ore 
equinoziali, ma dal tempo che feorre, fin-
tanto che i l piano d'un meridiano che paña 
per lo centro del Solé , per Ja converfione 
della térra intorno al fuo aífe , ritorna di 
nuovo al centro del Solé; ch ' é i l tempo tra 
un mezzo d i , e i l fufseguente. Vedi GIOR
NO, e MERIDIANO , 

Ora , fe la térra non aveífe ahromoto che 
quello attorno del fuo afile , tutti i giorni 
farebbono precifamente cguali Puno all'altro , 
ed al tempo della rivoluzione dell' Equino
ziale : ma il cafo é diverfo ; imperocché 
mentre la térra íi aggira intorno al fuo af-
fe, parimenti ella procede o va innanzi nel-
la fuá órbi ta . Cosí che quando un meridia
no ha compiuta un' intera rivoluzione dal 
centro del So lé , i l fuo piano non é ancor ar* 

riva- j 
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íivato di nuovo al centro del S o l é ; ficcome 
ñppa r i r a dalla figura . 

Sia il Solé S ( T a v , Ajlromm. fig. 5 0 . ) e 
íia A B una porzione deli ' ec l í t t i ca j la l i 
nea M D , rapprefenti un qualche meridia
n o , i l cui piano prolungato, paífi. per lo So
lé quando la t é r ra é in A . L a térra proce
de nella fuá ó rb i t a , e facendo una r i v o l u -
xione a í t o r n o del fuo a líe , a r r i v i in B ; 
allora , fara i l Mer id iano M D nella poíi-
t ione m d parallela alia prima M D ; e con-
feguentemente non é ancor palTato per i l 
Solé , né hanno g l i abitatori fotto c o t e ü o 
meridiano , avuto per anche i l lor m e z z o d i . 
M a i l Mer id i ano d m tut tavia dee proce
de ré col fuo moto angolare , e deferivere V 
angolo d h f avanti che i l fuo piano paffi per 
i l S o l é . V e d i TERRA . 

D i qu i appare , che i g io rn i Solari fono 
t u t t i p iü l u n g h i , che i ! tempo d' una r i v o l u -
zione delia t é r ra attorno del fuo afse. 

A d ogni m o d o , fe i pian i d i t u t t i i M e -
i l d i a n i foffero perpendicolari al piano deli ' 
ó r b i t a della t é r r a , e la t é r r a procedeífe con 
mo to eguale nella fuá ó r b i t a , Tangolo d B / 
farebbe eguale al l 'angolo B S A , e g l i ar-
ch i A / ) della íleíTa quantita : t u t t i i gior
n i Solari farebbono eguali l 'un a l l ' a l i ro , 
ed i l tempo apparente ed i l reale s' accor-
derebbono. 

M a in fat t l n iuno di quefli due cafi ha 
l u o g o : i m p e r o c c h é la térra non procede nel
la fuá órb i ta con un moto equabile ; ma 
nel fuo aphe l ion , deferive un arco m i n o r e , 
e nel fuo perihelion , un maggiore , nello 
üef lo t e m p o ; ol t re che i piani de' meridia-
n i non fono perpendicolari a l l ' ecl i t t ica , 
ma a l l ' cquatore . Confeguentemente , i l 
tempo del moto angolare d l & f , che é da 
agg iugner í i alia r ivoluzione intera , per fa-
re un- intero g i o r n o , non é fempre della me-
d e í i m a quant i t a . 

L o üeífo trpveraíTi , fe lafeiando ñ a r e la 
Gonfiderazione del moto reale della térra , 
confidereremo i l m o t o apparente del Solé 
i n luogo fuo ; come quello , con cui ap-
punto m i í u r i a m o i l t empo . Su qaefto p r in 
c ip io , noi offerviamo , che i l giorno non 
folamente inchiude i l tempo d'una conver-
í ione del globo fui fuo affe , ma v i en accre-
fciuto di quel tanto , che cornfponde a 
quella parte del moto del Solé , che fi fa 
o compie i n quel tempo . I m p e r o c c h é quan-
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do quella parte d d l ' Equinoziale , che , coi 
Solé , era al Mer id iano i l giorno di jer i a 
m e z z o d l , e cola venuta di nuovo i n o g g i ; 
non é ancor mezzodl ; i l Solé non e í í endo 
era nel luogo dove j e r i egli era , ma ef-
fendo andato innanzi circa un grado piu © 
meno . E q u e ü a giunta fopra delle 24 ore 
equinoziali , é , per un doppio c o n t ó , i n -
eguale. 

I o . I nquanEoche , a cagione del fuo a p o 
geo e del fuo perigeo , non ifpedifce o per-
corre i n t u t t i i tempi del i ' anno un arco 
eguale del i 'ec l i t t ica in un g i o r n o ; ma archi 
maggior i v ic ino al perigeo , che é verfo la 
meta d i Decembre; e m i n o r i piü da v ic ino 
a l l ' apogeo , che c circa la meta di Giugno . 

2o. I n quanto che , febbene i l Solé dovreb-
be fempre moverfi equabilmente nell5 ec l i t t i 
c a , pu ré archi eguali de l i ' e c l i t t i ca , i n t u t -
te le part i del zodiaco , non c o r r i í p o n d o n o 
ad archi eguali deli ' Equatore j per mezzo 
de 'qual i noi abbiam da (timare i l t e m p o ; a 
cagion che alcune fue p a r t i , come i punt i 
fo l í l i z i a í i , í i a n n o piü da v ic ino che altre ad 
una pofizione parallela a l ! ' equinozia le ; e.gr. 
quelle verfo i punt i e q u i n o z i a l i , dove 1'ecli t
tica e 1'equinoziale s' interfecano. Per l oche 
un arco delf ecli t t ica ^ prefso ai punt i folíU-
z i a l i , corrifponde ad un arco dell 'equinozia-
le piü grande, che un arco eguale ad elfo , v i 
cino ai punt i equinoz ia l i . 

I I mo to apparente del Solé verfo i l Levan
te , efsendo adunque ineguale ; i g io rn i na
tura l ! ed apparenti non fono per alcun rao-» 
do proprj ad el se re applicati a m i í u r a r c i 
m o t i celefti , che non dipendono da q ü e l í o 
del Solé * 

E di qua g l i A l l r o n o m i fono ü a t i cortret-
t i d ' inventare a l t r i g iorni per 1'ufo de' lo ro 
ealcoli : e c o t e ü i a l t r i g iorn i fono eguali , 
ed un mezzo tra i piü brevi ed i piü l u n g h i 
degl' ineguali * 

S'hanno o p roeacé i ano quefli , col conf í -
derare i l numero delle ore nel l ' intera r i v o -
luzione del Solé ne l l ' ec l i t t i ca , e col d iv ide-
re i l tempo in tero in altrettante parti egua
l i , quante v i fono ore , 24 delle quali co-
í t i t u i í cono i l g i o r n o ; e quefta riduzione deí 
g io rn i coflituifee V equazione de' g iorn i na-
turah . Confeguentemente, computando co
te íli m o t i conforme al tempo eguale , é ne-
ceífario voltare quefto tempo di bel nuovo 
nel tempo apparente , affinché corrifponda-

no 
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no all'ofTervazione : A l contrario , cffendo 
un qualche fenómeno oíTervato, i l tempo ap-
parente di efío debbe convertirfi in tempo 
eguale, per farlo corrifpondere coi tempi ad-
ditati nelle tavole aftronomiche . Non eíTen-
doci noto in natura aicun corpo che fi rao-
va equab i lmen te ,qua l moto é i l íb lopro-
prio per miíurare g iorni , ed ore eguali: é 
flato giudicato a propofito immaginare qual
che corpo e.gr. una ílella, che fi raova neir 
Equatore, verfo Levante 5 e che non acce-
leri mai , né mai ritardi i l fuo paííb , ma 
vada per 1' Equatore nel tempo precifaraen-
te ifteffo, che i l Solé finifce i l fuo periodo 
neü ' eclittica . 

I I moto di una tal ftella rapprefentcra i l 
tempo eguale ; ed ií fuo moto diurno nell* 
Equatore fara 59' 8 ' , 1' idelTo che i l moto 
medio , od equato del Solé nell' eclittica. 
Confeguentemente i l giorno medio , od equa-
bile viene determinato dall' arrivo di queda 
ílella al meridiano; ed é eguale al tempo, 
in cui tutta intera la circonferenza dclf Equa
tore , o 3<5o0 paífan i l meridiano, e 59'8* 
di piu . La qual aggiunta di 59'8'' rimanen-
tío fernpre la üeífa , quefti giorni medii od 
equati faranno coftantemente eguali. 

Poiché dunque i l Solé va inegualmente 
verfo Levante rifpetto all ' Equatore , egFi 
qualche volta arrivera al meridiano piü pre-
flo che quefta íkl la immaginaria , e qual
che volta pih tardi : la difíerenza é la dif-
ferenza tra i l vero tempo e i'apparente : la 
qual differenza é conofciuta , coll'avere i l 
luogo della ttella immaginaria nelí' Equato
re ; ed i l punto dell'Equatore che va ai me
ridiano col Solé . Imperocché l'arco inter-
cetto tra eí l i , eflendo convertito in tempo, 
moftra la differenza tra i l tempo eguale e Fap-
parente, che , come prima, é chiamato Vequa-
zione del tempo. 

V eguazione del tempo adunquc , fi puo 
áefinire, i l tempo che fcorre, menitre T ar
co dell' Equatore intereetto tra i l punto de
terminante la retta afceníione del Solé , ed 
i l luogo della immaginaria , paífa i l meri
diano : ovvero, come Ticone, e dopo l u i , 
Street, lo definifcono , la differenza tra la 
vera longitudine del So lé , e la fuá afceníio
ne retta. 

EQUARE i giorni Solari , c ioé , convertiré 
i l tempo apparente nel medio, ed i l medio neW 
apparente, — 10. Se rafcenfione retta del 
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Solé é eguale al fuo moto medio, !1 vero Solé 
e 1' immaginario paíferanno i l meridiano nel 
medeíimo tempo: confeguentemente,il vero 
coincide col tempo apparente. 

2.0 Se l ' afceníione retta é maggiore che 
il moto medio, fettraete queíF ultimo dalla 
pr ima; e convertendo la differenza in tem
po Solare , o fottraetelo dal tempo appa
rente, per trovare i l tempo medio : ovve
ro sggiugnetelo al tempo medio per trovare 
T apparente. 

3.0 Finalmente, fe Tafcenfion retta é m i 
nore che i l moto medio, fottraetequella da 
queí lo , e convertendo la differenza in tem
po Soláre, o aggiugnetelo al tempo apparen
te per trovare i l tempo medio, o fottraetelo 
dal medio per trovare l'apparente. 

Quefto método d'equazione ha luogo, fe 
i l calcólo é progreíRvo; fe é retrogrado, cioé , 
fe i l tempo fi conti all' indietro , l'operazione 
debb' eífere tut t ' al rovefeio. 

Quefla dottrina delP inegualítk e del!' equa
zione de' giorni naturali , non folamente ¿ 
di ufo ne' computi aftronomici , ma andie 
nell' aggiuftare e regolare gli orologj ed altri 
iñrumenti mifuratori od oífervatori del tem
po ; quindi vediamo, perché un péndulo, 
od altro movimento, che mifura un tempo 
eguale, non va del pari affatto cor Solé, che 
mifura un tempo apparente : ma é talor 
prima, e talor piu tardi ch 'e í íb . Sicche co-
tali automati, e gli oriuoli da Solé , trovaníi 
quafi perpetuamente difeerdanti. Vedi ORO-
LOGIO, tá. OKQ-LOGIO Solare, 

Le variazioni delle due fpezie di tempo» 
moílranfi nella tavola feguente , per ogni 
giorno dell 'atino. Ella é prefa da M . Flam-
íleed ; una parte delia di cui lode fi é , ch* 
egli fu i l primo che plenamente dimoQrb e 
dichiarb quefla inegualita de'giorni naturali; 
benché altri ancora, e fin Tolomeo n'avef-
fero una parzial nozione. 

L ' ufo della Tavola é ovvio e facile : una 
moftra, od un oroíbgio, che fi ha da tenere 
faldo al tempo vero od eguale , deve gir 
tanti minuti e fecondi piü preí lo , o piü len
to , che un oriuolo Solare , quanti s' alte gua
no nella Tavola , per quel giorno rifpettivo : 
o , fe volete ch'eglí vada col So lé , andera 
bene, fe guadagnera o perderá ogni giorno 
i l numero di minuti , e di fecondi , come 
nella Tavola. 

T A -
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2 1 u l T , M 0 : : ' l o w t^r;'fv-,-'v~-|00,-irn IVS V->TJ-<̂  O 100 ini-i tVNIMS O rr̂ O OO rv 

j g j 'íj- «4- «i- m v->j miAv- iv - i in j in in inm mj v-i vs v-iv-jj m irt v-s IA inj vo m m -í- ^J-

j • | <-n M CX t^ml N w «í- tx O I r«^0 C\ M rf-iMS OO o ra «̂ -i v-.̂ O fxCO Os I 0\ OV̂ TN̂ IT»" 

2-2 
| * * Orol . troppo prefto fin do ve fon le due Stelle] 

O 9 
i O iSSl 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 j M M M M N N N Njcnonmrv-i onj m r{- rj- TJ. tf-

0 ^ 
3̂  

.tltxOv"-" N rí lw OOOO tj-|w txM t\ 1-1 1 v. C\ ^ntxlco 0 \ 0 O Oí O O Q\0O t\ g O O M i-" « O O O O mm^á-'^-lonH M M O \ m KÍ- en ^ l M Q on ti 
1/3 I I I i 1 

O '5 ^ r j - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^l N N rs N N rawwWM 

O 1 ,t ICO N SO f-i Os rhOO H -vA.CO O M •J-ioiVO^OyD -ir^o-ijwco v-ii-.\oiw v^CX 

* * jOrologio troppo tardo fin dove fono le due SteIIe¡ 
.-1 1. <+: 
5-< +J Q> 
o-' . u, 
< | ' o ñ 

l o 

o O O O O t O O O H t w 

O I |0O M >tí- tx O.i M on tx. Osl M m mVO txlOO OvO <-< t^|m'4--ir>txC\|M en v->0O w 
g-®ÍH i I i I 
.2^1 i 1 1 1 1 1 

lis I w 

ICJO SX TTI lO CO I (VlOO f<J so Osi 

- O 
i) 

'̂ ''̂ •'̂ -TÍ-I'̂ N OOO v-,|(^oo onOO mi tx w 

1 1 I 

^ ^ ^ ^ ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ r n r y ^ r s - i f y - . fVirv-)^ r^ N n M M X O O O 

lO ] ,• 1 Os m m >-< C\SO iNOO ootxO •<d-v->ir>'d-iM OSV-.I-ÍSO|0 CO Os Os 

§ I O ^ 1̂  I í 1 
jOroIogio troppo prefto fin dove fono le due Stellej 

lo lis j50 ^ ^ 0 



6<>6 E Q ^ U 
EQÜAZIONE affoluta. Vedi I ' a rücoIoAs-

SOLUTO. 
EQUAZIONE del Centro , chiamata anco 

Profthapharefi , e projihaphxreft totale i é la 
differema tra i l vero ed íl medio luogo di 
un pianeta ; ovvero 1' angelo fatto dalle l i 
nee del vero e del medio luogo ; ovvero ^ 
i l che coincide alio üeflo , tra T anomalía 
media e la equaía . Vedi PROSTHAPHJE-
RESIS . 

I moti del Solé e della Luna , fono af-
fetti da varié inegualitadi ; donde nafce la 
neceíTu'a di tante Equayoni . Vedi L u -
N A , &C, 

Per quefte inegualitadi, i l luogo della Lu
na é divenuto difficiliírimo a determinarfi : 
i l torre la qual difficulta é i l gran tiifegno 
della nuova Teoría della Luna del Cav. Tfac-
co Ncuton , in cui ci fí danno delle Equa-
zioni per tutte le inegualitadi del medio mo
to . Le princípali fono 

L ' EQUAZIONI annue del moto medio del 
Solé e della Luna , e deW apogeo, e de'' nodi 
della Luna. VediANNUO. 

L ' annuale Equazione del centro del So
lé effendo data , faranno altresi date le tre 
altre corrifpondenti equazioni annue, e pe
ro una tavola per quella, fervira per tut te . 
Imperocché fe 1' Equazione annua del cen
tro del Solé fia di la prefa, per qualuaque 
tempo , e fia chiamata P , e fia P ~ Q , 
0.4- 6 
m E , e 

Q . = R , | P = : D , D ~ |-0 D 
D — D = 2 F ^ allor l'annua 

Jíquazione del moto medio della Luna per 
quel tempo fara R , quella dell'apogeo del
la Luna far^ E , e quella del nodo F . 

Solamente oí íervate, che fe 1' Equazione 
del centro del Solé abhiafi da aggiugnere, 
allor V Equazione del moto medio della Lu
na debb'eífere ío t t ra t ta , quella del fuo A -
pogeo debb' eífere aggiunta , e quella del 
nodo fuhdutla o deíratía. Ed al contrario, 
fe 1' Equazione del centro del Solé doveííe 
efifere fubduBa ^ o detratta , V Equazione del
la Luna fi debbe ags iugnere , VEquazione del 
fuo apogeo detrarre, e quella del fuo nodo 
aggiugnere. 

V i ha puré un' Equazione del moto medio 
della Luna , ehe dipende dalla fituazione 
del fuo apogeo in riguardo al Solé, che é 
maííima , quando l'apogeo della Luna é in 
un ociante eol Solé ; ed é nulla affatío , 
quando ella é nelle quadrature o ndle fy-

EQ_U 
zygie. Qnd? Equaz¡one) quand'é mafTinia, 
ed i l Solé in pengeo, é 3 min. 56 fecou-
di . Ma fe i l Solé c in apogeo , non fark 
mai al di fopra di 3 min. 34 fecondi . Ad 
altre diftanze del Solé dalla térra , queíV 
Equazione quand' é raaííima , é reciproca
mente come i l cubo di tal dfñaaza . Ma 
quando 1'apogeo della Luna é in qualch1 
altro luogo fuorché negli odan tu qt teñ*¿-
quazione diventa minore , ed é per lo piu 
alia ñclía diíianza tra la térra ed i l Solé , 
che i l feno del doppio della d-ílanza delP 
apogeo della Luna , dalla proffima quadra-
tura o fyzygia, a! raggio . Queíf é da ag-
giungerfi ai moto delia Luna , mentre i l 
fuo apogeo paífa da una quadratura colSo" 
le ad una fyzygia \ ma e1 fe ne debbe fot-
trarre, mentre 1'apogeo fi muove dalla fy* 
zygia alia quadratura. 

V i é , di piü , un'altra E ^ / j ^ / o ^ del r,iri
to della Luna, che dipende dali'afpetto de' 
nodi dell'órbita lunare , in riguardo al So
lé : e quetla é grandifíima quando i fuoi 
nodi fono in oftanti al Solé , e fvanifee af-
fatto , quando vengono alie loro quadratu
re o fyzygie . Quefla Equazione é propor-
zionale al feno del doppio della diftanza del 
nodo dalla proffima fyzygia, o quadratura ; 
ed alia maífima , non é che di 47 fecon
di , Quefto íi debbe aggiugnere al moto 
medio della Luna , mentre i nodi flan paf-
fando dalle loro fyzygie col Solé , alie lo
ro quadrature con eíío j e fottrarre, mentre 
paliano dalle quadrature alie fyzygie, 

Dal vero luogo del Solé préndete i l mo
to medio equato dell' apogeo lunare , come 
fi moftrb di fopra \ i l rimanente fara T ar-
gornento annuo del detto apogeo . Da do-
ve comparar fi pub l ' eccentricita della I^u-
na , e la feconda Equazione del fuo apo
geo. 

EQUAZIONE Eccentrica . Vedi i ' articolo 
ECCENTRICO. 

E Q U E R Y * , o ECURY . Vedi SCUDE-
RIA . 

* La parola e formata dal Francefe efeu-
r ie , che ftgmfica la Jlejfa cofa . Alcuni 
poi dirivano efeurie dal Latino feuria, 
chemnfolamenie dinota un luogo per ani-
mal i , ma ancora una grangia , o un gra-
naro. M a una dinvazione pm probabile 
} da equile , flalla per cavalli . Vedi 
SCUDIERE. 

EQUES 
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€ Q ü H S Auratus fi ufa per fígirificare Un 

baceellierCavaliere, chiamato ««m«x , q.d. 
iudorato, perché anticamente non altri che 
i.cavalieri indoravano od abbellivano con oro 
la loro 2imatura , od akri forninicnti di guer
ra. Vedi CAVALIERE. 

Nella Legge, queílo termine non é ufaío, 
ma in fuá vece miles ; e qualche volta ekcva-
Usr. Vedi MILES , CHEVAMER , &C, 

EQUESTRIS *, cqutjhc, termine prin
cipalmente ufato nella frafe, fiatua equejire, 
che fignifica una ña tua , rapprefentante una 
perfona a cavailo . Vedi STATUA . 

* La parola e formata dal Latino eques, 
• cavaliere^ od uomo a cavailo, da equ m , 
cavailo. 

La fortuna equeflús, nelF antica Roma, era 
una rtatua di cotefta Dea , a cavailo. — No i 
pur diciamo talora, colorína equejire , Vedi 
COLONNA. 

Jdrdine EQUESTRE , apprefib i Romani, fi-
gnificava Fordine de'Cavalier-i ,, equhes. Ve
di CAVALIERE . 

•EQUIANGOL A R E , od JE q u i un guian s, 
celia Geometria, fi applica alie figure , i cui 
angoli fono.tutti eguaii. Vedi ANGOLO. 

Un quadrato é una figura equiangelare. 
Vedi QUADRATO . — T u t t i i triangoli equi-
lateri fono puré equiangolari . Vedi EQUI
LÁTERO . 

Quando i tre angoli d'un-trlangolo , fono 
fcpatatamente eguaii ai tre angoli di un ai-
tro triangolo ; tai triangoli fono pur detíi 
equiangolari. Vedi TRIANGOLO . 

E Q U I C R U R E , Triangolo, e quello che 
piu coraunemente chíamiamo Ifofcele. Vedi 
ISOSC.ELE 

E Q U I C U L U S , EQUULEÜS , o EQUUS mi
nar , una coilellazione xieli' traisfero Scíten-
trionale . Vedi EQUULEÜS . 

EQUTDIFFERENTE , nell' ar i tmética. 
Se in una ferie di tre quantitadi , v i fia la 
snedeíima di itere nza tra la prima e la fecon-
da, che tra la feconda e la terza, fono det-
te effere continuamente cquidifferenti j raa fe 
in una ferie di quaitro quanmadi, v i fia la 
ñeíTa 

diíferenza tra la prima e la feconda, 
che tra la terza e la quana, fono dette ef
fere difentamente equidifferenti . Vedi RA
CIONE . 

C o s í , 3 , 6 , 7 e i c fono diferetamente 
equidifferenti i e 5 , ó , e 9 continuamente 
equidifferenti. 

Temo U L 

Eau 6X$ 
E Q U I D I S T A N T E , nellaGtometria, ira 

termine di rclazione tra due coíe , che 
fono per tutto ad una eguale , o la ftefía 
diíianza Tuna dalTaltra. Vedi DÍSTANZA.. 

Cosí le linee parallele fono dette effere 
equidijianti, perché né fi avv icinano, né re-
cedono mutuamente . Vedi PAR ALI.ELO . 

E Q U I L A T E R O , s' applica -ad ogni cofa , 
i cui lati fono tutti -eguaii „ 

Cosí un triangolo equilátero é quello, i cui 
lati fono tutti diegual lunghez/a . In un 
triangolo equilátero , tut t i gil angoli fono 
parimenti eguaii. Vedi TRIANGOLO , e F i -
G U R A - . 

T u t t i i poligoni regolari, e tutti i corpi 
regoiari, fono equilateri. Vedi POLÍGONO.5, 
REGOLARE , &c. 

Iperbola EQUILÁTERA , é quella in cui g l i 
affi conjuga t i , come A B , e D E , fono egua» 
l i . Tav. Coniche fig. 20. 

Quindi , come i l parámetro é una terza, 
proporzionale agli aífi coniugati, cosí pari
menti é eguale ad effi. Coníegueatemente , 

equazionej'2 z ^ z í x - ^ óx2 : a , noi íac-
ciam d'^=:a i T equazione j/2 -f-x2 , 
definifee la natura di un' iperbola equilátera , 
Vedi IPERBOLA . 

E Q U I L I B R I O , JEQUILIBRIUM , nelle 
meccaniche, un termine che implica un'egua-
lita puntúale ed efatta di pefo ira due cor
p i , comparáis 1' un ali'altro . Vedi PESO . 

Una bilancia é in equilibrio, quando i due 
eñremi fono cosí efaítamente contrappefati 5 
che niuno di effi afcende o difeende , ma 
ambedue ritengono la loro pofízione paral-
lela ail ' orizonte . Dalla quale circoftanza 
la parola é prefa originalmente; come fen-
do un compofio, -d i^a^ir , eguale, e l ibra, 
bilancia . Donde é che frequenteraente fi ufa 
la parola bilancia in luogo di equilibrio. Ve
di BILANCIA. 

V equilibrio de'íluidi la una parte confide-
rabile della dottrina dell' idroíiatica . Vedi 
FLUIDO. 

EQUILIBRIO, fi nía puré figurataraente ira 
altri cafi , Un pittore dee por mente, che 
fia otíervaío ¡'equilibrio nelle fue figure , cioé 
dee diíporle beoe fui loro centro di gravita, 
aífinché non paiano male loílenute , o vici-
ne a crollare, o rotolare g i i i , 

Cosí e. gr. fe un braccio fí move innatizí j 
P altro dee moverfi proporzionalmente indie-
tro, per contrapefare la figura. 

Q o o a í a 
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I n un quadro , v i debb' efiTcre equilibrio 

tra una parte e !' altra: cioé gli oggetti de-
vono effere diftribuiti cosí , che fi bilanci-
no , o contraílino I'un l 'a l tro; e non troppi 
di eíTi, per ef. fíeno affoltati da una parte, 
e i ' altra fia lafci.ua nuda, o vuota . 

E Q U I M U L T I P L O , n el I1 aritmética e nel-
! l geometr ía , s'applica a magnitudini fempli-
ci , quando fono moltiplicate egualmente, 
cioé per quantitadi eguali, o moltiplicatori 
eguali. Vedi MOLTIPLICAZIONE . 

C o s í , prendendo A altrcttante volte , co
me B ; ovvero moitiplicandoli egualmente, 
v i redera íempre la ragionc medefima tra 
le magnitudini cosí mol t ipüca te , come tra 
le magnitudini primitive avanti la molt ipl i-
ca7Íone. 

Ora, cotefle magnitudini, cosí egualmen
te moltiplicate, fon dette equimultiple del-
le originali A , c B : donde diciamo , che 
V equimultiple hsnno ia fteífa ragione che le 
quantitadi femplici. Vedi RACIONE. 

NelT aritmética , generalmente fi ufa i l 
termine equimultipli per l i numeri che con-
tengono egualmente , od un egual numero 
di volte, i loro fubmultipli. 

Cosí 12 e 6 fono equimultipli dei loro fub
multipli 4 e 2 , perocché ciaícuno di d í i con
tiene il fuo fubmúltiplo tre volte. Vedi SUB
MÚLTIPLO . 

E Q U I N A ¡el la . Vedi l'articolo SELLA . 
E Q U I N O Z I A L E , neli'Aftrtmomia , un 

citcoio grande ed immobile delia sfera, fot-
tü cui l'equatore fi move nel fuo moto diur
no . Vedi SFERA . 

]J equinoziale y o Ihsa equinoziale ^ d'or-
dinario confondefi 'coli' equatore y ma vi é 
un divario : l'equatore eífendo mobile, e l ' 
equineziale immobile ; e l'equatore é dife-
gnato intorno alia fuperfizie conveífa della 
sfera; laddove V equ'tnoziale é nclla fupeifi-
2re concava del magnus orbis. Vedi EQUA
TORE . 

L ' Equinoziale fi concepifee, fupponendo 
un femidiametro deila sfera , prodotto per un 
punto delT equatore, ed i v i , mercé la rota-
'¿ione della sfera intorno al fuo aífe, deferi-
vente un circolo fulla fuperfizie immobile 
del primum mobile. 

Serapre che i lSolej nel fuo progreífo per 
V eclittica, viene a quefto circolo, ei fa i 
giufni e le notti eguali per tutto attorno i l 
globo , perche iv i naíce daí globo e pan-

tual Levante, e tramonta nel giuflo Ponen
te , lo che non fa mai in altro tempo de i l* 
anno. Vedi GIORNO . 

E di qul la denominazione, da aquut, e 
nox, quía ¿squat diem noBi. Vedi GIORNO, 
e N O T T E . 

V Equimziale aáünque , é i l circolo che i l 
Sol deferive , od appar deferivere , nel tem
po degli equinozj, cioé quando la lunghezza 
del giorno é per tutto eguale a quella della 
notte : lo che fuccede due volte a ü ' a n n o . 
Vedi EQUINOZIO. 

EQUINOZIALE, in Geografía. Vedi l'ar-
ticoio EQUATORE. 

I popoli che vivono fotto queño circolo, 
dai Gcografi , e dai Navigatori chiamato la 
linea y hanno i loro g iorn i , e le Joro nott i 
coftantemente eguali. Ed a mezzodi, i l So
lé é nel l o r Z e n i t h , enongitta ombra. Ve
di A s e n . 

Da queño circolo , fí conta la declinazio-
ne , o iatitudine de' luoghi , in gradi del me
ridiano. Vedi LATITUDINE, &c. 

Funti EQUINOZIALI , fono due punti , ne' 
quali l'equatore e l 'ecütt ica s'interfecano 
l'un l 'altro. L 'uno eífendo nel primo punto 
d'ariete, é chiamato vernale ; e l'altro nel 
primo punto di libra , i l punto autunnale. 
Vedi PUNTO . 

Coluro EQUINOZIALE, é quello che paíía 
per l i punt» equinoziali. Vedi COLURO. 

Orologio folare EQUINOZIALE, é quello, i l 
cui piano Üa parallelo alf equinoziale. Vedi 
OROLOGIO Solare. 

EQUINOZIALI Ore. Vedi l'articolo ORA . 
EQUINOZIALE Linea. Vedi LÍNEA. 
EQUINOZIALE Oriente. Vedi ORIENTE. 
E Q U I N O Z I O , neirartronomia, i l tem

pe, quando i l So!e entra in uno de' puiui 
equinoziali. Vedi EQUINOZIALI Punt i . 

I l tempo ch'egli entra nel punto vernale 
é particolarmente denominato, equinozio ver-
nale, e quello, in cui egli entra nel punto 
Autunnale, V equinozio autunnale. Vedi Au-
TUNNALE, eVERNALE. 

Gli Equinozj íuccedono , quando il Solé 
é nel circolo equinoziale j quando, per con-
feguenza , i giorni fono eguali alie notti 
per tutto i l Mondo, i l che avviene due vol
te l 'anno; cioé verfo i i 10. di Marzo, e l i 
12. di Settembre, i l primo de'quali é i'equi
nozio di Primavera , ed i l fecondo di A u -
tunno. '\\\\x 

.111 EíTen-
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Efíendo che i l moto del Solé é inegua-

le , cioé talor piü prefto e talor piü lento 
(per le cagioni gi'a fpiegate fotto l 'articolo 
EQUAZIONE) egli avviene che v i fono cir-
ca otto giorni di piu á&W eguinozio vernale 

eguinozio naturate, che dall'autunnale al 
vernale : i l Solé impkgando tanto appun
to piu di tempo nel correré per l i fegni fet-
tentrionali , che per l i meridionali. Secon-
do le offervazioni di M . Caffini, i l Solé fla 
iSó . giorni , 14. ore 53' ney fegni fettentriona-
l i ; c íolo 178. giorni, 14. ore 56' ne' meridio-
nali . La diíferenza. é 7 giorni , 23 ore, 57 
a i i n u t i . 

I I Solé avanzando continuamente ínnan-
zi nell'eclittica, e guadagnando un grado ogni 
giorno , ei non fa dimora nei punti equino-
7,ia!i, ma al momento che arriva in effi, l i 
la fe i a. 

Perci5, quantunque ií giorno che i l So
lé entra nel punto equinoziale , fia chia-
mato V Equinozio y come riputandofí eguaie 
alia notte ; puré non é preciíamente tale, 
fe i l Sol non entra nell' equatore a mezzo 
dt . Imperocché fe i l Solé nel nafcere en
tra aWequinozio verno , nel tramontare íi 
fara di gia da eífo feoítato e fara avan-
zato verlo i l Nord. circa 12': confeguente-
mente , que! giorno fara alcun poco piCi lungo 
él 12 ore, e la notte aproporzione piu corta. 

I I tempo degli equinozj , cioé i l momen
to in cui ilSoie entra nell' Equatore, trova-
íi coll' offervazione ; data la latiíudine del 
Juogo deir oíTervazione 

C o s í , nel giorno equinoziale , o vicíno ad 
cífo , préndete la giufta altezza meridiana del 
Solé ; fe quefta é eguaie a IT alrezza deli' 
equatore , o al complemento della Latitu-
dine , i l Solé in quel proprio momento é 
nell' equatore . Se tila non é eguaie , ta 
diíferenza é la declinazione de! Solé. I I gior
no appreffo oíTervate V altezza Meridiana , 
come prima, e tróvate la fuá declinazione: 
fe la declinazione é di fpezie differenti, cioé 
i'una Nord , e 1'altra Sud , Vequtmzío é fuc-
eeduto nell'inrervallo di tempo fra eífe . A l -
tr imenti , il Solé o non é entrato nell'equi
noziale, o Tba alia prima paífato. Da que-
fie due^offervazioni, un calcólo trigonomé
trico da i l tempo d e i r ^ W / . . 

Si trova per l oíTervazione, che i punti 
eqmnoziali, e tutti gü ahri punti dell'eclit-
tica , fono continuamente moventifi all ' in-
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dietro, Qiñ antecedentia, cioé verfo ponee-
te , Querto moto retrogrado de' punti equi-
noziali , e quel famofo e arduo fenómeno , 
chiamato la precejjicne degli equinozj , Vedi 
PRECESSIONE &c . 

E Q U I N U S ventex. Vedi VENTER. 
E Q U I P O L L E N Z A , nella Lógica, é quati-

cío vi é tra due o piutermini , o propoiizio-
n i , un' equivalenza ; cioé quando fignificano 
una íleíía cofa , benché la efprimano diñe-
rentemente. — T a ü propofizioni &c. fono 
dette equipollenti. Vedi EQUIVALENTE. 

EQUIPPE' , nell' araldica Francefe, efpri-
me un cavaliere guernito , cd arraato di tut-
to punto.. 

E Q U I T A ' , ^QUITAS , di nota la gíufíi-
zia i o i l jus mitigato e femperato per la 
confiderazione, o diminuzione della feveri-
ta di qualehe legge ; ovver un temperamen
to , i l quale, fenza eífe re ingiuüo, fminui-
fce i l rigore di qualehe giulU legge. Vedi 
LEGGE. 

I Greci la chiamano PÍTIB/MU . — L^eííre
ma fe ve rita di una legge buona , é fpcífo 
contraria aüa giuíiizia ; ella dovrebbe fcin-
pre avere V equita per fuá regola e guida . 
Summum jus ^ fspe fumma injuria. 

I i fondamento dell' equita , non é , che 
íievi qualehe error nella legge; ma che la 
legge é ftsta pofta o feritta uaiverfalmen
te ; a cagion che tutte le cireoílanze non, 
po tero no coníideratíi, o includerfi fotto una 
legge. 

L ' equitct non é dunque tanto ía corre-
zíone di una legge, quanto un'ammenda; 
e né men cosí propriamente un* ammenda 
della legge íleífa, come d' una conclufione 
che na ice dall' effer la legge male iníefa o 
male applicata. 

In queílo ella fi diílingue dalla difpenfa-
zione , la qual toglie 1' obbligazione áella 
Legge in qualehe cafo partieolare; laddove 
una correzione non toglie niente all'obbli
gazione, ma fulamente raoñra in qual feníb 
ella dee prenderfi, affinché non venga i tn-
maginataobbligazione, dov'ella non ci é . 

Per un efempio , fupponete una legge 
efpreífa , che eífendo la Citta prefentemente 
affediata da un nemico, tutte le porte Cien 
chiuíe ; e fupponete darfi i l cafo, che i l nemi
co allora infeguifea alcuni cit tadini, dai qua-
l i ell' é difefa cosí che farebbe altamente 
pregiudizialc ad cífa, non aprir loro le por-

O o o o 2 te : 



le : V equitk vuole ed ordina , che le porte íi 
aprano , con tro l'ordine efpreílb deüa Legge . 

San Tommafo d' Aquitro propone un al-
tro eferapio : fu p pone te una Jegge , che 
chiunque nega di reílituire queilo che gli 
¿ ñato dato in costfegna, paghi una grave 
snn'ta y- e fupponete che uno neghi di re-
üi íui re ad un furiofo la fpada , lafciatagü 
in dipofito . Quefto cafo é comprefo nel 
íenío e neli* imendimento deüa Jegge, ben-
€-hé non- nelle parole di eíTa . Ed i l Legis-
latore fíeífo, fe foiTe prefente y V ccccttuc-
j tbbe . L ' equitk, adunque , debbe qui en
trare , per corregere , o fuppüre al difa
l o del giucHce, , ed aífolvere i ' uorno dalla 
multa . 

I n tale fcopo, V tquita áv due fpczTe, 
ís quefte d' effetto contrario : 1' una accor-
cia-, e, togíie alia iettera della legge ; e F 
altra ampia, ed aggiugne. 

La prima íi dcfinifce, la corrczion d'una 
jegge, fatta generalmente , in quelía parte 
Sn cui ella manca : come , fupponete uno 
á h t u t o . " Che chiunque fa la tal cofa, fia 
e, un fellone , o foggiaccia alia morte " : pu* 
He fe un uorno pazzo , od un deboie per 
l ' c ta , e che non ha difcrezione, fanno la 
cofa íleiTa , non faranno gia-felloni, fog-
giaceranno a rooríe. 

L'altra fi definifce , un' eñeníione deile 
parole della legge a i cafi che non foco efpref1 
íi , clre- ptir vengono íbfto la fleífa ragio-
ne ; cosí che quando é una cofa ordir.ata 
per legge, tutte !é akrécofe , . che fono del 
medefimo grado , jfbflo puré per tifa or-
dinate. 

Cosí lo ílatuto che ordina , che in una-
a i ioné di debito contro gíi efecutori , co-
j u i che comparifce per dijlrcfs , rifponda ; 
i eflende per cquita.^ agli amminiílratori , e 
q^uelli di loro , che companranno per drjirefs ., 
rifponderan no, per Vequha del detto atto, 
quia funt in xqnalt genere . Vedi DISTRESS . 

EQUÍTA' , ffgoiíTca ancora la virta medefi-
s u della giuíHzia . Vedi GIUSTIZIA . 

EQUITA1 , nelle noftre Leggi &c. é un ter
mine frequentemente ufato per dinotare la 
Corte della Caocelieria , dove Ii fupponeche 
Je controverne fie no dererminaíe , fecondey 
T efaíte rególe áe\V Eqtáta Q á d h cofeienzá, 
con mitigare i ! rigore della legge comune. 
Vedi CANCELLERÍA . 

M%mm feqmm legem ? e una roaffima 

«•ñisca nelía legge; raa dallo flermlnato ac^ 
ere ¡cimento di üti o caufe nclla Cancellerie-, 
alcuni hanno giudicato a propoíito didat íe 
queík fpiegazione, che in tutte Je caufe áb-
po che uno é ftato alia legge, debbe anda
ré alia equitó. 

E Q U I V A L E N T E , s'inícnde di una co-
fe'^ch'e eguale nel valore, neila forza, o 
nell'effetto ad un*altra. Vedi EGUALITAW.. 

V cquivalenza é di varié fpezie , nelle pry-
pofizioni n ú termini, e ne.Me cvfr. 

Tsrmini EQUIVALENTI fono, due diverfe 
parole che differifeono nci fuono , ed hanno 
nonoílantc la medeíima í ignif icazione : come 
evny body wm there , e no body was abfmt •> 
ogni uno vi- era', «iu.no, era a fíente y nihü ' 
non, ed offiñe i-

Ce/e EQUIVALENTI , fono o morahi ^ o fi1-
fiche y o Jtañchc . — Múrale , quando dicia* 
m o , che i l comandare oconfigHare un omi
tidlo , e una-- re ka- equivaiéme- a- qucHa di ust > 
oraicida . —Fíf iche , come quando un no
mo, che ha la forza di due- u o m i n i , fi dice 
e fíe re equivalente a due. *—StntÍ'ttk; nel la 
quali un peía minore- diverja di forza egua
le ad un rmggiore, per eiiere la fu-a di-ílan
í a da! centro accrefeiuta'. 

EQUÍVOCA Azione . Vedi AZIONE . 
EQUIVOCA Caufa . Vedi CAUSA. 
EQUIVOCA Gcmmzione, é- un m é t o d o di* 

predurre animali e piante, non' per la folita* 
tirada della coizione tí-a i l mafchio e- !a fem» 
min^ , raa per non so- quale potenza plafii" 
ca , o virtíl nel Solé , &c. Vedi GENERA--
Z^ONE . 

COSÍ común emente fi é f u p p o í b che i * * 
fetti-, mofehe, vermi , ragm , rane & c . fots 
fer-prodotti con una ^nerazione equivoca 
cioé- per mezzo del calpre de! S o l é , che fcah 
da, che agita, ed impregna la poívere , lá* 
tér ra , i l limo e - k p a r t í put-refatte degl-i ani* 
mali%. 

Queftb moto d f generázione' , efíe pir^ 
chiamafi fpüntanea , fu comunemente aíleri* 
to e creduto dagli antichi Filoíbfi : ma i mo* 
derni per piíi migliori offervazioni Ja tiget-
tano unanimi, e tengono che tutti gli ani-
rnali , anzi i vegetabili ftetíi, freno prodot
t i univoca mente, cioé da animali padri, e 
da vegetabili della medefima fpezie e deno* 
minazione. Vedi UNIVOCA Generazione*-

Egli parrebbe , che foíle una cofa bailan* 
te p w difgrditare la doltrina Ariílotelica^ 

Qgiu t f 



» pmttouo V Eglzia della vcntraztont Equi
voca, \\ vedere, che mofche, ranc, pidoc-
c h i , &c, fono mafchio e femmina ; e pero 
generano, metton ova, &c. 

Credere che a leu na di quefte creature G 
pofía fpontatieamente produrre rnaffime in 
una mank-ra che ha tanto del romanzo, o 
¿cí favolofo •, come e. gr. nelle nuvole , Ü che 
fu penfato in particolar delle rane , caduíe 
giíi neUe feoíTc di pioggia, farebbe per cer-
ío alia Filoíofia diametralmcnte contrario. 

Puré , fin al di ü'oggi , alcun» danno cre-
denza al piovere dclle ran-e; e fra gli a l í r i , 
i l curiofo e dotto Liíler , pare inclinato a 
queda opinione: recando per eíempio rane , 
tróvate íbpra i piombi della porta della cafa 
di Mi lord 'Añon a Tixai neüa Provincia di 
St^fford , le quali eg'i crede che cola venií-
íero per qualche fimil meizo . Ma poffiara 
giudicare di queíla-, e d iceníoal t re relaiio-
n i , che s'incontrano negii A utor-i , da alcune 
ahre fifnigliartui, le quali fono ñate raeglio 
efarainate . Tal i fono i diverfi racconti di 
pioggie di femé di rniglio, di fermento, di 
m e r l u i n &c. Vedi PIOGGIA &c. 

La dottrina della Generazione Equivoca , e 
da noi ch i ama ta dotinna Egixia, come qu el
la che ha a voto , con tutía la probabijita , la 
fuá origine in Egitto , per laivare i ' ipot-efi 
della prodazione origínale degli uomini r e 
d'altri ammali, dalla ierra , culi'ajuto del 
calore dd Sule. Per provare la qual cofa, 
gli Egizj , come Diodoro Siculo «tferva , re-
cano in mezzo quefta oüervazione j chevi-
cino a Tebe, quando la cerra é inumidita 
dal N i i o , ed appreffo dal calor iníenío de* 
raggi folari imprégnala, uno feiame innu-
incrabÜe di forci cíce fu-orí : donde e-
gji inieriíce , che tutte le fpezie di animaü 
eguai'mer.te poterono cícir dalia térra a.! prin
cipio delie eofe . E da quefti , i l Vefcovo 
Stiüingfleet crede, che gli altri Scrittori , e 
feguaci deiF opinione étWz. generazione Equi
voca, Me!a , Plinio , Ovidio &c» abbiano 
preía l'ipoteíí , fenza cía míname 'a verick.. 
P//. Teol. di Derrham lib. I V . c. 15. 

E Q U I V O C A Z I O N E , Mq .uhamk , e 
«faré un termine od una erpreífione, che ha 
un doppio fignificato. Vedi EQUIVO-CO . 

L EyU!yocazioyii fono cfpedienti per iafeiar 
mi diré la veri ta e pur non diré bugia ouan-
lo alia materia. A l can i padri íembra chefa-

6 6 l 
vorifeano VEqulvocazwni, e le rifervazioni $ 
o retlrizioni mentali; volendo, cheF ' i rodi 
taji fcambj, ed arabiguitadi, fia in mol ti ca-
fi da permetterfi . Vedi RISERV AZIONE . 

S. Agoñino in particoiare viene rimpro-
verato d'aver fatto ogni íiudio per vindica
re o giuftificare Ifacco, che tenne lontana 
fuá moglie da un peccato, con una equivo
can ione : tacuit aliquid veri, & non dixit ali-
quid falfi . Avanzare una propofizione dub-
biofa, fapendo cb'ella fara intefa in un fen-
fo diverfo daquello che voi le date nella vo-
ílra mente, é unEquiv cxzione , ed una vio-
lazione della buona fede e della fincerita , 
Vedi VERITA1, FALSITA* &C. 

EQUIVOCAZIONE , nella Teología Móta
le , é rigoroíamente intefa di un termine r 
o di una frafe, che ha due diverfi fignifiea-
t i ; Tuno comune ed ovvio, 1'aitro piu ÍB-
folsto, e rímoto : Tultimo de'quali eíTendo 
inteío dal diciiore, edi l primo dag'i udito-
ri , queglí e que di concepifeono uaa cofa, 
di ve ría gli uní dagji a l t r i , 

N'abbiamo un efempio in S. Giovanni ̂  
cap. i r . dove ilSalvatore é introdotto a d i -
re, Lázaro dorme: irapero:ché i difcepoli pren
de ndo la parola dormid nel fi-gniñcaío coti^ 
fueto , conchiuícro che Laz/.aro, cui aveam 
avuto eontezza , eífere ammjlato , eomin-
cia-ííe a prender ripoío, e prc.lo íl avelTe & 
ricuperare \ ma Gesu , ufando la vocc ¡ft 
meno diretta ed ufual íígnificazíone j intea-
deva diré che Lázaro era morto 

Quando ¡'equivoca confifte di' píu parole ^ 
é propriamente detío amjiboUgia ¿ di che v'é 
pur T efempio in S. Giovanni cap. n . D i -
Jtruggete quefta Templo r dice G. C. parlando, 
ag'i Ebrei, ed lo lo rijlorero in tre giorni, 

I Cifuiüi moderni banno faite gran dif-
pute, circa Teífere, o üh lecuo-Tufo dellfi 
Equivocazioni : molti gravi Auíori negano 
che fia conceíFo Tufarle m vcrttíta occafione» 
La loro ragioos fié, che im equivoco é per 
íutti 1 con ti 1'iftelTo che una bugia. Vedi 
F A LSI TA" , e R ÍSEP.VAZÍ ONE , 

A l t r i , al contrario, partieolarmente Ca-
baffuzio , famofo Teólogo fra i Preti dell5 
Ora-torio, mettono una granuifTirna diff-ireft-
za tra un' Equivocazione e una bugia ; foíle-
nendo , ch' e íempre cofa col pe volé diré una 
bugia ; ma che vi fono alcune oecafioni, nel
le quali un' Equivocazione fi pub ufare inno-
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centemente; e tale infatti é i l fentímento 
di S. Tommafo , di S. Antonino, di S. Rai-
mondo, e fpezialmente di S. A g o ñ i n o , co
me pare eííere ílato dimoílrato da CabafTu-
z io , Lib. I V . Theov. & Prax. Jur. Can. & c . 
ludit. Lugd, i6S^. Cap. 4. 

E Q U I V O C O , ÍEQUIVOCUM, dinota una 
parola. , o, un' efpreíriooe ch' é dubbiofa ed 
ambigua; ovvero che pub avere diverfi íen-
í í j un vero ed un altro falfo. 

I termini equjvoci corrifpondono agli al-
tramente chiamati , homonymi , o termini 
homonym't. Vedi HOMONYMUS ., 

Tale év ia parola Imperatore , che. é i£ 
neme d i una dignita. 5 ed infierne, i l no-
me proprio d i una perfona , ed i l nome 
d^una planta. Cosí anco i l Latino Gallur, 
che indifferentemente fignifica un gallo, ed. 
un uomo della Gallia o Francia. 

IÍI quefti cafi. una parola, dinota diverfe 
concezioni, una voce diverfe cofe : donde 
quella ordinaria definiiione degli equivoci 
nelle fcuole, quorum nomen e/i comune; ra-
úo vero effentiíe fecundum. illud. nomen d i -

I Filbfofi diílinguono gli equivoci in at-
t i v i c pajjívi j ovvero cequivoca ¿equivocan-
t i a ) ed aquivocata *. 

JEquivoca ¿equivocantia) o quelli che de-
nomjnano. e fignificano cofe, fono voci co-
muni a diverfe cofe in un fignificato difFeren-
tiffimo^ cioé a. diverfe cofe che hanno un' 
cífenza diííimiie, corrifpondentc alia fimile de-
nominazione . E . gr^ la, parola Taurus, che 
corrifponde a un fegnocelefte ^ a una monta-
gna,. e ad un animale ed in uno fignifica 
un animale che muggifce ; in un altro un 
¡i^ucchio di pietre , e di térra', e neí ter-
•zo una coílellázione y od un fiftema, di. 
Stelle 

E Q . U 
¿Equivoca aquivocata; o quelli che foocr 

chiamati o denominati, fono le cofe íigm-
ficate da nomi ambigui , e. gr. un fegnot 
una montagna, un animale . La qual u l t i 
ma fpezie d' equivoci fola pare che A r i l l o -
tele abbia avuto in mira nella fuá defínizio-
ne, che i accorda coa queñi , e con qus-
íli. fojamente. 

E Q U U L E í J S , o Eculeuí , nell'antichita r 
una fpezie di tortura, o invenzione di tor
mento , ufato per eftorcere la verita ; da 
prima fopra i fchiavi maffiraamente r ma 
pofeia rivolto contro i Crif t iani . —• Le brac-
cia del paziente e le gambe éíTendo attac-
cate su f Equuleo con corde 5 egli era álza
lo su, in al to, ed eliefo in cosí fatta gui-
fa , che tutte le fue oíía fi dislogavano. I n 
quefto ñato , delle lamine roventi veniva-
no applicate al fuo corpo ; ed egli era in 
oltre (Hmolato ne'fianchi con un ferro for-
cuto , chiamato úngula . 

L1 Equuleur era di legno , avea de' buchi 
a certe diílanze j con una vi te , con cui i l 
reo era ífirato fin al terzo , qualche volta 
fia al 4o od al 50 buco: a intervaili la v i 
te fi alltatava di nuovo; con che egli avea 
qualche forte di refpiro;, ma allor egli era 
torméntate con interrogazioni» 

Girolamo Magio , cífendo fchiavo fra* 
Turchi , fcriífe un Trattato de Equuleo , 
ed un altro , delle Campane ; meramente 
coll'ajuto della fuá memoria, perquanto fi. 
dice, fenza, alcun libro . Sigonio ebbe uti> 
altro Trattato su lo ftcífo argomento .. 

EQUULEUS , nelT Altronomia , una cofiel-
lazione deli' emisfero Settentrionale , le di 
cui Stelle nel Catalogo di Tolomeo fono4 . 
in quello di Tichone 4 ; di Flamftedio 10*. 
Le loogitudini , le latitudini , le magnitu-
dini. delic qual i , fono come, fegue.. 
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tfomi j e fituazioni delh 
Stellc. 

E R B 66$ 

Preced, delle due nclla bocea 
5 

Suffeg. della íleffa 
Preced. di due nei capo 

Suffegu. neinaeflb 

EQ.UULEUS , cavalletto , o cavallo, nelle 
arti e manifatture. Vedi CAVALLO . 

E R A C L T D I . Vedi HERACLIDI . 
E R A D I C A T I V O , nella Medicina. Vedi 

KADICALE . 
E R A N A R C H A * , spwotpxví, un mini-

Jüro pubblico appreflb i Greci antichi, i¡ cui 
uficio era invigilare íbpra le limofine, e le 
provifioni fatte per li poveri, e regolarle . 

* La parola e formata dal Greco ^ g/sow'Of j 
limofina, contribuzione , ed apyjí, co
lmando. 

L ' Eranarcha era propriamente 1' aramini-
firatore, o maggiordomo de' poveri : quan-
do qüalche perfona era ridotta in poverta , 
fatta fchiava, od avea una figliuola nubile, 
i b ' e g ü non potea maritare per mancania di 
dinaro &c. quefto miniftro radunava una 
compagnia di amici e di vicini o parenti , 
e taffava ciaícheduno fecondo le fue facolta, 
acciocché contribuiíTe al follievo del povero. 
Quedo é qucllo che fi raccoglie da Cornelio 
Nepote , nella vita di Epammonda. 

ERASO, nelT Araldica , íignifica qualche 
cofa ítrappata, o ¡acerata violentemente dal 
fuo luogo proprio. — S' ufa ií termine in 
contradiftinzione da recifo, che fignifka una 
cofa tagiiata via. — La famiglia di Card por
ta Ermellino , un mezzo líone lampante, era-
/o , a zurro , & c * 

E R A S T I A N I , una fetta , o fazione, che 
forfe in Inghilterra nel ternpo deile guerre ci-
v i l i i cosí chiamata dal loro Duce Tom. Era-
fto T la cui dottrina diftintiva era , che la 
Chiefa non avea diritto di difciplina , cioé 
«on avea un poter regolare di feomunicare, 

u i r Longitud. 
m 
£3 
— o i 

14 
15 59 
16 02 
l ó 25 

57 
37 
30 
37 

19 06 24 

19 07 07 
20 07 30 
18 47 48 
20 51 05 
21 07 02 

Latitudine 
Settentr. 

* » % 
20 32 5Ó 
23 02 36 
21 l 6 OI 
21 38 31 
25 13 12 

25 c6 52 
24 46 57 
20 09 og 
11 42 5 3 
21 03 06 

era 
3 

di efcludere^ di cenfurare, di aííolvere, d i 
decretare, &c. 

E R B A * , nome coraune a tutte le piante > 
i cui gambi, o ñeli muojono o periícono ogni 
auno, dopo che i l loro femé é diventato ma
turo . Vedi PÍANTA . 

* La parola e formata dal Latino herba ^ 
che alcuni dirivano da arvum, campo / 
altr i dal Greco ^pfinv, pafcere ; da pip/Stt, 
pabulum . Dal Greco pherbe , / Lat in i 
formarono ferba ; e da ferba , herba; a l 
ia maniera de* Spagnuoli, che fempre can-
giano í* f f u l principio d'una parola in h « 
Vedi F , ed H . 

V i fono alcune e r h , la radice delle quali 
mu ore eolio fíelo : ed altre * nelle quali la 
radice fopravvive alio ílelo di alcuni anni . 
Vedi RADICE &c. 

Delle prime , queile ebevengono á mata-
rita i ! primo atino, e che muojono dopo d i 
aver maturata la femenza , fono chiamate 
erbe annuali ; tali fono il formento i i l rifo , 
Scc. Vedi ANNUALI . 

Quelle che folamente portano fiori e frut-
to i l fecondo anno , o anche i l terzo , e 
poi penIcono , íono chiamate hisannuali 
tai fono i'angélica di giardino j ed alcune 
altre.. 

L ' erbe, che non muojono dopo di avere 
fparfa la femenza , fono chiamate perenni : 
tali fono la menta, i l finocchio &c . Vedi 
PERENNE. i 

D i queile s alcune ritengono le loro foglie 
per íuíto i ' litrao , ed clleno fi chiamano fem
pre-ver d i ; come l'afarabacca, la viola giaU 
Ja 5 &.c. Vedi SEMPRE-VERDE . 
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Le altre perdono le loro fogHe , e redaño 

v.uác parte deii' anno, come la felce V i \ farfa
ro , o T unghia cavailina &c. 

Verbe fidiíHnguono parimenti in erbe cu
linaria o infálate, cd erbe medie ¡nal i . Ve
di INSALATA, e SEMPLICI. 

E R B A G G I O , neme collettivo , che com
prende tutte le fpezie d'erbe. Vedi ERE A . 

Gii antichi Eremiti vivevano d' erbaggi. 
Vedi EREMITA . 

Cíb che fa la differenxa potiíTima nella 
bonta de' bu r r i , e de'cafci , fi é la diffe-
renza degli erbaggj. Vedi BURRO &C. 

E R B A R I O , un libro che tratta delie pian
te ; o deferive la figura, i) genere, le fpe
zie, le proprieta, le virtu &c. dclT erbe, 
degíi alberi, de'ferai, delie piante &c. Ve
di Pl ANTA . 

Tal i fono 1' erbario di Gerardo, 1' er bario 
di Parkinfon. 

ERBARIO íi prende anche per una ferie o 
raccolta di fpecimini, o faggi delie diverfe 
ípeiie di piante , feccate e confervate lie' Fogli 
d'un übro . 

t i d l eTranf , Filofof. ñ trova deferiíto un 
método di confervare de'fpecimini , per un 
Gmlh erbario . I fiori, le foglie &c. rac-
colti perfettamente maturi , e ne' ¡oro veri 
colori, fi deono slargare fopra la carta bru
na , o carta ñraccia, con le parti tutte di-
fpiegate piü diibntamente chefipuo. Se i l 
gambo, o i i corpo del fiore &c. c groflb , 
una meta fe ne sfende o fepara , per farlo 
í ta repia t to . Sopra di effe fi dee slargare un* 
aitra carta fimile; ed i l tutto dee porfi tra 
due placche di ferro, ávvirate flretto infie-
me , e cosí meffe aliare in un forno caldo 
per due ore. Quando fe ne traggon fuori, 
íi lavino con una miftura di acquavite , e 
d'aqua fortis, e fi lafeino ad afcíugare fo
pra nueva carta . Finalmente con una fpaz-
'zola intinta in una diíToluzione di gomma 
d'adraganti, la fchiena dell'erba o del fiore 
fi bagna un poco , affinché fi attacchi su 
le carte del libro , dove fi confervano quelV 
erbe fempre all'occhio belle e frefehe. 

E R B O L A J O , o ERBOUÍSTA , una perfona 
che ha cognmone di piante ; V iíleífo che 
botánico. Vedi BOTÁNICO. 

E R C O L E , coftellazione . Vedi HÉR
CULES . 

E R E D E * , HÍERES , nella Legge civi le , 
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coluí che fuccede nell'intera facolta, e ti6¿ 
gl i efletli di un altro , fía per diritto di 
fangue , o per teftamento. Vedi SUCCES-
SIONE . 

* La parola % formata dal Latino hxres , 
dal verbo hícrere , attaccarfi, ¡lar vicino , 
feguirc immediatamente. 

L ' infiituziorte d' un erede , é una circoflan-
7a neceííatia alia validitk d' un tedamento . 
Vedi TESTAMENTO. 

V i fono due fpezie principali d' Eredi ; ap-
parenti) e prefuntivi. 

EREDE appareme, é quegli su cui ¡a fue-
ce ífione dee cosí fiabilirfi , ch 'egü non pub 
rimoverlada sé , o lafciarla , fenza alterare le 
leggi deila SucceíTione. 

EREDE prefuntivo. Vedi r A r t k o l o PRE
SUNTIVO erede. 

Cib che re fia da diré circa un Erede, c 
che rapportafi a i coílurai d'Inghilterra . Vedi, 
fotto la voce HEIR , Inglefe. 

ERE D I T A ' , Hxreditar , una perpetuiti 
nelle ierre e aefte polTcflioni , per una per
fona , e per ¡i'fuoi eredi. Vedi EREDE , ed 
INHERITANCE. 

E R E D i T A R I O , cib che é appropríato 
ad una famigüa, o che le appartiene per di
ritto di fucceílione, d'ercde in erede. Ve
di EREDE. 

Delie Monarchie , alcune fono ereditarie 9 
altre eleítive : delie monarchie ereditarie , 
alcune folamente difeendono agli eredi ma-
ích i , come in Francia ; altre ai proffimi di 
fangue, fia mafchi, o femmine , come in 
Inghilterra, Spagna, &c. Vedi MONARCHIA , 
ed ELETTIVO . 

I Dominj dell'Imperatore fono difiinti in 
ereditarj, cioéquelli ch'eidiriva da'fuoi an-
tenati per diritto di fangue , ed ereditario ; 
ed in queüi che egli gode in qualiía d ' I m 
peratore, in virtü della fuá elezione. Vedi 
IMPERATORE &c. 

EREDITARIO, s'applica altresi agli ufizj 
ed agli onori anneífi a certe famiglie. — GÜ 
ufizj di lord great chamberlain gran ciamber-
lano, e di earl marshal, fono efeditarj nelle 
famigiie degli Howardi , e Lindfey . Vedi 
MARSHAL, &C. 

Non é molto antico i i cofiume, che fa 
ereditarie le dignita di Duca , di Conté , 
&6. Vedi DUCA , CONTÉ , & c . 

La Legge Cancnica ha prefe tutte le pre-
cau-
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cauzioni , per impediré che i Benefiz] non 
diventaffcro ¿reditar/. Vedi BENEFIZIO. 

EREDITARIO , s1 applica altresi figurat.a-
mente alie buone o ree quaütadi,, abi t i , &c. 
che poffono eííere trafmeííe , col fangue , di 
padre in figüo &:c. 

La gotta, i l mal regio, o le fcrofole, la 
pazzia &c. fono mali eredhirj ; cioé fí tras-
mettono cUi genitor! ne'primi rudimenti del 
feto . E tale probabilmente é Torigine di 
buon numero d'altri cronici mali . Vedi 
MALATTIA , &c. 

Dir i t to EREDITARIO , dinota un jus, o 
privilegio, in virtii di cui una peifona fuc-
cede agli effetíi de' fuoi antenati. 

I Nongiuranti &c, tengono che i l jus ere-
d i t am fia un jus divino, ciué deftinato da 
D i o , e confegucntemente indifpenfabüe, o 
come lo chiamano, indefeizable. Eglino in-
ílíicno su 1'obligazione ód diritío ereditario ^ 
in favor de' difcendend del Re Giacomo I L 
Vedi GrACOBITI &G. 

E R E M I T A * , una perfona divota, r i t i -
rata in una folitudine , per piu a bell'agio 
attendere all'orazione ed alia coníeraplazio-
ne , e difimpegnaríi dagli afFari del mondo . 
Vedi ANACORETA . 

* La voce e fórmala dal Greco ipuybos y 
eremus, deferto. 

U n Eremita non vien riputato pernnre-
ligiofo, o moñaco , fe non ha fatti i v o t i . 
Vedi MONACO, VOTO, &C. 

Paolo , fopranominato 1' Eremita , Paular 
Eremitanus y ordinariamente fi conta per i l 
primo Eremita; quantunque SanGirolamo, 
ful principio della vita di queño Santo, di-
ca , non faperfi chi fia flato i l primo. — 
Alcuni vanno fin a San Giovanni BatiíU , 
ed altri ad Elia. 

A l t r i fanno fo.ndatorc della vita Eremíti
ca Sant'Antonio ; ma altri credono ch'egli 
n'abbia fulamente riaccefo , ed accrefauto 
i l fervore; e vogüon che i Diícepoli di que-
fto Santo riconofceífero San Paolo di Te-
he per i l primo che la pratieb. — Le per-
íecuxioni di Decio e di Valeriano , crede-
"9 che ne fiano üate 1' occafione. 

Divcrfi (tegli Eremfti. ant ieí i i , comeSant' 
Antonio, &c. benché viveífero ne'Deferti, 
avean tuttavolta un numero di Religiofi o 
Monaci che li accompagnavano. Vedi SO
LITARIO . 

V i fono puré diverfi Ordiwi e Congrega
r l e - J IL * u 

E R E 6 6 
zlonl di religiofi, diftinti col titolo Ü Ere-
m i t i ; come gli Eremiti di Sant'Agoftino , 
di San Gio: Batifta , di San Girolamo , di 
San Paolo, & c . 

EREMITI di Sanf AgoJUno , fono un or-
dine religiofo , che piü fovente chiamaíi 
degü Agoftiniani, o frati di Sani Agojiino , 
Vedi AGOSTINO. 

Si pretende comunemente , che fia flato 
inflituito da coteflo Santo Padre ; ma fenza 
moka ragione. Quel che v 'é di certo fi é , 
che ei gittb i fondamenti d'un ordine M o -
naflico, verfo l'anno 388, e fi rltirb nelle 
poííeflioni di fuo Padre vicino a Tagafta , 
per raenare una vita religiofa, con alcuni 
compagni: ma non appare, che queft'ordi
ne abbia fempre da poi fuífiftito ; né che gli 
Eremiti di Sant' Agoílino fieno difcefi, fen
za interruzione, da quel l i . 

Queft'ordine, in realta , comincib fola-
mente fotto i l Papa Aleífandro I V . ne! mez-
zo del 13. Secólo; e fu a gradi formato mer-
cé l'unione di diverfe congregazioni , che 
non avean regola, o almeno non avean quel-
la di Sant'Agoftino . — Quefle Congrega
zioni farono , quella di Giovanni Bonites , la 
piü antica di tut te ; quella degli eremiti di 
Tofcana ; quella del Sacco ; quelle di Va'ler-
futa ; di San Biagio ; di San Benedetío di 
Monte Fabalo ; della Torre ti i Palmes; di 
Santa Maria di Murcetta ; di San Giacomo 
di Molinio , ediLoupfavo, vicino a Lucca , 

Quefta unione non fu fatta da Innocen-
zo I V . come vogüono i piü degli Storici 
dell' Ordine : tutto quello che fece cotefto 
Papa, fu uniré alcuni Eremiti in Tofcana , 
ai quali diede la regola di Sant'Agoftino: 
ma quefti erano un corpo diflinto da' poc' 
anzi nominati . — Fu Aleífandro I V . che 
fece la grande unione, ficcome appar d.alla 
fuá Bolla , pubbücata nel Mare magnum 
degli Agofíiniani. 

Quefto Ponrefice'intraprefe tale unione , 
fin dal i 0 , anno del fuo Pontificato , cioé 
nell'anno 1254. Gorfe !'anno 1256. innanzi 
che i fuperion di tutte le Congregazioni po-
teífero vaccog'ierfi infierne. N c i Capitolo 
Genérale la unione fu compiuta : Lanfran
co Septala , Milanefe, fu eletto Genérale ; e 
gli altri fi divifero in quattro Provincie" , 
cioé quelle di Francia , di Germania, di 
Spagna , e d' I talia. f 

Dono quedo, altri ordini fono fiati uniti 
P p p p agU 
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Sglí eremiti di Sant1 Agoüino ; come i Po-
veri Cattol ici , &c. e F Ordine adeíTo é cora-
poílo di 42 Provincie, 

Oopo tante unioni, 1'ordine comincib a 
dividerfi di nuovo in congregazioni fepara-
t e , a rnifura delle rüaflazioni, e deüenfor-
me , che in apprefTo pigliarono piede . — 
Tal i fono, gli Eremiti Jcalzi di Sant' Ago-
íliivo, la Congregazione di Ccntorbi, o ia 
Riforma Siciliana ; la Congregazione de' 
Coloriti nella Calabria, &c. 

V i fono puré diverfc Congregazioni di 
Monache , fotto la denominazione di Ere-
mite Agoftiniane ; —- come anco un Terzo 
ordine d1 Eremite di Sant* Agojiino. Vedi 
TERZO ordine. 

EREMITI di B r i t t i n i , una congregazione 
formara fotto i l Papa Gregorio I X . che die-
de loro la regola di Sant'Agoflino. 

I I ior primo Romitorio fu in un luogo 
íoütario chiamato B r i t t i n i , nel Marchefato 
d'Ancona, donde i l lornome. •—Mena va
lí o una vita áufteriííima, noa.raangiavano 
carne, e digiunavano molto. 

EREMITI d i Camalduli . Vedi CAMAL-
DULI . 

EREMITI d i San Girolamo. Vedi GERO-
NIMITI. 

EREMITI d i San Giovanni Batij la , un Or
dine religioíb nella Navarra 5 i l cui Conven
t o , o Romitorio principale , era lontano fet-
te leghe da Pamplona. 

Sin al tempo di Gregorio X I I T . viflfero 
fotío r ubbidienza del Vefcovo della detta 
C i t t a ; ma il Papa l i confermb ordine reií-
giofo , approvb le loro Coí l i tuz ioni , e l i am-
mife a fare i v o t i . — La loro maniera di 
vivere era auÜcriffima: andavano a pié nu-
di , non portavano panni l ini , giacevano 
fulla tavola, con una groífa pietra per ca-
pezzaie, e portavano una gran Croce di le-
gno su i loro pett i . La loro cafa era una 
ípezie di laura, piuttoílo che un Convento , 
ripartita qua e la in tante celle , dove vi-
•vevano folitarj, in mezzo ad un bofco. Ve
di LAURA. 

EREMITI di San Paolo i l primo Eremita^ 
k un ordine formato nel 13. Secólo, mercé 
F unione di due corpi ti Eremiti , nell' Un-
gheria; cioé quelli di San Giacomo di Pa-
tach, e quellí di Pifilia vicino a Zante. 

Dopo d' eíferfi incorporati , od uniti , 
eleffero San Paolo primo Eremita ^ per Joro 
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comune Protettore \ c nc afifunfero i l nomc 
Si moltiplicarono nelT Ungheria , nella Ger-
rnania , nella Poionia , e in altre Provincie ; 
e vennero ad avere fettanta Monaílerj nelT 
Ungheria fola . 

ERESIA, un errore in qnalche punto ef-
fenziale della iede Cr i í l i ana , foílenuto coa 
oüinazione, e malizia . Vedi ERRORE , ed 
HETERODOSSI A 

EU'é propriamentc 1'oñlnazione che coüi-
tuiíce i l caratterc d'ere/z^, non T errore. 
Quando un u o m o é u m i l e , ed ingenuo, pa
tato e inchinevole a ricevere ulterior iume 
ed inftruzione , c daadogni cofa, che cen
tro di lui vien addotta , i l fuo gtufto pefo ; 
egli non é colpevole & ere f i a , —Errare pof-
j u m , hsereticus effe m í o , é maílima decan
tara di Sant' AgoíHno. 

Tcr tu l l iano, nel fuo Trattato delie Pre-
ferizioni, definifee i ' ere/ia , per eiezione , con
forme all' etimología della parola. — Un 
Erético in que ño fenfo , é uno che di íua pro-
pria fcelta , ful fuo proprio fondo , inventa, 
ed abbraccia qualche nuovo dogma, od ar-
ticolo di fede . 

La voce é formata dal Greco ««píínf, che 
fra g l i antichi non avea quel fignificato odio-
fo , che gli ferittori EcciefiaíHci le hanno 
poi dato. Significava folamente una pecu-
liare opinione o fetta &c. 

In quedo fenfo, dicevano, V ere fia degli 
Stoici , de' Peripatetici &c . íntendendo la 
joro fetta, i l loro íiftema &c. 

.ERESIA, talor fi ufa in fenfo ampio, per 
una propoíizione notoriamente faifa, in qual-
che feienza. 

Cosí é un' ere fia nella Morale, diré che 
un uomo debb' eífere ingrato. Ev un erejia, 
nella Qeometria, diré che due triangoli , i 
cui angoli fono íimili , non fono propor-
zionali. 

E R ESI A R C A * , i l fondatore od inven
tóte di un'erefia; od i l capo, e duce di una 
fetta d' eretici. Vedi ERÉTICO . 

* La parola e Greca, átptaiafXHí 9 compQ' 
fia da Mpitns, erefia , ed ap/Js , prin
ceps, principe, capo. 

Cosí A r i o , Socino &c. fonochiamati Enr-
jiarchi\ perché fono ílati fondatori e patriar-
chi degli Ariani e de' Sociniani. Vedi ARIA-
NI , e SOCINIANI. 

Simón Mago é ricordato per i l primo Ere-
[tarca fotto la nueva Legge.Vedi SIMONÍA NI. 
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E R E T I C O , una perfona che folUeneuns 

Opinione falía , per uno fpirito d' oílínazione ,• 
di par t i to , o d'ipocnfia. —- U n erético fa 
profePuone di Criílíanifmo j per l o c h e e g l i 
c d i íhn to , da Infedele y da Ebreo > e Ido
latra. Vedi INFEDELE, &C. 

U n nomo non divcnt# erético coi fare una 
-cofa condannata , o proibita dali' Evangelio ^ 

e per confeguenza ripugnante aüa.fcde Cr i -
íliana ; ma colT adenre maliziofamente e 
ofHnatamcnte ad una opinione oppoíta a 
qualche articolo dsüa fedc Cnftiana , o fpe» 
cuíativo , o praíico .• 

Le Sctte degii Eretici che hanno diílur-
bata la Chiefa fono innumerabiü ,• Vedr 
SETTA. 

L ' Imperador Maffimo f che uíurpo i ! Tro
no a Graziano, fu i ! primo che decreto pe
na di raoríe agli Eretici. Per la Leggf Bri-
tannica , gli eretici anticamente fi doveva-
no abbruciare e vi era un mandato De 
hxr etico com burén do &c. ma fu abolí to per 
10 Stat. Car. I I . Vedi HERÉTICO, &c . 

E R E T T O . Vedi DIRETTO. 
ERETTA viftone . Vedi l ' articolo V i - ' 

s í d Ñ s * 5 _ • 
ERETTO Órologio da Solé* Vedi OROLO-

GIO Solare. 
E R E T T O R E s ERECTOR clitoridis, nelT 

Á na turnia y un pajodi mufeoü onginati dal
le protuberanze deli' ifchium , ed inferí ti nei 
corpa fpongiofo deila clitoride v cui fervono 
ád erigere nei coi to . Vedi CLITORIDE. 

E R E T T O R E del membro v ir i le, EreBof 
Penis y un pajo di mufeoli , che ípuntauo 
carnoíl dalle protuberanze deli'ifchium , di 
fotto a! principio de5 corpi cavernofi deüa 
verga y nelle cui denfe membrane fono i n -
f e r i t i . 

II loro ufo é fpignere o alzare la verga 
veffo Tos pubis, con che la fuá vena mal-
íima é compre (Ta , e vien negato al fangue 
difluente' i l fuo paOaggio fotto cotefte oíía ; 
11 che la fa gonfiare. Vedi EREZIONE . 

E R E Z I O N E , Fatto di alzare od eleva
re una cofa i n linea retta . Vedi ELEVA-
ZIONE . 

Ergere una perpendicolare fopra una data 
linea, é un problema popolare nellaGeome-
sria. Vedi PERPENDICOLARE. 

11 termine d'EREZIONE fi ufa puré figu-
ratameme. — Come V erezione d'un Mar-
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chefaío i n Ducca; i Vefcovati poíTono ib-
lamente effere dal Re eretti . 

V era anticamente l1 ufo d i ergere ñatue 
ai grandv uomini Catone i l Cenfore , ef-
fendo interrógate perché non gli foííe ña
ta eretta una flatua? lo ho amato mtglio , 
difs 'egli , di fentir farmi quclla interroga-
zione , che udir chiedermi perché m i fia 
flata eretta una ftaíua 

EREZIONE , particolarmente é termine 
ufato nella Medicina, per additare ¡o fla
to del pene o membro virile , quand' é 
gonfiato, e diftefo per 1' azione de' mufeo
l i , chiamati Ere&ores .> Vedi PENIS , ed 
ERETTORE . 

V i é parimenti una erezione de'la clito
ride , efeguita dal raufeoü deílmati a tal 
uopo. Vedi CLITORIDE , ed ERETTO RE . 

l i Dottor DraKe offerva , che 1' aiterna-
zionc nei pene,' delia flaccidezza , e delia 
erezione, é di una aífoluta neceífita: la pri
ma per la ficurezza deila parte, e la fecon-
da per poter' ella adempire ai fuo ufizio . 
Senza 1' erezione, farebbe impoffibile vibra
re ed alluogare i l femé , dove fi debbe aliuo-
garlo ; e fe V erezione foffe coflante , fareb
be quafi del pan impoíTibile aííicurar la par
te dalle ingiurie o lefiom eílerne —-Per ta* 
cere deila perdita o abolizione dcllo flirac-
l o , che farebbe una neceífaria confeguenza 
deli' erezione continua . Vedi PRÍ APISMO . 

L' erezione del pene , confifle in una dí-
üenfione de i fuoi corpnra cavernofa, perla 
Üraordinaria quantita di íangue iv i nnchiu-
fo . Vedi CAVERNOSA. 

Che ü íangue fia la materia che diílen-
de i l pene nelT erezione y egli é maoifcfio da 
mol te efperienze j quantunque /h pi|i con
vincente é quella di legar faldo il pene d'un 
anímale ( i l che é ílato piü volte fatto ad 
un cañe ) in co i í u ; dove non fi é trovato 
altro che íangue che lo diftendeííe. Q u i n 
di é , che ne' corpi de' r e i , che ílanno iun-
go tempo fofpefi dopo moríi , i ! pene íor 
s' erige y cadencio , in queila pofiziane , i l 
íangue alie parti iníeriori , ed iv i ícrman-
dofi.. 

Col foffiare nei vafi fanguigni del pene 
dopo la raorte.,, la parte diventa eretta * 
Quefio fu prima feo pe rt o dal Cu w pero , 
nclT t í a minare le fue vene , dopo d'averie 
di fie fe col ñato \ dal che manifeftamente s* 
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inferí , che del tronehi eñernl , slcuni fo
jamente paífavano fotto la fuá pelle, ed al-
cuni fopra le o fia pubis: oltre che un gran 
numero d'altre vene ful dorfo del pene, íi 
unifcono e íi vuotano in un tronco , chia-
maía vena penis y la qual paíía immediata-
snente fotto un ligamento transverfodeli'of-
fo pubis, che é c o m p r d í o , per F approffi-
xnazione del dorfum penis, al ligamento 
&c . Queíl 'applicazione del dorfum penis íi 
fa dai fuoi mufcoü direttori , che abbaífano 
o tiran giu le crura dei eorpi cavernofi , 
che dove íi congiungono nel capo del pene fo
no applicati all'os pubis, e quafiiegati, dal 
ligamentum fufpeníbrium. Ora, quedo non 
pub avvenire al eorpo cavernofo delP ure
tra , perché iv i non c 'é offo, la cui poíi-
lione poífa daré ©riginé ad un ligamento, 
che faccia queíV efFetto su le fue vene i l 
perché i mufcoü acceleraíori, abbracciando 
le vene del bulbo , fanno coteüo ufizio , 
benché non tanto efficaceraente come nel pe
ne fteñb. Percib , la g lam, o ghianda non 
c fempre perfettamente difteía col pene , e 
piü preílos' inflaccidifce , dopo una crczione , 
Vedi GLANS . 

I I fangue, per tal roe^zo, eííendo impe
r i t o dal fuo ritorno , i corpi cavernofi de-
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vono per neeeíílta diventare diñefi, fe eon-
fideriamo la loro flrutíura fopramentovata , 
rifpetío alie vene . Le arterie , che prima era-
no fíaccide , hann'oramai i loro tronehi pa-
rimenti diftefi, e portano in copia i l fangue 
nei corpi cavernofi. 

Ma poiché é aííolutamente neceífario che 
qualche parte del fangue trattenuto tuttavia 
paííi fuori , perché non diventi grumofo , 
ed inetto al rifluffo; le venx prseputii co-
municano con quelle dello fteffo penis; con 
che parte del fangue pub eífere rirnandato 
dal pene, durante V evezione ^ edareaditoa 
nuovo provedimento dalle arterie , e confer-
vare la circolazione non interrotta . Vedi 
ClRCOLAZIONE . 

E R I C T H O N I U S , neU'Aftronomia, una 
coüellazione, e 1' ifleífa che Auriga . Vedi 
AURIGA . 

ERTDANUS , nell' Aílronomia , una 
Coftellaiione dclTemisfero meridionale, i a 
forma d' un fiume. Vedi STELLA , e Co~ 
STELLAZIONE . 

Le Stelle ácW Eridano , nel Catalogo di 
Tolomeo fono 30 : nel Tichoniano 19. i n 
quello di Flamftedio 68 : le longitudini, le 
la t i tudini , le magnitudini &c. deile quali fo
no come fegue. 

No mi e fituazioni áclls 
Stelle. 

La prima dal plegare o voltar del fiume 
al petto delía balena ¿ ) Una feconda 

Prima m\ fiume davand al petto della balessa. 

3» 

Longitud. Latitudine 
era Merid. 

Y 

8 
Y 
8 

Preced. 
Media . 
Seconda avanti i l petto della balena, 

10. 
Terza di quelle che feguono i l volger del fiume. 
Informe dentro F ultimo feno . 
T e n a avanti i l petto della balena. 

8 

27 43 50 
28 17 41 

4 24 5o 
28- 40 53 

7 23 04 

28- 9̂ 23 
7 31 & 
6 02 44 
6 25 39 
6 52 09 

o 25 00 
o 11 14 
9 29 25 
9 35 ^ 
5 06 42 

32 46 03 
35 32 44 
24 33 38 
38 43 48 
18 42 23 

38 33 16 
19 10 52 
23 45 20 
23 54 37 
23 57 16 

39 00 01 
44 45 OI 
25 57 22 
zd 19 46 
39 09 28 

CfC* 3 

6 7 
6 

5 ^ 
6 
5 

3 4 
3 
3 
6 
6 
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TJomi e fituazioni delle 
Stelle. 

Quarta dietro la pieg. del fiume. 

Quarta davanti al petto della balena. 
Quinta dietro la piegatura. 
Preced. delle due informi fopra i l fiume 

20. 

Quinta avaníi i l petto della balena 

. 25-
Suffeg. e piti rnerid. 
Sefta dietro la piegatura. 
Piíi merid. nía contigua a quefta 

30. 
SulTegu. inform» fopra i l fiume. 
Ottava dietro alia pieg. 
Nella feconda fleflfura del fiume. 

Nona di la dalla fieflura. 
35-

Settentr. di due di la dalla prima pie^ 
Iraraediate avanti la prima pieg. 
Merid. di Ik della prima pieg. 
Preced. di due di la della feconda pieg 

40. 
Preced. nella prima fleíf. 
Suflegu. di la dalla feconda fleíf. 

45̂  

Suífegüi nella prima fleíf. 

Settentr. nella feeonda fleíf. verfo Pon. 
Piccola contigua alia fuffegu. nella prima fleíf. 

50. 
Merid. nella feconda fleífura, 

SI* 

Longitud. 
era 

^ J MI 
8 5 45 03 

14 30 20 
13 55 20 

9 51 32 
17 39 24 

12 08 57 
17 OÓ 37 
l ó 30 5Ó 
19 I I 36 
19 30 50 

l 6 37 28 
2 3 04 15 
13 OO 52 
20 l8 l6 
20 l 6 20 

21 17 38 
14 31 20 
19 3l 34 
23 32 24 
*ó 38 37 

24 40 24 
25 05 51 
25 00 50 
26 07 45 
18 07 00 

28 59 47 
20 06 13 

1 53 24 
1 12 38 

1 00 31 
2 29 15 

8 3 35 35 
n 25 08 20 

2 59 03 

8 
H 

25 32 21 
o 50 10 
o 23 41 
3 33 10 
3 45 58 

Latitudine 
Mend. 

38 32 17 
23 22 27 
27 4(5 30 
39 28 14 
18 26 20 

35 4o 15 
24 08 18 
28 46 i(5 
20 27 17 
19 38 34 

31 09 15 
41 53 G9 
42 34 32 
24 42 25 
25 00 38 

22 45 43 
43 40 5° 
33 13 35 
21 47 28 
43 3° 44 

27 29 56 
27 30 00 
30 57 28 
28 13 03 
53 58 54 

25 01 01 
54 33 15 
20 11 27 
21 43 53 
28 24 50 

29 53 52 
25 08 39 
20 54 06 
5° S6 43 
24 20 37 

51 51 01 
36 01 48 
41 25 03 
30 49 18 
30 28 21 

3 

4 
4 3 

3 
4 
5 

5 6 
5 
3 
5 
6 

4 
4 
6 
7 

5 6 

4 5 
5 
3 
5 
4 

6 
3 4 

5 
4 
5 

5 
5 

5 6 
5 6 

5 

4 
4 

5 ^ 
4 
6 

3 
3 4 
? 4 
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"Nomi e fttuazxom dcile 

Stelle . 

Preced. avanti la prima fleíT. 

Media avanti la prima fleíí. 
6o. 

Una piccoia contigua ad eíTa» 

Suffegu. avanti la prima fleflf» 
Quella apprefif. l 'o r ig . del fiume. 

H 
Settentr. nell1 origine del fiume verfc la 

dr Orion e. 
Merid. ne i ro r ig . del fíume. 

ERTGENSP cnis. Vedi ERETTORE . 
E R M A F R O D Í T O » , EPMA<í>POAT-

T O S $ una perfona che ha tut t i due i feíii, 
o le parti genitali del raafchio e della fem-
mina Vedi SESSO , &c . 

La' parola e formal a dal Greco tppcctppo-
S'ÍTOÍ compojio da ípyn? , Mercurio , e 
appaSirv Venere ; ^. d. una mijlura di 
Mercurio, e di Venere ¿ cioh di mafchio e' 
d i jemminn . Imperoccht, c da offervare, 
che Hermaphrodirus / « originalmente un 
vome proprio, applicato dai Mithologifli 
Gentili a un Dio favolofo r cui alcuni rap-
prefentano per figliuola d i Ermete r cioe 
di Mercurio ., e di Afrodite , Venere • e 
che dtfperatamente innamorato della nin
fa Salma , ottenne dagli Dei che i l f m car
po , e quel della: ninfa fi umjfero in un fa
lo . A l t r i dicono) che i l Dio ^Lxvaútoáxto 
venne ideato come un compofto di Mercu
rio e di Venere , per efibire o additare Punió-
ns tra. V eloquenza , o piuttoflo tra i l com-
mercio , d i cui era Dio Mercurio, e i l 
placeré, di cui Venere era la propria Dei-

Finalmente dltripenfano , che que/la 
congionzione e diretta a mo/lrare che Ve
nere , i l placeré , £ d1 ambedue i feffl ; come 
infatti i l Poeta Calva chiama Venere non 
una Dea, ma un D i o . 

Poilentemque Dcum Vencrem. 
E Virgilio , iEneid. Lib. I L 

Difcedo ac duccnte Deo ñammam in-
« ter & hoftes 

Expedior •—•— 
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e i t u d í n t 

£3 

3 53 
3 i i 25 
3 36 38 
4 07 47 
6 43 03 

7" 43 4ó 
7 59 51 
7 41 00 
8 53 02 

io: 41 18 

jamba 10 57 20 
11 15 23 

H 10 ^7 20 

Latitudine 
Mend. 

• J * 
25 24 13 
30 01 49 
38 27 13 
38 24 20 
27 50 40 

27 30 49 
32 49 13 
3 5 04 42 
29 48 30 
27 i ó 56 

27 53 58 
27 17 50 
31 34 1° 

era p 

4 
5 <5 

6 
6 
5 

6 
6 
6 
% 
6 

M . Spon. offerva y ch1 E/tchio chiama Ve
nere A ph red nos \ eTeofraflo offerva , che 
Aphrodi íos , o Venere , e Hcrmaphrodi-
t o ; e che nelC I/ola di Cipraella ebbe una 
fiatua , che la rapprefentava con una bar
ba virile* — IGreci panmenti chiamana 
glt Hcrmaphroditi androgyni, q. d. uomi' 
ni femmine Vedi ANDROGYNUS 

I Natural i íb diltinguono quattro ípexie di 
e rma j rod i t i e i 'u l t ima é di quelü che fono 
perfetti ermafroditi , cioé che hanno le pu
denda dell' uno e deÜ'altro feflo ^ ma quefli 
íi trovano di raror fe pur mai íi trovano . 
Tut íavol ta c 'é chi afferma, che vi furono 
due tali ermafroditi, i quali ü maritarono ín
fleme i e che ciafeuno genero figímoli su i " 
altro . Vedi varj eíempj d' ermafroditi in una 
D Hertazione di M . Loffhagen , ne1 Nov. L i t . 
Mar. Balt . 1704. p. 105. Babuino, de Her-
wa^p^r. Ludovo Bonaciol. Tm¿?. de Part. Form*-
c. 9. Aldrovand. de Monjh. c. 1. Paul. Zacch. 
QuxJi.Med. Leg. T . l . L . V I I . % % 

Al t r i mettonoin dubbiQ ,0 rigetíano quan-
to é ftato afferito su quefto propofito ; vo-
lendo , che la mala coatormazionedelle par
tí infervienti alia generazione ? o fia che i 
teihcoli fieno occultati e concentrati negli 
uomini , o che la ciitoride fia piü lunga 
e fporgente dell'ordinario nelle donne, fia 
ftata la fola occaíione di quella idea. A l 
che fi pub aggiugnere » i tumori fteoma-
tofi delle labia pudendi, che talvolta fi fon 
creduti eífere.tclticoli . Vedi CLITORIDE % 
& c . 

I I 
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I I Dottor Quincy crede , che V ufo fVe-

quentt delle confricazioni laícive , e delle 
titillazioni , pub contribuiré grandemente 
ali' r "•enfione deüa clitoride, e farla paíTare 
apprcífo gl1 ignoranti per un pene, o mem-
bro vir i le . Quedo, foggiugne i ' A atore, fu 
i l cafo, nel celebre efempio delle ílue Mona-
che, in R o m i , le quali dopo d' eflfer vivute 
donne per moití anni , diventarono uomini . 
Ma coa qaai fondamcnti egli aíferifca c ib , 
nol fappiamo. 

„ La mole flraordinaria della clitoride , 
„ .dice i l Dr. Drane , e la fuá propenden-
„ 7.a, qualche volta, fuori dal corpo nel-
„ le fanciulle , fa che le donne piglino per 
„ errore tai bambiae per Ermafroditi . D i 
„ queíia fpezie me ne fu un tempo reca-
„ ta una, la di cui clitoride tanto fporge-
„ va fuori del corpo , che quando fu di 
„ tre anni , raíTomigliava gran fattoalpe-
„ ne di un maíchio , ma non avea perfo-
„ razione: ed in fuá vece, giufto di dic-

tro d1 eíía clitoride, ufciva T orina per un 
5, foro, che non era altro fe non T eílre-

mita della rima pudendi , empiendo la 
,, clitoride tmm il relio dell' orifizio di.raa-
„ nicra che i genitori la credcttero erro-
„ neamente un mafchio , e per tale la bat-

tezxarono . Ma i vicini lo chiamavano 
un Ermafrodito. Anthropol. p. 148. 
Ma abbiarno un racconto autentico , nel-

la Storia de i i ' Accademia Real delle Scien-
ze, di un vero Ermafrodito ; che pub met
iere i l punto fuor d1 ogni quelHone. — L a 
períona avea tutti i caratteri efterni d1 una 
don na nella faccia , nel eolio,1 nel petto , 
neli' anche, e nel pudendura ; e pero era 
ílata battezata come tale , e nominata 
Margar i ta ; ma avea parimenti i reali ca
ratteri di un uomo, e di un uomo valeo-
te. — I I pudendum muliebre appariva be-
nifTimo , ma non era piu della larghezza 
di due dita profondo; dal mezzo della r i 
ma, o apertura, pendea un membruto pe
ne, che neli' erezione ufciva fuor ben ot-
to poilici . TI pene era ben formato, cc-
c<tioché non área prepuzio , ned era ac-
compaguato da vifibili te Q icol i . L'orina 
ed i l femé ne ufciva come negli uomini ; 
e, quel ch'era ñraordinario , i mefi o men-
fírui fcorrevanodairiiteíTo, e rcgolarmentc 
una voita i l meíe. 

La per fon a fu portata infama al]'Ofpital 
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di S. Giacomo a Tolofa , e la Storia fu 
deferitta da M . Vcay, chirurgo del!' Ofoi-
tale ; i l quale aggiugne , che avendo mo-
flrata ogni cofa a .diverü medici , ed ai v i -
carj generali , eglino ordinarono che una 
cosí fatta períona doveííe prendere i l no-
me e T abito d' uomo; eífendo viíibile che 
potea far T ufkio di un uomo .; ma nosi 
quello d'una donna . 

GT Incerpreti ed i commentatori della 
Legge civile , tengono che un Ermafrodito 
i l quale ha prefeelío i l feífo mafchile , ca
rne quel che prevale in lui raaggiormente 
non pub piu fare 1' uffizio di donna » Ed í 
Giureconfulti Francefi producono una fen-
tenza del Parlamento di Parigi, per Ja qua
le un giovane Ermafrodito fu condannato 
ad eífere abbruciato per quedo con tó . 

I n Atene ed in Roma , íi confideravano 
gli Ermafroditi come moílri di mal augurio , 
e venivano precipitati nel mare , come feri-
ve Alexander ab Alexandro . 

S. de Rennefort riferifee, che a Surat v i 
fono molú Ermafroditi, i qual i , , con ;abi-
t i donnefehi , portano turbanti d' uomin i , 
per diílinguerli , e perché ognuno fsppia, 
che hanno i due fcífi. 

Nel 1376 Alberto Vefcovo di Bremen , 
e fratello del Duca di BrunswicK , fu ac-
cufato da Giovanni di Caífcvel , Decana 
del fuo Capí tolo , d'tífere un Ermafrodito, 
ma egli fi difefe, e giudificb . 

J. Frederico Mayer, Teólogo Luterano, 
ha fatta una differtazione appofta, per pro
vare che un Ermafrodito non pub eífer pre
te : ella fu ftampata a Gripfwald nel •1570.' 
E Wiilenberg , altro Luterano di Danzica, 
ha feritto per provare che fono efelufi da 
tu t t i gli impieghi civiü , come Je fera-
mine . 

ERMATRODITO, s'applica parimenti, per 
metáfora, a diverfe altre cofe, oltre la fpe
zie umana. 

I Botanici moderni ed i Fiori í l i , fanno 
una divifione di piante, che chiamanfi ¿ r -
rnafrodite , come aventi le parti mafchili e 
femmmine della generazione ; cioé gl i fta-
mi ( ítamina ) ed i l piftillo nel medeíimo 
fiore. Vedi PiANTA , FIORE, GENERAZIO-
ne , PISTILLO , &c. 

Diverfi degl' infetti e de'rettili fono pu
ré Ermafroditi, parricolarmente vermi , iu-
mache, &c. Vedi INSETTO , &c. 
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Nelle Memmle Adl" Aca¿. Franc. abbia-

mo un racconto di una fpezie ttraordinaria 
á' Ermafrcdíti , che non íolamente hanno 
ambeduc i fcíll , roa ne fanno 1' ufizio nel 
snedeíimo tempo . — Ta l i fono alcuni vermi 
della térra ; i vcrmi a coda rotonda , trovati 
negr in teü in i d'uomini e di c a v a l ü l u m a -
che o chiocciole íerreftri, e quelle delleac-
que dolci ; e tuíte le forte di raignatte. E 
perb che tutti quefti fono r c t t i l i , efenz'of-
fa , M . Poupart conchiude come probabile, 
che tutt i gli altri infett i , che hanno quefti 
due caratteri , fono pur Ermafroditi. 

I I método di accoppiaríi o congtungeríí, 
pratica to m quefta ciaífe d' Ermafroditi, pub 
iiiuürarfi nell'efempio de' verrai di térra , 
appreífo Ray, H i j i . InfeEi. p. 2. Quefti pic-
coli ferpentt re pon o , e fi cacciano , due a 
due, in alcune buche che fon opportune a, 
riccverli ; dove difpcngono i loro corpi in 
tal maniera, che i ! capodeH'uno é rivolto 
alia coda dcll'altro . Eífendo cosí diftefi per 
iungo, un piccolo bottone cónico , o una 
popellina, vien cacciato í'uoii , da ciaícu-
no, e ricevuto nell'apertura del!' ai tro . 

Quefti animali, effendo raafchio, da un 
eftremo del corpo, e femmina dali1 altro , 
ed'il corpo loro eíí'endo fleftibile; M . H o m -
berg non crede impoflhbile che un verme co
sí fatto poda accoppiarfi con fe fteíío , ed tf-
fere a un tratto e padie, e madre del fuer 
parto: oífervazione che ad alcuni é paruía 
íiravagantiffima. 

E R M E L L I N O , nell' Araldica , un cam
po biarsco, polverato, o interpofto di mac-
chie nere. Vedi PODER A. 

Si crede che rapprefenti la pelle di un ani
ma e , dell'ifteíTa denominazione , cui alcu-
m vogliono che fia un forcio acquatico, altri 
una donnoia, ed altri un topo dell'x\rmenia . 
In fatti non vi é alcun anímale , la di cui 
pelle naturalmente ccrrifponda all' ErmeUino 
Araldico. \ 

V ErmeUino h un blanco di latte, e tan-
toé lungi ch'egli abbia macchie , che la tra-
dizione porta, ch'ei piutíofto morrebbe , o 
fi lafcerebbe prendere , che bruttare la fuá 
biancheiza. Donde il fuo ufo ílmbolico . Ma 
le peili bianche eífendo ftate per molte etadi 
úfate per orlare e foderare le vefti o le toghe 
de'Magiftrati, e de'grand'uomini; i pelliciai, 
alungo andaré, per aggiungere qualche co
fa alia bellezza di tai fodere, ufarono di cu-
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cire de'piccioli pezzi delle code nere di co-
teñi animali fopra le bianche pelli , perren-
derle piu cofpicue. La quale alterazione fu 
inirodotca nell' armi . Vedi Tav. Arald. 
fig- 57-

Le macchie di zibellino o nere nell' Er
meUino non fono di un numero determinato , 
m i efter poffono piü o meno, a placeré del 
pittore o del foderatore. 

E R M E L L I N A T O . Una Crece ERMEL-
LINATA , é una croce compofta di quattro 
macchie d' ermeílino, porte nella fig. rapprc-
fentata Tav. Arald. %. 58. Vedi CROCE. 

Oííervifi , che i colori in tali armi non 
fi hanno da efprimere ; a cagion che , né la 
croce, né le armi poffono e líe re d' altro co
lore che blanco, e ñero . 

Colombiere la blafona quattro code d? er-
mellim in croce. Queda é la cotta d' armi di 
Hurfton , in Cheshire . 

E R M E L L I N I , ( ERMINES) da alcuni 
Scrittori Inglefi fi pigiia , per i ! rovefeio dell' 
ErmeUino; cioé per macchie bianche fopra 
un campo ñero ; ma con qual fondamento, 
niuno pub dirlo*, imperocché i Francefi da' 
quali abbiamo la noftra Araldica, non han-
no tal termine ; ma chía mano quefto ñero 
polveratodi blanco, centre ermine ; qu a fi d i 
notando i l contrario, od ií rovefeio, d'Er-
meHino; che é i l blanco polverato con ñe
r o . Vedi Tav. Arald. fig. 59. 

ERMES, co'fuoi diriva'ti. Vedi nell'ele
mento H . 

E R M O D A T T I L I . Vedi HERMODA-
CTYLI. 

E R M O G E N I A N I . Vedi HERMOGE-
NIANI . 

E R N I A . Vedi HERNIA. 
E R O D I A N I . Vedi HERODIAN-Í. 
ERQE, * HE ROS , nella Teología antíca 

e nella Mitología, é una perfona grande ed 
il luílre, di natura mor ía le ; abbenché, dal 
volgo creduta partecipare delf immortaüta ; 
e, dopo la fuamorte, da! medefimo volgo 
collocata nel numero d e g ü D e i . Vedi D i o . 

* La parola e formata dal Latino heros, 
e quejia dal Greco , femi deus, fe-

'midió. S. Agoflim de Civ. De i X. X . 
cfferva, effere probahilijfimo , che uno de* 
figliuoU diGiunone fia flato chiamatocow 
queflo nome ; cotejia Dea effendo chiama-
ta in Greco épn: Ovvefo , puo effere, che 
gli U0nini grandi foffero difiinti con que-

fía. 
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ffó appeüazione , per alludcrt opính-
nc degli antkhi, che le perfonc virtuofe, 
dopo le loro rmrti , -abitano ü grande ef-
panfo deW aria , che i la provincia di 
Giuncne . •— Ifidoro inclina a penfarc, 
ehe gli Eroi fuffero cosí chiamati , quaíi 
aeroes , aerei, perfone di un mérito fupe-
riore) e degne del cielo. .— Platone deri
va la parola dal Greco tpaí , amore , 
gome infinuando, che gli eroi fieno nati 
dalla copidazione d i un Dio con unadon-
na mortale , o ¿Puna dea con un uomo. —1 
jLl t r i derivano i l nomc dal Greco epiiv 
dicere, parlare ; gli Eroi ejjendo perfo
ne , che per Ja loro olequenza menavano e 
reggevano i popoli a lor talento. A l t r i fi
nalmente la dirivano dal Greco epu 5 tor
ra , gli E r o i , fecondo i l loro principio , 
effendo i D i i terreares, o di i della térra, 

G l i Eroi , erano propriamente perfone, 
parte di divina, e parte di umana eñrazio-
ne ^ eíTendo gencrati tra una deita , ed un 
mortale: corae Achil le , che fu figliuolo del
la Dea T e t i , e di Peleo j ed Ercole , che 
Giove ebbe da Alcmena. 

U n Eroe, dunque , coincide con quello che 
íioi altrimenti chiamiamo un femideo: e pe-
rb Luciano definifee un Eroe, per un médium 
tra Dio e 1' uomo j o piuttofto una compofi-
zione d' entrambi. 

EROE , parimenti fi prende in fenfo piíi 
eñefo, per un grande, illuíire, e ftraordina-
rio Períonaggio ; particolarmente , a cagion 
del valore , del coraggio , della intrepidez-
za , e d'altre virtu mi l i ta r i . 

I I P. Bouhours fa quefta diftinzione fra un 
grand'uomo ed un Eroe, che l'ultimo é piíi 
ardito, piu fiero , e intraprendeníe 5 ed i l 
primo piü prudente, piii fedato , e piíi cau
t o : — I n queño fenfo noi diciam propria
mente , che AleíTandro fu un Eroe , Giulio 
Ceíare un grand' uomo . 

EROE di un Poema ^ o ál un Romanzo, é 
i l principale perfonaggio, o quegli che v i ha 
la parte fomma . Vedi EPICO , ROMAN
ZO , &c. 

L'B-oe ádVIl iade , é Achille , ádV Odif-
fea, Uliffe j dell' Eneide , Enea; della Ge-
rufalemme del Tajfo, Goffredo ; del Paradi-
fo perduto di Milton , Adamo 5 benché Dry-
den vogha, che ilDiavolo fia VEroe di M i l -
ion , perché egli la vince fopra Adamo, e 
lo caccia fuori del Paradifo. 

Tomo I I L 

I I carattere d'Achille, é ío sdegno inefosi 
rabile di un Principe fuperbo, valoroíb , i tv 
giufto, vendicativo: quello d'UliíTe é la fa-
vía e prudente diffimulazione di un Re co~ 
raggiofo , la cui coífanza niente pub fcuo-
tere: quel di Enea, é la pieta, la bonta, 
la dolcezza, la benignita, e i'umanita ; fo-
ftenuto, come gli a l t r i , da un inrincibii co
raggio . Vedi CARATTERE. 

Mol t i de' Crit ici trovano che ce n furaré-
nell' Eroe dell'Eneide . •—• Egli é troppo fen-
íibile e deiieato^ e manca del fuoco , della 
fermezza, e dello fpirito invincibile, che íl 
oflerva nell' Eroe dell' Iliade , — La pieta t 
la tenerezza, e la fommiíBone agli D e i , fo
no le virtu della mezzana claífe degli uomi* 
n i : elleno non coipifeono né dominano ab-
baflanza , p e r u n E w , che debb'eíTere I'iftru-
mentó di tante prode azioni. —-S.Euremoná 
riflette facetamente , che Enea pargli p i i 
adattato ad eíTere i l fondatore di un ordine 
Religiofo, che di un Impero. — I I P. Bof-
fu difende PEroe di Vi rg i l io , o almen V i r 
gilio , con mirabile abilita, — I I carattere 
d' Enea , fecondo ch' egli oflerva , non dove-
va eíTere formato ful modello o d'Achille , 
o d' UliíTe; ned eíTere della íleffa fpezie ch* 
effi 5 ficcome la favola , e i l difegno delí* 
Eneide era altresi diíferentiífimo dalla favo-
la e dal difegno áélV Iliade , e ádl'OdiJfea, 
Vedi FAVOLA, AZIONE , &c . 

Quello che Virgilio avea in mira , era far 
ricevere ai Romani una nuova fpezie di go-
verno, ed un nuovo Signore; quefto Signo* 
re adunque dovea avere tutte le qualita r i -
chiefte per i l fondatore di uno flato , e tutte le 
virtu che fanno amare un Principe, «— La 
violenza d' Achille per confeguenza non 
avea luogo; e né piu né meno la dlífimu-
lazione d' UliíTe , effendo quefta una quali
ta che rende un uomo fofpetto , e non a-
mato. 

Virgil io ebbe leggi e reílrizioni partico-
lari nella fuá fcelta; i l fuo Eroe doveva ef-
fere del genio d' Auguílo : Ü poeta trova-
vafi nella condizione di un pittore , che 
vien obbligato di accomodare un pezzo di 
ñoria al modello di una faccia che gli vien 
dato . — I caratteri dei due Eroi d' Ome
ro , come eíTendo direttamente oppoíH al 
fuo difegno, ei l i ha trafportati fopra Tur
no e Mezenzio , che fono le contra-pam 
al fuo Eroe, 
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Ccntendefi fra i C r i t k i , fe fui neceíía-

riamente richiefto , che V Eroe di un poe
ma Epico fia un uomo Huono e virtuofo ? — 
i l P. BoíTu foílien la negativa : Tra un 
Eroe in morale, ed un Eroe in poefia 9 la 
ííeíía diftinzione é da farfi che ira la bon-
ta morale e la poética. Pércib, ficcome 
i coftumi ü'Achiile e di Mezenzio , fono 
poéticamente cosí buoni come quelli di 
Uliífe e di Enea cosí cjuei ááe crudeli ed 
ingiufti uomiiii fono Eroi poetici segualmén-
te regolari, -che quefti due giufti , foggi, e 
probi uomini . Vedi COSTUMI,. 

Ariftotele, per verita, rapprefenta la vir-
tu Ewica , come una yirtu piü che uma-
na; ed in c^nfegiienza, gli Erot come per-
fone divine , elévate al di fopra ;della no-
flra claífe dali' eccellenza 4ella lor natura : 
ma queflo, .e' lo dice ne' fuoi libri di Mo
rale ; nella ;fua Poética ei parla un altro 
linguaggio. -- La prima perfona di un poe
ma , che ne chiamiamo 1' non debb' 
eífere, fecondo la fuá offervazione, né buo-
no né cattivo, ma fra due : E i non debb1 
eífere né fuperiore all ' univerfale ,del gene
re umano fper la fuá virtu e giuíiizia ; né 
inferiere ;per l i fuoi delitti , ,e per Ja fuá 
malvagita. -Gli Eroi morali .adunque, e gli 
Ep i c i , .anche su i principj d'Ariftotéle, non 
han niente di comune 1' un coll' altro : V 
Eroe morale íi ,deve innalzare fopra della 
sfera umana ; e i ' épico non debb'eífere a 
livello coi piü perfetti degli uomini . 

I n fatti ^ e Ja ragione , e la natura del 
poema che lia da cffere una favola, la pra-
tica cT .Omero , e le rególe cT Ariftotele e 
d'Orazio , conícntono e s'accordano, tant' 
eífer lungi che fia neccífario che 1' Eroe di 
un'Epopeia fia un ,uomo perfetto , e fenza 
colpe, che non k né iinco neceííario , ch' 
egli iíia un ,uomo oneílo : ned é per con
tó alcuno , irregolar rdifegno , ñire un tal 
Eroe ^ pérfido come lííiorte , inumano, co
me Medea, o brutale come Achille Vedi 
COSTUMI > 

U n altro foggetto di controverfia tra 1 
C r i t i c i , fi ¿ , le la cataftrofe, o conclufio-
ne dell'azione, abbia neceífariamente da la-
íciare VEroe felice , <e tranquillo , o fe fia 
permeífo Jafciarlo infelice ? La pratica ge
nérale de' poeti Eroici , favorifee 1' affer-
mativa: Appena abbiamo un fol efempio 
•cT Ene , che refti ful fine foverchiato , ed 
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infelice ; fe per avventura non n1 eccettuí 
Adamo nei Paradifo pei duto di M i l ton . 

Nella Tragedia, i l cafo é diíferente : le 
infelici cataflVofi , fecondo Ariftotele , fo
no preferibili .alie catañrofi fortúnate ; e 
furono fempre meglio ricevute appreífo ^ l i 
antichi. I n fatti fe ne _pu5 addurre una ra
gione , ed é che negli .ftati -popolari de Ha 
Grecia , eííendo i Monarchi odiofi , muña 
cofa piü lor piaceva che i l vedere Je jdifav-
venture de i Re: ed anche tra rioi , -dove 
güeña confiderazione non ha luogo, pur la 
conclufione infelice "ha i l fuo vantaggio. — 
La fcena Trágica é i l Trono delle paftio-
n i : ed i l terrore e la pieta hanno quivi 
da dominare in peculiar maniera . Oraque-
íle paffioni -nafeono {naturaiiíTimamente da-
gli eventi infel ici ; e 1'udienza, lafeiando i l 
teatro pieno degl'infortunj co' quali íi chiufe 
•e termino, conferva -piü a Jungo i l fuo mo
ví mentó e la fuá agitazione , e ne fente 
piü forzofi .effetti che fe le fue lagrime 
foífero ftate afciugate , e i loro fofpiri af-
fogati nella fodaisfazione di una piü felice 
peripezia . Vedi TRAGEDIA , CATASTRO-
FE , e PERIPEZIA « 

Ma queíle ragioni non hanno luogo nelT 
Epopea : che non é tanto diretta a purgar 
le paffioni , quanto a rimovere i mali abi-
; t i . — Ma é vero ancora , che f epopea non 
efclude tutte Je conclufioni infelici: La na
tura della favola repica é tale che ammet-
te eguálmente buone e cattive perfone per 
le prime parti j J' avventura infaufta ;di un 
agnello divorato da un iupo , e un fogget
t o per ogni contó cosí inftrutivo , e cosí 
regolare , come la generofita di un ieone , 
che fi lafeia difarmare della fuá rabbia daíP 
innocenza del medefimo agnello . 

E vero , che fe i l poeta ha propofto i l 
fuo Eiroe per un modello di perfezione da 
imitare le feiagure che cadono fopra di 
iüi , molto mal ú confarebbono col dife-
gno : ma fenza 4ubbio quefta fu cofa lon-
taniífima dalle iijitenzioni de' gran mae-
ftri dell'epopea, íbpramentovati . — L 'ún i 
ca ragione , per avventura , che pub eífer 
data per la pratica uniforme de' poeti in 
quefto riguardo, é , che un poema Epico , 
contenendo un' azíone di molto piü d' am-
piezza che quella di un poema trágico , i l 
lettore non farebbe cosí ben pago, fe dopo 
íantc fatiche e difficolta col le quali 1' Eroe 

s é 
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sfé fattó combatiere , non ne. aveííe alia 
fine da u f e i r e e da liberarícne , ma aveffe 
a perire miferamente . V i é , fen'za dubbio , 
qualene cofa di grande e di buono ndl'Eroe y 
che ci fa, ncl corío del poema, interefiare 
in favor fuo y di modo^ che 5 dopo cosí langa 
familiarita, non poííiamo lafciarlo mifero , 
fenza noílro rattrirtamento, e doíore, 1' ec-
citare 11 quale non e Taífar del p o e t a V e 
di POEMA EPICO . 

E R O I C O , cib che íi riferifee ad un.Eroe 5 
o ad una eroina »• Vedi EROE ..: 

Cosí diciamo azioni Eroichc , viríu Eroi-
c '̂V ítile Eroko ., verfo Ero/co ? poeta-Ero/Vo 5 
cta o- fecolo Eroico,. &c . 

Eta,: o Secólo EROICO , e quella eta del 
mondo , ir» cui gMEroi? o color che i Poe-
t i chi3.ma.rono figliuolí d'egli DCÍ R fuppongoníi 
aver vivuto Vedií ETAV. 

U E ú : eroica coincide colla eta favolofa 
Vedi FAVOIÍOSO 

EROICC Poema, é quello che intraprende 
di deferivere qualche azione, o imprefa ítra-
ordinaria .• Vedií POEMA -- Omero , V i r 
gilio r Stazio , Lucano•, Taíío , e Mil ton 
Banno- compoíti dé' Foemi eroici VedÜLiA--
DE , &c . 

I n queño fenfo , i l Poema Eroico coincide' 
con un poema épico.- Vedi EPICO.-

EROICA Pcefia * Vedi 1' articolo EPICA 
F'ocjla 

EROICO verfo, é quello , con' cui fono'' 
per' lo: piu compofti i poemi Eroici ; ovve-; 
r o , é quello che conviene a: tali poemi. Ve--
di VERSO .-

Nel Greco, e nel Latino, i veri! efame-
tr i fono peculiarmente chiamaúzKrft Erotci, 
come effendo i foli? ufati' da O m e r o d a V i r -
gil ;© , &c. - Vedi- Es A METRO . 

I verfi Aleííandrini dr dodici fillabe , furo-
líO un' tempo chiamati verfi Eroici , come 
creduti i íoli proprj per la poeüíi Eroica ; ma 
gli ferittori' i piu' recenti adoprano verfi di 
dieci fillabe . Vedi' ALESSANDRINO . 

EROINA , Herois y una donna, che ha le 
qualitadi, e le virtu di un Eree y ovvero , 
che; ha fatta; qualche azione Eroica . Vedi 
EROE .• 

EROSIONE , nella Medicina , P atto de1 
fíuidi o degli umori acri , ed acidi , che 
mangiano e corEodonC) le partí della carne v 
ed altre íoi tanze, UArfenico , ed aítri ve-
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len i , fanno ercjlom negrintertini. Vedi COR-
ROSTO NE 

E R O T I C O * , s'applica a cofa , che ha 
relazione colla paffiondeiramore Vedi PAS-
SIONE : 

* La parola deriva dal Greco tpp i , amo-
re , donde: ÍPKTIKOÍ . 

Nella Medicina ^ particolarmente ufiamo 
la frafe delirium eroticum f per una fpezie di 
melancolía , contratta per í'ecceífo d'amore . 
Vedi MEtANCOLtiT. 

Quantunque, tra lediverfe fpezie di pol-
fi , non v i íia i l polfo amorofo, cioé un- pol-
fo peculiare a quefta paffione nulladimeno íi 
pu5 certamente feoprire , dove lo feoncerto 
fia erótico y dal Batteré del polfo, che, in tal 
cafo ,! é mutabile , ineguale ,= torbido y ed i r -
regolare Paríate at paziente della- perfona 
ch'egli ama ed il? fuo' polfo; immantinenti 
íi cambia , diventando piu alto! e piu célere : 
e? nel momentor che voi cambíate la coriver-
fazione, i l polfo; di nuovo fi perde% fi di-
llurba Vedi POLSO 

E R P E T E . Vedi HERPES . 
ERPICE , nell' agricoltura , un graffio fat-

to: íftJ forma quadrata'y per romperé fpiana-< 
re , o tritare le zolle di térra dopo 1'aratu-
ra . Vedi ARARE COLTIVARE,' SEMINA
RE , &c.. 

Confia di cinque parti : I o . I buchi delP 
erpice\ dov'entrano i chiodi o le cavicchie 

i piuoli attraverfo' ; 5° i denti o fca-
g l ioni , che fon chiodi di ferro. 4°.- 1' uiici-
n o c i o é quello che attacca i l cavallo ad eí-
f i : 50.' i gioghi , quando g l i erpici, fono" Ic-
gati affieme. 

E R R A N T E , nelía Legge , M e f l o che; 
itinerante j e s' attribuifce ai giudici , che: 
vanno i n giro ed a i balivi &c. Vedi Ju-
STICE , B A I L I F , &C.. 

Cavalieri ERRANTI VEDI CAVALTERE.-
E R R A T A r una lifta, ful principio o ful 

fine di u » libro ,1 la quale contiene i falli che 
fono ñati commeíTi nella ftampá , e qualche 
volta' ancor" nella compofizione dcll' opera 
Vedi STAMPA ̂  

Lindenberg ha uüá Diífertazione su g l i er-
rori tipagrafici, de erroribus typographicis y do-
ve oíferva , che non v i é alcun libro che 
ne vada cíente y e né men i libri facri . S i 
mette a cercare tutte le cagioni di ci5 ; e 
propone de'mezzi per fchivarli. 
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Ma non reca alcuna cofa su queft'artíco-

l o , la quale o non fía comune e trita , o non 
fia impraticabile. Gl i Autori , i compofito-
r i , ed i correttori della í tampa, ei dice che 
hanno a far i l lor dovere ; chi ne dubita? 
ogni Autore dovrebbe avere i i fuo torchio 
per ñampare in cafa , come l'Aveano Calix
to , ed Opizio; ma chi púo far quefto ? 

I I Libro del P. Harduino fopra ie meda-
glie , d o v e l a ^ f í a ^ intlüolato ?errata degl't 
Ant iqmrj ; e le critiche di Perizonio fopra 
la íloria , I* errata degli antichi Storici . Nel 
medefímo fenfo, i l Dizionario di Bayle , po-
trebbe eíTere chiamato P errata d¿ Morcri. 

E R R A T I C O , neiP añronomta , un epí
teto applicato ai Pianeti che fono detti l i d 
ie erratichc , o vagabonde , per dfílmgueríi 
dalle_ ftelíe M e , Vedi PLANETA , c STELLA . 

V i é puré una fpezie di febbre chiamata 
errática* Vedi FEBBRE. 

E R R A T I C I , VentiNtál l'articolo VENTO . 
E R R H I N A , E P P I N A , nella Medicina, 

fono rimedj prefí per i l nafo, aífi e di rav-
vivare gli fpiriti , di fermare i l fangue &c. 
ma principalmente per purgare le umidita 
della íeí ta . 

D i queñ i , alcuní fi prendono in polveri, 
come la betónica , i i tabacco , la majorana , 
P i r i s , Telleboro bianco , l'euphorbrum &c . 
A l t r i rn forma liquida, fatti del fugo di ma
jorana, di falvia, di bietola, di ciclamino , 
d' i r i s , &c . A l t r i informa di l in iment i , in-
corporati con ung. rofat. 1— A l t r i , folidi , 
formati come piramidi, per fermare i l fan
gue del naíb-, compofti di bolo armeno, di 
ierra íigillafa, di maílice, di fangue umano 
o porcino feccaío, &c , — QuegliemW che 
fono feechi, e ndotti in polveri , per ecci-
íare io flarnuto , fono propriamente dttti 
Sternutatorj. •— Alcuni moderni l i chiama-
tio mputpu-fgia . Vedi STERNUTATORIO . 

£ R . R O R E , iminganno od abbaglio della 
«icíite y nel daré PaíTenfo ád una cofa, o ad 
una pyopofizione , che non é vera , Vedi FAL-
ÍACIA . 

Alcuni Fiíofofi definifeono Vcrrore, un at-
ío dell'inteOcttp con cui le eoíe che dovreb-
bono eíTere imite ? vengono feparate; ovver 
le cofe ehe dovrebbono eíTere feparate fono 
unite: ovvero un giudizio cattivo , che di-
feorda dalle cofe íopra le quali pronuneiafi. 
Vedi GiUDJZXO. 
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Verrore é in oppofizione colla %Írim , fa 

quale confifte in una convenienza tra la pro-
pofizione e la cofa , della quale ell'é affermaía 
o derivata . Vedi VERITA' . 

Tuttavolta, un nudo fallo, o i l non co-
gliere nella verita , non coíHtuifce Vcrrore-; 
eífendo cib comune ed all ' ignoranza ed al 
dubbio , Vedi I G N O R A N Z A , e D U B I -
T A R E . 

L'errore é folamente diftinto dalla falftfk 
in quanío che i l primo é nella mente, e la 
feconda nella propofizione. Vedi FALSITA1. 

La grande origine d'ogni errore, eioé di 
credere, eífer vero quelio che é falfo, é una 
liberta , o potere nella mente nmana , ¿4 
daré rl fuo aífenfo a idee, <y propofizioni , 
che fono ofeure, come fe foílero perfpicue 
ed aperte. Vedi LIBERTA ' , ed ASSENSO . 

Le caufe particolari delPerrore fono i 0 . U n ' 
inavvertenza, o negligenza, nel pronunziar 
giudizio, fenza far ufo o por mente ai mez-
zi acconci per avvaíorare e dirigere i i giu
dizio . Come fe una perfona intraprendeffe 
di giudicare dell'altezza del polo, fenza adat-
tati iftrumenti , o fenza oífervazioni r ov
ver di determinare ció che debbe penfaríi rn-
íorno alie Nazioni , fenza faperne la ftoria. 

2o, L ' ignoranza, nel non aver addottri-
nato Pintelietüo, eolio iludió e coli'applica1-
zione ; o non averio corredato delle idee , 
che hanno un' immediata relazione alia ma
teria ehe fi ha tra maní ' . 

3°. L'Impazienza della fatica, di gire per 
lunga catena di ragioni e d'argomenti, o di 
aípctíare un neceífario numero d'efperienze; 
con la prefunzione di faperne abbaftanza ; e 
col pregiudizio , pro o contra di qualche 
particolare perfona, fetta &c, 

4o. Le rególe fallaci della probabilita , c 
delPopinione . Vedi PROBABILITAn , e OPI-
NIONE . 

5o, L'interefíe , che cí fa iticíinare a cre
dere quelle cofe veré , dalle quali ci kifrn-
ghiamo di dírivar vantaggio. 

ó0. L'autorita, l'educazione, e le opinio-
ni volgarmeñte rkevute, e imbevute avan-
t i che foffimo atti a giudicare. Vedi PEDE . 

Contro tutte le quali caufe , v i é queda 
regola o cautela genérale , dataci dal Padre 
Malebranche, e da a l t r i , c ioé, di non dar 
mai i l noítro pieno aífenfo ad alcuna pro
pofizione , quando i ' evidenza o la prova di 
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eífa non fía cosí forte, che ñon poíTiam ri-
íirarcene, íenza incorrcre ne' fecreti rirapro-
veri dellla noílra propria ragione. 

M . Locke riducc le caufe di tuíti i n ó -
ñ ñ erran , a quefte quattro , cioé i0, alia 
mancanza di prove , 2 ° . alia mancanza di 
abilita per ufarle, 5°. alia maneanza di vo-
lonta, e 40. alie cattive miíure della proba-
bi l i ta . 

11 P. Malebranche confidera cinquc ca-
gioni oecafionali d' errore , o piuttofto cin-
que di ver fe fpezie d' errori , aecomodaíe al
ie differen-ti maniere che abbiamo di pcrce-
pire le cofe. I o , Error) del fenfo , 2. deíla 
immaginaziom, 30. del!' intclletto f 40. della 
noítra inciina'z.ione , e 5'5. delle pajjioni, Vedi 
SENSO , IMMAGINAZÍONE & C . 

ERRORI Popelari. Vedi POPOIARE. 
ERRORE rjelia Lcgge , generalmente di-

wota ÜÜÍ faHo:i oduna írasgpeffioHe nella l i 
t e , o nel proceffo; per uno de' quali fi ap-
porta unf mandato per vía di rimedio, chia-
mato mandato d1 errore 5 m Latino f de errore 
corrigendo . 

E R U D I Z I O N E , di nota dottrma o co-
gmzione ; e principalmente quella dell' an-
t ichka, V . COGNIZIONE , ANXICHITA1, &€. 

Gl i Sealigeri erano uomini di profonda 
erudiziem: gJi fcritti di M . Launoy, prete 
deirOratorio,- fono pieni di emd/'zione. 

M . Locke dice , che é piu u t i l t empiere 
la teña di r i i e f f i o n i c h e di materie d' cm-
dizkne. Se la mente non> c giufta e dkit-
í a , F igncranza é migliore dell' erudizione 5 
che folia produce confufíone, e ofeuma * M . 
Balzac «hiama un Mueehio d i erudizione 
male trafcelta, i l bagaglio dell' amichita-. -

E R U T T A Z I O N É , i ' i í k ñ o che Rtma* 
%ione. Vedi RÜTTAZIÓ4<ÍE^ 

E R U Z I O N E , uno fcoppiar íubri 3' od un5 
efclufione di qualché cofa ch' era prima co-
pertó e- naícoila. ;• . 

L ' emzionc delle pufluls nel va juolod 'or -
áinario' principia* i l 4®. gi'omo . Nel vajuolo 
per inoculazione non principia fin al 9. Ve-
di VAJ.MOLO o INOCULAZIONE . 

L' eruz/om de' vulcani, o dellfe niontagne 
ardentr, é bene fpeílb 1'eflfetto, c la confe-
guenza de't-erremoti-. Vedi TERREMOTO . 

Veruzioni dei Monte Etna 3- e ¿el Vefu-
v i o , fi oífervano effere «1- qualche modo 
periodiche: Elleno fono- di duie foríe ^ Furia 
men violenta, che fuccede una vaha m á, 
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0 5 mefi, e dura per lo plh tre o quaítro 
giorni , fenza molió' danno delle campagns 
vicine * — L1 alfra , piü furiofa , e di j>i^ 
lunga durata 3 a cui foggiace i l M . Vefu» 
vio una volta in circa i n 80. anni . i . ' u l t i 
ma , nel 1632; fu CCKI gaglfarda3 che glín 
tb maífi, c roceie di faífi lontanO' ^. miglia 
nelF aria , íecondo le migliori oíTervazioni, 
Hartop neMe Filofof, TranfaB, N0. 302. 

M . Oldenburg ci da un dettaglio ílorica 
¿elle diverfe eruzioni del Monte Etna 1 men^ 
tovate negl-i Autoría La prima, di eui ab-
bi-ama una qualche eredíbíle contezza , fe 
al tempo della efpedizione d'Enea, defcrit-
ta da Virgilio ,. JEneid. Lib. I I I . La fecon-
da y deferiíta da Tucidide , fu 47<5. anni avan-
t i C n í l o : nel tempo-di Ccíare y eosi nel tem
po de' Conlcli Romani ve ne furon quattro 5 
un1 akra fiera, che Diodoro ei aííicura, che 
1 vafcelii vicino alFIfola di Lipara furono ab-
bruciati dalF eftremo calore delF acqua : un* 
altra foíto Galigola 5 un' altra al lempo del 
martirio di S, Agata, che fi dice éífere fla-« 
ta fermata a fuá interceíílone :• un ' altra nelF 
anno 812.-diverfe tra gli anni n 60 e ÍIÓC? : 
alsre nel 11%%$ 1 3 2 9 , 1 4 0 8 , 1 4 4 4 , 1 5 3 6 3 
1(533 ? Fhil . Tranf. num*4'8. 

Un'altra ítraordinaria éruzáóne accaádc ñ t í 
i66 ( ) , panicolarmente deferitta neile detíe 
Trmfaziom f num. 5 1 . Ella fu preeeduta peff 
lo fpazio di 1-8. giorni f da un Cielo oíeu ̂  
ro e denfo, da tuoni , da lampi , e da fcot» 
fe frequenti della térra : ib ktogó átlVeru-
zione fu 20 miglia lontano dalia boc^a vec-
chk •» 

La materia che ne sbucb ,! fu una Coi*-*, 
rente ,• od un fiurñe di nietalli e di mirie-
íal-i f refi Mquidi dalla vrolénza del fuoco 
e dal bolliraento e dal trabocco , come fe 
F acqm- alia origine dr qualche ^fan fiúme | 
finché avendo corfo m piena- quarito é ií 
gitto di una pietra, o p iü , la fea eítreraitó; 
comincib a incrofticarfi e yappigliarfí , e 
dacché fa- fredda fi' con-vertl- in pictre dure 
porofe , chiamate/ í 'Mm, come raíforaiglianti 
a- groíriffimi pezzií di carbone di térra , preñe 
di- wn vivo fooc-oQuefle vennero rotolando* 
fi esbalzando F,una fopra Faitra, edove in -
contravano un colle , un muro t wn- edifiw 
zio 5- fi amraucchiava"no y e s' ingroífavano 5, 
portando giü col loro- pefo qualunqug ordi^ 
nario ediíízio 3- e facendo arderé tutto queí-
lo ch' sra ©ombuSibiie B progreííbdiqueíla 

inOMr 
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ínondazione fu nella mifura od a porzion d'uno 
ftftdio per giorno; i l che continuo per 15 o 30 
giorni ; ícorrendo da prima nel mare , raa 
pofcia nella Citta di Catania ; nel íuo coríb , 
fubiíso quattordicr groíTe terre evillagi , che 
contenevano- da tre o quattro mila abitato-
r i . . Lo ñrepito. deir emzions alia bocea , fu 
fentito per 60 miglia 

11 Dr., St. Clair r nelle Tranf. F/lof. da 
contezza t i ' una eruztonc di fuoco cortante 5 
da una parte dell' un degli Appenini traBo-
logna e F i r e n z e u n fondo di- térra di 3 o 4-
miglia di d i á m e t r o m a n d a fuor , fenza mai 
ecffareuna fiamma che fi folleva molí ' al
t o , fenza remore, fenza fumo , né' odore; 
benché: dia un calor grandiff imoNelle piog-
gie grandt qualche volta- intermetíe ,= ma íi 
riaccende con- maggior vigore e calore Ag-
gjugne rAutore ,. che dentro lo fpazioditre 
o quattro- canne y v i nafce del grano . La 
fiamma , fecondo la fuá congettura r levaíi 
0 nafce da una vena di bitume , o di na-

^ p H t h a V i fono; tre altri fuochi di tal forta 
ibpra i collr medeílmr., 

ERYSIPELAS. Vedi KISIPOLA . 
E R Y T H R O I D E S T nell'anatomia, lapri^ 

ma: delle proprie membrane, che includono 
1 teílicoli.. Vedi- TESTICOLO i 

Ella é interfperfa di íibre carnofe r diri-
vate a lev dal mufeolo cremaftere che ta 
fanno apparire roíTiccia: * V e d i ELYTROI-
D E 

* .E di qua i l fuo nomc r dal Greco spv-
Sp®- r roífo, e H$<Sr y forma » 

ES ACERE A Z I O N E , riíleífo che parof 
fismo . Vedi PAROSSISMO . 

E S A G G E R A Z I O N E * , Exappcratio, nel
la Rettorica, una figura, con ía1 quale noi 
ampliamo o innalziamo le cofe 5 facendole 
apparire piu, di' quel che realmente fono, fia 
quanto alia bonta , o quanto- alia malvagíta r 
©d altre qualitadi. 

* La'parola ¿ formata dal'Latino exaggc-
ro , ehe e compojh d? ex r eagger, argi-
»tf 5 o elevazionc' d i térra., 

ESAGGER AZIQNE , nella pittura , e un m é 
todo m i'áppreferltare le cofe ,- per cur fono 
con troppo di forza additatef ia in riguardo 
al difegno. od: al colorito, 

Uefaggerare differifee dalia caricatura, i n 
quanto che queña pervertiíce o contrafa i 
lineamenti &c. d' un volto, o da ad eífi un' 
a r i a c h e itom hanno '% laddove quello- fola-

mente accrefee od aggiugne e d¿ rilalto air. 
lineamenti che gia yh fono 

La caricatura é una fpezie di burlefeo su 
l ' oggetto, ed é per kr piü indirizzata a por-
lo in ridicolo .. L1 efaggerare y é d' ordinario , 
un efaltare od avvivare le bellezze dell' og-
getto T di la da que! che ha dato la natura . 11 
pittore é obbligato a ricorrere ad una efag-
geraziem di colorí , si per cagion della fu-
perfizie del íuo fondo , si per la diftanza 
della fuá opera, come per i l tempo, e per 
1'aria, che diminuifeono'e indebolifeono la 
forza de' colori Ma quefta eíaggcrazione 
debbe eífere condotta in si. fatto modo, che 
non; metta gli oggetti fuori de'loro naturalL 
caraíteri. . De Piles . 

E S A G O N O . Vedi HEXÁGONO, 
E S A L A Z I O N E , un fumo, od una eva-

porazione, ció cK efala od efee da un cor-
po , e íi diffonde neli' a tmosferaVedi E F -
FLUVJ 

I termini cfalaziom , e vaporefono d'or-
dinario uíatí indifferentemente , ma gli ferit-
tori aecuratr l i diítinguono: appropriando i l 
termine vapore agir effluvj umidi ,. folievati 
daH'acqua , o da altri corpl l iquidi , ed cfa
laziom agli effluvj: fecchl mandati fuor dai 
corpi folidi; come la t é r r a , i l fuoco, i mi -
nerali, k fo l f i , i fa l i , &c., Vedi VAPORE,. 
in queífo" fenfo-, I ' efalazioni fono-corpufeoli 
od effluvj f e c c h i f o t t i l i , disgombrati dacor-
pi- duri terreftri , o per lo calore del Solé ,-
o- per 1' agitazione dell' aria y o per qualche 
altra cagione y e mandati veríb all' in su',, fin^ 
ad una certa altezza del!' atmosfera y dove 
mefehiandofi co' vapori',^ ajutano" a coftituire 
le nuvole, e ritornano di nuoto a baífo m 
rugiade , nebbie, pioggie &c.. Vedi ATMOS
FERA , NOVOLA P l O G G I A ' , & C . . 

V efalazioni nitrofe e1 fulfuree fono la ma
teria principale del fulmine , del lampo, e 
di diverfe¡ aítre meteore: genérate nell' aria . 
Vedi FULMINE TUONO , &c.. 

I I Cav.. Ifacco Neuton. crede r che. T aria 
vera e permanente fia formata á'Arefalazio~ 
ni y che fi follevano» dal corpi piü duri e piü 
compatti o Vedi ARIA 

ESALAZIONF noche .. Vedi MOFETTE . 
E S A L T A Z I O N E , Elevazione y ü ufa per 

lo piü in fenfo- figurato, per l ' innalzamen-
to y o avanzamento di una perfona a qual
che dignita Ecclefiaftica, e particolarmentc 
al papato „ 

Sí 
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11 termine efaltazione , é in qualclie contó 

.appropriato al Papa , ed efprime la íua inau-
gurazione, coronazione , pigliar del poííc!-
Ip , e cominciar del fuo Pontificato . Vedi 
PAPA. 

ESALTAZIONE della Crece, EXALTATIO 
CRUCIS , é una feña deila Chiefa y che fi 
tiene ai 14 di Settembre, in memoria del!' 
avere Tlmperatore Eraclio riportata la vera 
Crece diGesuCrifto fulie ípalle, al luogo, 
ful monte Calvario, da cui era ítata portata 
via 14 anni innanzi da Cosroe Re di Perfia 
quando prefe Geruíalemme , fotto i l regno 
dell'Imperador Foca, l /edi GROCE, 

La Croce fu riconfegnata, per untratta-
to di pace , faíto con Si roe , figliuolo di 
Cosroe . — L ' inftituzione ¿i queíla Fefta, 
vien comunemente detto, eílere ñata fegna-
lata con n n miracolo ^ c ioé , áiel non aver 
potuto Eraclio moverfi da Gerufalemme col
la Croce j finché ebbe in doífo le veflimen-
ta Imperial! arricchite d'oro e dipietrepre-
ziofe, ma averia fácilmente portata quando 
indofsb veñi t r iv ia lL 

Ma lungo tempo avanti l'Impcro d'Era-
c l i o , v i era ftata una feíta della medeíima 
denominazicne, offervata nelle Chiefe Gre
ca e Latina, i n occaíione di quel che i l no-
ñro Saivatore diífe in S. Giovanni X I I . 32. 
Ed lo , fe faro efaltato , tirero a me tutti glí 
uomini . E di nuovo, al cap. V I I I . v. 2'8. 
Quando io avero efaltato i l figliuolo delPuomó , 
allora uoi conofeerete che io fon dejfo . II Pa
dre du Soulier ci aíficura , che M . Chaíte-
lain era d' opinione , che queda fefta foffe 
ñata infrituiía T almeno in Geruíalemme , 
240 anni avanti Eraclio. 

La feña della Dedicazione del templo fab-
bricato da Coñan t ino , fu tenuta, dice N i -
ceforo , i l di 14 di Setiembre giorno in cui 
i l Templo fu confecrato, neli'anno 335. e 
queña feña fu anche chiamata VEfaltazione 
della Crece , a cagione che in effa v1 era una 
cerimonia che i l Veícovo di Geruíalemme 
ialiva íbpra un luego alto fabbricato da Co
ñantino per tal fine , a maniera di pulpito, 
chiamato da' Greci, i facri Miflerj d i Dio , 
o la fantita di Vm 5 ed iv i alzava la Croce , 
perché tutto i l popólo la vedeffe. 

ESALTAZIONE, in Fiíica , dinota 1'atto , 
o 1' operazione d' elevare , purificare , fotti-
lizzare , o perfezionare un corpo naturale , i 
íuoi principj e le fue parti j come puré di-

E S A 67 9 
aiota la quallta o la difpofizione, c í ie icorpi 
acquiñano per tale operazione . Vedi MA-
TURAZIONE, e PURIFICAZIONE . 

I I termine Efaltazione , é peculiarmente 
affettato da' Ghimici e dagli Alchimif t i , i 
quali immaginandofi «h* egli abbia qualche 
enfafi ñraordinaria , P ufano ad ogni trat-
t o . Le piü delle materie fulfuree, aífal 
cjaltate, oíTervafi eiíere di un color roño . 

QÜQÍY Efaltazione della parte fulfurea nel
le fragole , é quella che d^ ad. eífe que! 
grato vinofo g u ñ o . Lemeri . — U n genti-
le e températe calore del corpo , efalta, e 
fviluppa le piíi volatili pariri del noñro ci" 
¿be, e le difpone per ia nutrizione. 

ESALTAZIONE , neirAftroldgia j éunad i -
ignita che un pianeta acquifta dn certi fe-
g n i , o parti del Zodiaco , la qual dignita 
íupponeíl dargli una ñraordinaria v i r t i i , ef-
ficacia, ed influenza. — I I fegno o la par
te oppofta del Zodiaco , é chiamato la de~ 
Jezione ¿el Pianeta, Vedi DEJEZIONE, 

Cosí i l 15. grado di Cancro, é Vefalta
zione di Giove ? fecondo Albumazar, per
ché egli fu i'aícendente di coteño Pianeta 
al tempo della Creazione : quella del Solé , 
é nei 19. grado d'Ariete , e la fuá dejezio-
ne in Libra: quella della Luna, e in Tauro 
& c . Tolomeo ne da ia ragionenel fuoprim© 
Eibro de quadrup* 

ESA M E , oci ESAMINAZIONE , un'efatta 
e diligente riccrca, affine di feoprire la ven
ta , o la falfíta di una cofa, 

La via de l l ' au tor i taé , fenza comparazio-
ne , piu facile, e meglio proporzionata alia 
capacita di un uome femplice , che ía via 
della difcufflone e ¿eWEfame* Nicoie, 

Al ia tal perfona é ñata faccheggiata la fuá 
cafa ; ed egli ha fatto un fevero Efame di 
tutt i i íuoi domeñici , per trovare i l reo. 
Uno ñudente dee reggere ad un íeveroEfa-
•me per eífer ammeffo al grade di maeñro , di 
Bacelliere, di Dottore, Scc. Vedi GRADO , 

Es AME di fe (lefio, é un punto , ful quale 
molto infifteno i Teelogi, e particolarmen-
te gli antichi Padri, e che mettono per una 
fpezie di preparazione alia penitenza. Sant' 
Ignazio lo riduce a cinque punti , cioé 
IO. U n rendimento di grazie a Dio per l i 
fuoi benefiej. 2° . Dimandar grazia, e lume 
per conofeere e diñinguere i noñri peceati. 
30.Scorrere su tutte le neftre azioni, oceu-
pazioni, parole e peníieri , affine di feopri-. 



re che cofa v i é ñato di offefa di Dio ̂  
4° . Chieder perdono , e concepire fincera 
trlftexza , d'averglj <l4fpiaciu,to. E 50. Fare 
una ferjiia rifoluzione di non ofEenderlo p¿ü, 
$ di prendere le cautele íieceíTarie per preícr-
carfi dal peccato^ 

ESAMERONE^ Vedi HEKAMERON^ 
E S A M E T R O * , nella poeíia antica, un 

verfo) ufato dai Greci e dai Latini Scritto-
r'i s che confta di fei piedi ̂  Vedi PIEDE , e 
VERSO , 

* La parola £ Grecd , t^aiiirpov^ compofla 
da í | f e i ; e yarpov 9 mlfma, picde, 

X primi quattro piedi ¿i un Efametro^ 
poíTono eííére indifferentemente datfili , o 
ipondei; ma 1' ultimo piedc in rigore ha fem-
pre da effere un fpondeo ; ed ¿i penúltimo 
un dattilo, — Tale k quello d'Omero 

E quello di Virgil io 

Vifcite Jujimam moniti & mn temners 
Divos» 

1 verfi Efametn fono divifi in eroict, che 
debbon effere gravi e maeftoíi , conveníenti 
alia dignita delía poeíia eroica; e fa t i r ic i , che 
effer poffono piíi liberi e negligenti ; come 
quelli d'Orazio. Vedi EROICO , &c . 

I Poemi Ep ic i , come VIliad£t {'Odíflea, 
VEneide , &c. conílano d' Efametrt foli : i ' 
elegie , e le piftole d' ordinario conílano, al
tera atamente , $ Efametñ e di pentaoietri . 
Vedi PENTÁMETRO . 

Alcuni de'Paeti Francefi edlngleíi hanno 
tentato di comporre in verfi Efametrt, ma 
fenza rmícita, Jodelle ha fatto i l primo fag-
gio nel 1553 con un diílico in lode d'Oli-
•vier de Magny, rapprefentato per un capo 
á'opera da Paíquier; eccolo 

Phoebus , nmour , cyprls , veut fauver ^ 
nourrir & orner 

Ton vers, & ton chef̂  hombre, deflam-
vje, & de fleurs. 

Ma queña fpezie di Poeíia non piace a ve-
runo . I linguaggi moderni non fono per nien-
te accomodati ad una forta di verfo, la cui 
eadenza dipende aU'intutto dalle fillabe lun-
gheebrevi. VediQUANTITA^, eVERSO. 

ESARCO, o E/arca ,ExARCHUá , nell'afl> 
tichita , un'appellazione , data dagl'Impera-
tori deirOriente, a certi Uffiziali mandatiin 
l i a l i a , in qualita di OTcarj, o piuttoíio pre-
fe t t i , perdifendere quella parte d'Italia, ch' 
era ancora fotto la loro ubhidienza , parti-
colarmente la Citta di Ravenna , contro i 
Lombardi , che s' erano impadroniti della 
raaggior parte del refto. 

La reíidenza degli efarcht era in Raven-
na j la qual Citta con quella di Roma, era 
tut.to quello che agí 'Imperatori era rimafto . 

11 primo Efarco fu i l patricio Boethio , 
faraofo per i l íuo Trattato df Confolatione 
Philofophlíe \ creato efarco dal giovane Giu-
ftíno nel 568. G l i Efarchi fuffifterono per 
185, anni in circa; e finirono inEut ichio , 
íotto i l di cui Eíarcato la Citta di Raveuna 
fu prefa da Aftolfo Re Longobardo. 

I I P. Papebrochio nel íuo Propyleum sd 
ABa Sanñ. M a i i , ha una Diííertazione íb-
pra i l potere e V ufizio dell' efarca d'Italia, 
neli'Elezione e ordinazione del Papa. 

L'Imperator Frederico, creb EraclioAr-
civefeovo di Lione , ch'era un diícendentc 
dell' illuftre caía di Montboiffier ; lo creb , 
dico, efarca di tutto i l regno diBurgundia; 
dignita fin a quel tempo ignota per tu t to , 
fuor che in Italia , e particolarmente nell* 
Citta di Ravenna . Meneftrier , HiíL de 
Lyons. 

Omero, Pilone, ed altri antichi Au to r i , 
danno altresi i l nome üexarchus al choragus , 
o maftro de' mufici, ne' chori antichi, o que-
gli che cantava primo: la parola apx® •> 0& 
upxoHM ) íignificando egualmente zcomincia-
re, e comandare. Vedi CHORUS . 

ESARCA £ una dtocefi, era anticamente l ' 
iüeífo che Primate, — Queftadignitk era in -
feriore alia Patriarcale, ma perb maggiore 
che quella di Metropolitano. V . PRIMATE. 

ESARCA , parimenti dinota un ufiziale, 
che fuíTifte tuttavia nella Chiefa Greca, ^4 
é una fpezie di deputato, o legato a latere 
del Patriarca; i l cui uffizio é di viíitare le 
Provincie a lui aííegnate , per informaríi del
la vita e de' coítumi del Clero; udire le cau-
fe Ecclefiaíliche , prender notizia del modo di 
celebrare i l divino uffizio, dell' amminiftra-
zione de' facramenti; dell' oiTervanza de' ca-
noa i , della difciplina monaftica, de' matri-
mon j , de' divorz; &c, Ma fopratutto piglia-
re un computo deiie diverfe ént ra te , cheil 

Pa-
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Patriarca riceve dalle Chiefe, ed in partico-
iare per quel che riguarda la collezione del-
le medefirae. 

ESARCO , parimenti fi uso , nell' anti-
ehita della Chiefa Oriéntale , per un gene-
rale o íuperiore íbpra diverfi Monaflerj ; T 
iftefio che quelío che con altro nome chia-
miamo archimandrita , ch' era efente , per 
conceffione del Patriarca di Coftantinopoli, 
dalla giurisdizione de' Veícovi , come fono 
-in oggi i Generali degli ordini Monaíiici del
la Chiefa Latina . Vedi GENERALI &c. 

Nel 493, Sebas fu habilito E/arco, o ca
po di tutti gli anacorcti nel Territorio di 
Gerufalemmc. 

E S A U S T I O N I , nella Matemática . — Me-
todi dellc ESA USTIÓN t é una maniera di pro
vare 1'egualita di due magnitudini, per una 
reduBio adabjurdum, moítrando, che fe una 
fia íuppofta o maggiore o minore che l'al-
tra , ne nsfcerebbe contradizione . Vedi AS-
SUR DO . 

11 método delle EfaujUoni, é di un ufo fre-
quente tra gli antichi matematici, come Eu-
clide , Archimede , &c. Vedi MÉTODO. 

Egii é fondaro fopra quello ch'Euclide di
ce nel fuo X . l ibro; cioé , che quelle quan-
tita , la cu i difFcrenza é minore che qualun-
que quantiía aíTcgnabile, fono eguaii; im-
pe t oce he fe foífero ineguali , per picciola 
che foííe la diífcrenza, pur ella fi potrebbe 
moltiplicare cosí , che dtventerebbe maggio
re che 1' una o i ' altra di eííe quanntadi ; 
che fe cib non é , dunque ell' é realmente 
nulla. 

Egli afTurae quefto nella prova della pro-
pof. i , del Ltb. X . la quale íochiude, che fe 
dalla maggiore di due quaiuita, voi prén
dete piu che la fuá meta, e dal refíduo piü 
che la fuá m e t á , e si conrinuatamente , vi 
re 11 era alia fine una quantita minore che 
Futía o i 'altra delle propoíle. 

Su quedo fondamento egli é dimoftrato, 
che fe un polígono regolare d' infiniti lati 
fia inferitto , o circoferitto ad un circolo ; 
lo fpazio, che é la diíFerenza tra i l circo
lo ed i l polígono, far'a , per gradi, affaíto 
efaufto , ed i i circolo diventera eguale al 
polígono. Vedi CIRCOLO, QUADRATURA , 
POLÍGONO &C. 

ESAUSTO , Recipiente , un veíro , od al
tro vafe applicato fopra la piaíiretta d'una 
machina pneumática, e da cui s'é eüralta 
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Paría coll'opera dell1 inítrumento. Vredi RE
CIPIENTE , PNEUMÁTICA Macchtna, &c. 

Le cofe collocate in un recipiente efauflo ^ 
diconfi eífere in vacuo. Vedi VACUO. 

E S C A R A , E/chara, * E 2 X A P A , nella 
cirugía, una croila dura, o brogia v fórma
la fulla carne, col mezzo di un ferro cal
do, o di qualche medicina caullica , o da 
qualche acre corroíivo umore neli ' interno. 

* La parola e greca, ed alcuni la diriva-
no da zs, e xcuco , abbrucio ; benche v i fía 
qualche difficoha in quejí eúmologia , per
che KCUM eferitto con un x j f̂ jepĉ i554 con 
«« X -

La pietra cauítica , o i l lapis infernaíis 
produce un' efeara rotonda, nel luogo dove 
ha bruciato . Vedi ESCAROTICI , CAUSTI
CO , e CAUTERIO . 

E S C A R O T I C I *, medicamenti, che feu
do applicati eternamente, produconof/Ws 
obrogie, e fquamme, con bruciar la carne . 
Vedi ESCARA . 

* La parola e deriva ta dal Greco i&xupu 9 
eícara. 

Ta l i fono il lapis infernaíis, i l precipita-
ío roífo &c. — QuefH medicamenti fono an
che chiamati cauftici . Vedi CAUSTICO . 

E S C H E A T , nella Legge, íignifica terre , 
od altri cmolumenti, che cafcano o deven-
gono al Signore nel fuo manar (prsediura, 
manerium) o per via di confifeazione , o 
per la morte del fuo tenant (vaíialío pof-
feflbre) che muore fenza erede genérale o 
fpeziale, o pur che lafeia i l fuo erede non 
pervenuto alia grulla eta, e non maritato. 

I Giureconfukí chiamsno tali efeheatí, bo-
na caduca j e nello fteífo fenfo che noi di-
ciamo , la poífí fíione feudale é efeheated , 
eglino dicono , feudum típeritm. 

La voce efeheata qualche volta pur figni-
fica un Icgittimo retaggio , che diícende 
neli 'erede. Ma allor uíualmente diílmgueíi 
coll' aggiunta di reda: come reEia efeheata. 

Es CHE A T , fí prende anco per i l luogo o 
circuito dentro cui i l Re , od altro Lord 
(Signore) ha dei bona caduca ( efeheats ) de' 
fuoi vaííalli poífeíTori. 

Es CHE A T , talor puré íl prende per un man
dato , che ha luogo , quando i l poífeflbre 
«vendo beni di feudo femplice , in qualche 
poííeíiione o ierra , che egli tiene da um 
Lord fuperiore, muore con fequeílri, fenza 
eiede genérale, o fpeziale ; nel qual cafo, 
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íILord teca quedo mandato contro colui che 
poííede le terre , dopo la raone del fuo vaf-
íallo i e per cotal tnezro le ricupsra & c . 

ESCHEATOK, un ufiziale,il quale antica-
mente prendeacura dei bona caduca {efcheats ) 
del Re «elia Provincia e l i rapportava o cer-
tificava nelT Erario , &c. Vedi ESCHE AT. 

Egli era eletto o coftituito dal Lord te-
fonere ; íeneva i l fuo carico folamente per 
un anno; né poteva alcuno efifere efeheator 
piü d' una volta in tre anni . Ma queft'ufi-
7.10 avendo la fuá principal dipendenza dalla 
Corte of uvarrir, é in oggi antiquato. 

E S C H E V I N , Scabimts , nella Polizia 
Franceíe , ed Ollandtíc , un Magiürato elet
to dagli abitatori d una Cit ta , perché pi-
gli cura de' loro comuni intereíli , man
tenga il buon ordine, le comoditadi, e la 
decorazione della C i ñ a , &c. 

A Parigi, v i é un prevót , e quattro efehe-
vins j nella piu parte del le a! tre Citta un 
ni a i re, o mayor, e degli efchevtm ; — nel
la Lmguadoca, nella Provcnza e nel Delfi-
nato , egli no fono chiamati Confoli: a To-
lofa , capitouls: e giurati a Bordcaux . 

Anticamcnte gli Scabini, ( Eíchevins ) 
era no affeíTori, c coníiglieri de1 comités , 
o giudici delle Citta : per la qual cagione 
erano chiamati in aicuni luoghi pairs, pa
res: udivano eziandio alcune picciole cau-
fe . Vedi PAR I , 

Du Can ge oííerva, che i giudici, cd i lo
ro affeíTori, ch'erano fcelti dagli abitanti, 
eran chiamati fcábini , efehevins , ed ¡1 lo
ro collegio fcabinagium , o ejehevinage. hg-
giugne », che alcuni Autor i l i chiamano 
paciarii , a cagione del loro ufizio c della 
loro giunsdizione , edela ad aílicurare la 
pace nella loro Citta , e díftreíto, chia-
mata pax vill¿e. 

l a Oilanda gli fcabini , o efehevins giu-
dicano di tut t i gli aífari c ivi l i in prima 
mano. Prendono anche contezza deile ma-
terie criminali , e fe i l colpevole chiama fe 
fíeífo reo, eglino ponno vedere la fentenza 
efeguita fenza appellazione. •— 11 numero 
non é 1' iíleífo in tinte le Ci tta : in Amfter-
dam ve ne fon nove , a Roterdam fette , &c. 

E S C H R A K I I I * , o ESRAKITI , una Sct-
ta di Fiioiufi , tra i Mioraet tani , che ade-
rifeono alie dotírine c opinioni di Platone. 

* La] parola e derivata dall'Arábico p* j^ , 
í chraka , che ndla quarta conjugazione 
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p ^ K afehraka , fignifica rifplcndere, 
stavillare come i l Solé: c a í che efchraki-
ta t- i ' ijicjfo che illuminato . 

Gl i Efchrakiti, o Platonici Maomettani, 
pongono i l loro fommo bene c la loro fe
licita nella conterapiazione deila Maefía di
vina; difprezzando le groífolane immagi-
nazioni deli' Aicorano intorno al Paradiío. 
Vedi MAOMETISMO. 

Sonó attentifTimi per ifchifar il v izio, con-
fervano un' eguale e fácil tempra , amano 
la muílca , c fi divertí icono in comporte de' 
piccioli p o t m i , o delle canzoni fp t r i tua l i .— 
I fceichi, o preti , cd i principali predica-
tor i delle Mofchee Imperiali fono efehrakiti. 

ESCHYNOAIEN E Prame. Vedi ÍESCHY-
ISIOMENiE . 

ESCLAIRCISSEMENT , un termine 
Francefe , che tiovafi ufato in alcuni Mo-
tlerni Scnttori Inglefi : e che propriamente fi
gnifica l 'atro o 1' tffeito di fchiaiire una 
cofa, o di renderla lucida e tralparcnte 5 
formato dal verbo efclaircir , tifehiarare . 
Principalmente üfafi in feníb íigurato, per 
la Ipiegazione di un'ofcurita o difficolta . 
U efclaircifferr.cnc , cioé la dilucidazione de' 
paffi difficili della Bibbia, é da cercarfi col 
mezzo di altri paífaagj fimili &c. 

E S C L A M A Z I O N E , in Rtctorica , una 
figura, con cui , inalzando la voce, e fer-
vendofi di un' interjezione o efprcffa o fot-
tintefa, teílifichiamo un non ordinario ca
lore , ed una grande paílione nell 'animo; 
ed efprimiamo la grandezza della cofa, o 
T iraportanza dell' occafione . 

T a P é , o cielf! o tsrra ! &c. tal é puré 
quella di Cicerone contro Catilina : o tempi ! 
o coftumi ! quedo lo sa i l Senato, lo vede 
i l Coníble , e par, ei vive ¡ Ei vive, dico 
io? anzi pur viene in Senato . Ovver qucl-
la per Celio: proh D ü immortales! cur i??-
todum in hominum fcelcribus máxlmts aut 
connivetis , auf prcefentts fraudis pcenas in 
diem refervatis ? — Oh prjcclarum (ujiodem 
ovium y ut ajunt, lupum ! 

Nell'Inglefe , le interjezioni O ! ó b l a l a s ! 
ovvero goodGod, Dio bueno! generalmen
te fi aggiungono neli'efcíamaziuni. N c l La
tino fi ufano queíle : O ! heü I ehcu ! ah ! 
vah .' pro fuperi I pro Juperum a:que bomi' 
num fidem ! qualche volta peo i 'interje
zione é fott 'íntefa , come miferumme! hoc-
•cine feculum! Vedi INTERJEZIONE. 

ESCLU-
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ESCLUSTONE, queilo onde una cofa é 

efclnfa, chiuía f u o r i o lafciata da parte . — 
Una Corona porta efclufionc da! Pápate: ei 
coflitui fuo erede una llranieror ad efclufia-
ne dev fuo i proprj congtunti. 

Grandi sfom fu ron o fatti verfo i l finí-
re del Regno di Cario I L per procurare 
un bilí cC efclufione) affin che foffe laíciato 
da parte , od efclufo i l Duca d' Yorck.., fra-
tello del Re , per cagione ch'' cgh era Cat-
tolicó-Komano 

ESCLUSIONI, nella Matemática . I I mé
todo del i EXCLUSIÓN r é una lirada di arri-
vare alia íoluzione de' problemi ( n ¿ Ci|fi 
numenci ) con gittar via previameiite^ od 
ejeludere fuori dalla confklerazione que'nu-
meri , che non fono di aicuo ufo nello feior-
le la quiftione; con c h e i n coníeguenza, 
W proceiTo delT operazione ÍT puo regolar-
mente e giudiziofamente abbreviare . Vedi 
RíSOLUXíONE 

ESCLUSIVO , taíora fi ufa addiettiva-
mente, per la forza o potere di exclvtde-
re: come una patente porta con sé un pri- , 
vilegio efclufivo ; i principi Sovrani hanno 
voci efcluflve nell' elezione de' Papi. 

Quaiche volta; anco; avverbialmente dicia-
roo efclufive r come , i ! matrimonio é per-
meíío in tutt i i tempi ,; ejclufive il primo 
giorna di Quarefiraa ; c toé , il mertoledV 
delle Cenerr non é comprtfo ntlla perm'f-
Cone. — G ! i mando tutte leGaztt te , dal 
N0. 195 ' , fin al N0. 300-, ejclufive; cioé 
futti i numeri fra queiti due v che fono 
eccettuatt, 

ESCLUSIVE Propofizioni, fono quelle nel-
le- quali i l prtdicato cosí al fuo íoggetto 
conviene , che non conviene ad' alcun al-
t r o . Vedi PROPOSIZIONE . E. gr La virth: 
fola fa la nohilta: niun' aitra^ cofâ  rende 
un uomo veramente nobile.' 

E S G O M U m C A Z I O N E «• Vedi Sco-
M U N ¡C íl . 

E S C ü R T A Z I O N E * V T atto dí radere , o 
feorricar vía la peile da quaiche parte del 
corpo.. Vedi PELLE. 

La pzrola txcoriatio e Latina , for-
mata da tX r d i , da, e coriüra', pelle + 
cunjo', 

Egli avea una gravé efeoriazione di dietro, 
eaufata da una cavalcatura in poíla: Di-
danao purer ^ efeoriazione ú é h goh y &c. 
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quando la membrana che la copre , o fo" 
dera, é mangiata o ¡acerata per 1' acrimo-
monia d' un umore , o d' una medicina f. 
&c. ch5 é d' ordinario i l cafo , i a cui di-
ciamo , piaga in gola* 

ESCORTE *", termine Francefe r che 
quaiche volta íi ufa dagli Autori Inglcfi 
per dinotare un convogiio , od una com-
pagnia di gente armata , che accorapagna 
quaiche perfona o quaiche cofa , in un 
viaggio, per difenderla od- adicurarli dagl* 
infulti . . Vedi CoNSiGLio. GIt- Italiam di
cono Scorta . Vedi ScORTA. 

* Alcuni derivarlo- la: parola dal Latina' 
cuhors. 

ESCO U A D E, é ordinariamente' laterxa; 
parte d,' una compagnia di fanti ; cosí d i -
vifa , per montar le guardie , e per piu 
cómodo , follievo o- camb-.o dell'une coil* 
alíre .. Equivale ad una bngata di trunne, 

di cavalli. Vedi BRIGATA. 
E S C R E M E N T O , que!lo che é evacúa-

ta od eferetodal corpod un anímale v do-
3̂0 la digíüione $ come queilo^ che per a l -

t r i conti é fuperfluo.. 
12 efcremento ^ é tuctaquella materiar in-

trodotta p'-¡r maniera di cibo, chenonpubi1 
eíTí-rc atíim'lata j e che , per confeguema, 
non accrckendo- i l corpa , né attacandovsfi 
gira vagando per le íne piu laiche e pattn-
t i partí , fin che fia fuor caccrato. 

L 'onna e !e feci o la materia fecale y 
fono 1 grandi eferementi , cfpulfi; dalla ve--
feica € dagl'intcfiini y per fece!fo> &c. V e 
di ORINA, FECALE materiar &c. 

La materia del/' infeníibijé- trafpirazione 
Í altrest un eferementi r e puí ct nfiderabi' 
le eziind o y che qualunque degíL altri i 
Vedi' T R A S P / R AEÍONE 

Fra glr eferementi d' ordinario altresl coa
tan fi di ver (i umori c rmteric , feparatrdál 
fangue per l i díverfi colatoj , od eman
ió rj , benché non' inutili r m i che piattoíto 
fervono5 a varj pregevoii fini dell 'economía 
anímale . Tal i fono il cerumen, o la cera 
dt l l ' orecchie ; i ! mucus del nafo ; le lacrime * 
lafaÜva, la biie, la linfa,, i mefi , i loch ia , 
&c . Vedi CERUMEN,. MUCUS, LACRIIVIEJ) 
SALIVA,. BÍLE^ M E S I , &c. 

Alcuni tengono per un eferem^nto deüa 
baícna , 1'ambragrigia ; aitri p\.r un efrre-
mentó ¿el mare. Vedi AMBRAGRIGIA. 
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T u t t i i cibi conftano di due forte di par

tí , 1' une nutrizie, i ' altre efcrementizie. Ve
di C r i o . 

Esc RE MENTÓ , s'attribuifce parimenti , 
per analogía, alie piante . Le gomme , i 
díverfi fughi, balfami, &c. che efcono fpon-
taneamente da'loro alberi rifpettivi , fono 
talor chiaraati efcrementi. Vedi GOMMA , 
BALSAMO, &C. 

ESCRESCENZ A * , nella Cirugía , diño-
ta una carne fuperflua o luíTuria nte 5 od al-
tra materia , che crefce in certe partí de' cor-
pi degli animaü , centro, o di la dell' ordina
ria llruttura, e difpofizione della natura. 

* La parola e formata del Latino ex e ctz-
feo , crefeere / q. J. coja che crefce da , o 
fuori da un al tra. 

Ta l i fono le íírume , le verruche , i fi-
ch i , i poüpi &c. — Talt puré fono le cor
ría di una don na u ' í imamente moftrate in 
Londra; un cafo confimile al quale, vedi 
neile Filo/. TranfaEl. N0. 297. 

L ' eferefeenze natura l í , o confaete , come 
queüe d t l i 'o í ía , &c. fono da' medici chia-
mate apophyft. Vedi APOFISI . 

E S C R E T O R I I , nell' Anatomia , s' appll-
ca ad alcuni piccoii dutti , o va (i , nella 
fabbrica delle ghiandole. Vedi GLÁNDULA . 

D u t t i eferetorj fono i tubi per l i quaü fi 
feparano gli umori neile diverfe glandule, 
€ fi mandan fuori altresl , o fi Icaricano 
da eíle , in quslche cómodo ricettacolo , 
od emuntorio . Vedi SECREZIONE. > ed 
EMUNTO-RIO . 

Un ' arteria capiHare , a cu i é aggiunta-
una vena capí liare , con un dutto e( ere to
j o j convoluti od aggoraitolati afiicme , 
^orraano i l corpo delie glandule, gti orga-
ni deila Secrezione, I dutti eferetorj tufeo-
aa dair cftremitadi dell-e arterie e delle ve
ne , e portano fuor un liquore feparato dal 
íringue. Drake. — Le glandule linfatiche, 
harina o- de'lympha;dutti per l i loro- dutti 
e f e r e t o r i i o de' vafi la t tei , come nel me-
fsnterio. I d —- Con traen dofi i mufeoli di 
cotefli due off i , dice Lcraen , eglino com-
pximono i l face o 5. e fpremono Tu ora i l l i -
quore per l i due dutti. eferetorj che íermt-
nano neile due gengive de' den t i grandi 
4ella vípera. 

E S C R E Z I O N E » , nella Medicina, i'atr
io di efgeliere, o cacciar fuori dal corpa r 

E S C 
qualche liquore che é inutile, od ezlandío 
nocivo ad eífo. Vedi ESCREMENTO. 

* La parola ¿ forrnata dal Latino excerne-
re , cerneré, feparare. 

Le piu delle crifi s1 eífettuano per via dell' 
eferezione come di fluffi di fangue e di ori
na, del fudore, de' v o m i t i , deile lubrici-
ta di ventre &c. Vedi FLUSSO, EMORRA-
Gí A , &C. 

E S C R O L , OSCROLL, nell' Arakiica , un 
pezio lungo di pergamena , o di carta, su 
cui fi ferive i l motto. Vedi MOTTO. 

Leigh offerva che niuno, che fia interio
re al grado di Cavaliere, potea, per lungo 
tempo dopo Enrico V . mettere i l fuo cimiere 
fopra un cordone, o cerchio, ficcome d'or
dinario fi fa in oggi, ma fopra un efcrol. 

E S C Ü , o E c u , raoneta Franzefe. Ve» 
di SCUDO . 

E S C U A G E , OSCUTAGE, una fpecie an-
tica di fervigio d'un Cavaliere , chiarmto 
anche fervice of the shitld , fervigio dello 
feudo j i l poíídfore che poífedea terre con 
queílo ti tolo, era obbligato a feguitare i l 
fuo Sígnore alie guerreSeozzcTi, o Welsh r 
a fue proprie fpefe . 

Colui che teneva un ¡níiero feudo di un 
cavaliere, era obbligato a fervire con ca-
vallo, c con armi per 40 g iorn i : e coluí 
che non ne tcneva fe non la meta , 20 
giorni . Vedi SERVIGIO ' , e SERVICE. 

ESGUACE, ÍI piglia altrest per una fora--
ma di din aro , pagata da tai poíTeííori , 
quando non intervengona neile guerre , 
né provedono d' un altro in lor vece. 

ESCUAGE, era ancora un fuíTidio rag-io-
nevole, dimandato dal Signore ( lo rd ) ai-
fu oí poffeífori o affittajuoli ( jenants) . * 
Vedi AJUTO. 

* Coneejferune Domino revj ad marhandam 
filiam fuam de ómnibus qui tenent ds 
domino rege in ca-pite de fvnglis fcutis zo 
folidos folvendos, Matt. P&vis.uínno 1242. 

E S C U L E N T I , vegetabili , o piante 
buone per cibarfsne , coras i carcioffi, le 
carrote, i cavoli ¿ce. Vedi PIANTA , IN-
SALATA , &c. 

ESCORIALE , che daglt Spagnuoü íi 
ferive ESCORIAL, un termine che s'incon
tra fpeffo neile Gazefte, e neile Novelle^ 
per dinotare un luogo di refidenza de' Re
di Spagna. 

Es.cu-
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"ESCURIAIE , originalrneníe diiiota una 

picciola villa nellaSpagna, fituata nel Re-
gno di Toledo, fstte leghe a Ponente da 
Madrid , e nove a Levante da A v i l a ; ful 
flanco d'una catena di mont i , chiamatida 
alcuni i monti Carpstani, c da áltri Pire-
tiei, de'quai fono un ramo. — Qaivi 11 
R c F ü i p p o I I . fabbricb un magnifico Mona-
ñero dell' ordine di San Giro! amo , ten uto 
dagli Spagnuoli per una delle maraviglie 
del mondo, e chiamato V Efcuriale. 

11 P. Francefco de losPadros, in una de-
fcrizione d'effo, intitolata Defcription breve 
del monafierio di S. Lorenzo el real del Efco-
ria!, &c. ci afficura che fu fabbricato da 
cotefto Principe in memoria de'la battaglia 
di S. Quintin , guadagnata nel giorno di San 
Lorenzo , famofo Santo Spagnuolo , ed a 
fuá interceíiione . 

I I Re e la Regina v i hanno i lor ap-
par íament i ; i l refto é occupato da' Mona
cí . Donde, moke rifoluzioni deila Cor
te han la data dall' Efcuriale . 

L ' Efcuriale ha una belliíTima Chiefa, do-
ve Filippo I V . fabbricb una aííai vaga cappel-
l a , chiamata il Pantkeon, o la Rotonda , in 
cui i Re e le Regine di Spagna, che non la-
fciano poílerita, fon fepolti. Gli alíri Re &c. 
fi ripongonoin un'altra volía della medefima 
Chiefa , infierne colle Infante e gli alíri Prin-
c ip i . Vedi PANTHEON , e ROTONDA. 

ESGURSIONE, nell 'AÜronomia , vedi 
1' Articolo ELONGAZÍONE . 

Circoli d1 ESCURSIONE , fono circoli paral-
leli all' eclittica , a tal diftanza da effa , 
che fia capace di terminare o comprende
re le maíílme digrtíf ioni, od efcurftoni, de' 
Pianeti da efla ; i l che comunetnente íi 
fiOTa a 10 gradi. Vedi CIRCOLO . 

E S D R A , OEZRA , nel laTeología . — I 
Librt d' Efdra , fono due libri della S. Scrit-
tura , compoíli da Efdra , fommo Sacerdote 
degli Ebrei nel tempo della Cattivita ; e parti-
coiarmente verfo il ternpo che ritornarono 
nella Paleftina , fot ta i l Regno di C i ro , 

L ' origínale de' L ib r i á Efdra é Ebreo; 
etl i l fecondo libro é principalmente chia
mato dagli Ebrei, e da' tradiutori Inglefi , 
Uehernia. 

Contengono la (loria del ritorno del po
pólo dalla fchiavitu Babbilonefe, e del lo-
m naabi l imsnío nella térra finta . Sonó i i -
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bri Canonici, e confeíTati per tali dalia Si
nagoga e dalla Chiefa. 

I I terzo ed il quarto d' Efdra , benché te-
nucida alcuni, e particolarmente da' Greci , 
per Canonici, dalla Chiefa Anglicana riget-
tanfi negli Apocrifi ; ed e filio no fola mente i n 
Greco. Vedi APÓCRIFO. 

I i Canons d1 Efdra , é la collezione de' 
Libri della Scrirtura, fatta da que! Ponte-
fice. Appar tutt ívia, che la Sinagoga ab-
bia aggiunti degli altri L ibr i al Canone £ 
Efdra; come i l libro d' Efdra medefimo , 
e quello di Neemia. Vedi CANONE . 

ESECUTORE*, una perfona nominata 
da un teftatore, perché abbia cura di vede-
re che fia efeguita la fuá volonta ed i l fuo 
te í iamento; e che íi difponga de'fuoi effettí 
giuíía i l tenore d 'eñb te í iamento. 

* I tejlamcnti fa t t i in Latino nel X I V . 
fe coló, chiamano g l i efecutori, provifo-
res teliamentarii. 

Un efecutore od é unherfale , cioé c in -
caricato di tu t to , & ha la difpofizione di 
tutto ; o folo pardeolare , a cui fono rac-
comandate alcune part i . 

Per la Legge Francefe, un efecutore dee ap-
prenders tut t i i mobili del difonto durante 
un auno; al fine di cui ha da réndeme con
tó . Alia validita d'un teftamento, non é ne-
ceíTario che vi fia nominato mi efecutore. 

E S E C U T O R I O , cib che ha, o che feco 
porta autorita , per eífere efe güito . Vedi ESE-
CUZIONE. 

Un contralto é foltanto efecutorio, quan-
do é in forma, e íigiliato ; i l gran Sigillo 
d' Inghilterra é efecutorio per tutta i ' I fo la . 
Vedi SIGILLO. 

E S E C U Z Í O N E , l 'atto d'efeguire, cíoá 
di adempire , e finiré qualche cofa , che é da 
farfi . Vedi ADEMPIMENTO. 

Diciamo, V efecuzione d'un teftamento , 
d' una legge , d'un trattato , d'una fabbri-
ca &c. 

ESECUZIONE, execution , e termine parti-
colarmente adoprato neíla Mufica Francefe, 
pet dinotar la maniera di cantare, odiefe-
guire i l tenore d'una Cantata . 

Quanto alia maniera di cantare, chiama
ta in Francia , execution, é probabiliflimo che 
ni una Nazione poífa contenderla coi France-
f i . Se i Francefi per i l loro commercio co
gí i Italiani , hanno apparata una compofi-
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alone piíi forte e pii i ardita ; g r i t a l i an i (T 
fono ap.irofittati col mzzzo de 'Franzéfi , 
neiriraparare da eflt un efecuzíone xñh poli-
ta , pm afféttuofa e d i l i c a t a S t . Evremont« 

ESECUZÍONE, neHa legge comurte, figni-
fica i ' uitimoi compimento-d' un atto v come 
d'un mandato, d'un giudizio , &c. 

ESECUZÍONE c£ un giudizio r & 1' ottenér la. 
foíTeíilone di una; cofa ricuperata. in gíadi-
%\o.. Vedi; GiUDizto to 

Vi : fono'due forte d' efecuzioni : una fi~ 
nale r 1' altra con- un quoufque', come fola
mente tendente ad un fine, 

ESECUZÍONE finale, équeüache fadinaro 
dei beni del difendente r o.l eiiende le fue 
terre ¿ e le da atl 'Attore perche* la parte 
le accerta per fuá íodd;sfavíione &c. 

ESECUZÍONE con un* qumfqm , e quella 
che folamente tende s i un 6oc , come nel 
cafo di un capias, adl fatitfctvlenctiim , &c,. 

Qaeí ta non é ffhale,. ma íi dee prende
re i l corpo. della parte affine che foddis-
faccia al' fu o a^veriariió ^ ed ii fao carce-
ramento^ non é aifoluto, ma fin t into che 
efe foddisf;icc.ia COSL che. il fao corpo- é 
pieg^io- per ii d e ^ t ó L 

ESECUZÍONE mil-tare y é i i faccheggio- d' 
un-p u fe fáttó.-dalPcfcrtitp»" dél nemico .-

Vz Cuta e ¡e Villc dctt'a Provuixta furo 
no ricercíte di oagare contnbu¿.one , f j t 
to- pena: di- ünT efecutíóne' militi/e . Vedi 
CONT'MBüZr ONE , 6 VllLÍTA.^E. 

ESEGESí ' j . ESEGETÍCO &Co Vredi EXEGE 
SIS, &CC. 

E S E M P I O , ¡ir rt t tor ic i , . dinoca: uni fpe 
zie imptíflcta d '¡ndu/ione , o d ' i rg >men 
ta2Íonc-vc >it cu i fi ^ová> clie unac chu 
é füccefl •. in q i i che ai 
cede:a; di bu-óvÓ< nell* 
attefa. la fítóájiartra dei 
51 guerra Je 
„ 1 Fbccn3, 

-& occa.uouc v luc 
cciíio.i pr.íente ; 
;áíi o Come : „ La 
itro-; i ' lor-). viemi 
,- ^o'.i feguentem. n 
lis fi conrfo i loro 

hodéllp4 
jíarfí . 

, od origi-
Vcdi Mo-

fu r .v. ta' 
y, te , qu ná- d. ga A 
5v viciri' ,, íai i , • 

ESEMPLARE , un 
uaVí , i m i c a r f i o - . 
DE LI O v Scc. 

ESLMPLA RE di nota* 
F imm gine , coocepi 
mente.- dcirartcfigi 
fu a or̂ e'ra . 

Tá.:e, é T idea di Cafare;,-; che un gi í tore f» 

óairi'ttréntf 1' iHea , o 
ta- , o formata nella 
Jñ cu? eglr regola- la 
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nella fuá mente , quando s^accigne a dlpi-
gner Cefare. 

Vefempiare é d*" ordinario numerata tra le 
diverfe cagronr^ Vedi CAUSA • 

E S E M P L I F I C A Z I O N E , ExewpUfícatiom 
of letters patcnf , di nota un efemplare , od 
una copia dt lettere pateiUÍTi fatca dal regi-
ftro origínale di; e í íe; e íigillata coi gran fi* 
gillo d'Inghilterra . Vedi PATENTE . 

Tal i efem plifíc azi cm fon a del pari effi-
caci 5, per moíirarfí y o per trattamento di. 
caufa , che le rteffe lettere Patenti . 

ESENZIONE , un privilegio , od una 
difpenfa> per cur una perfona é eccectuata 
da qualche regola genérale Vedt. PRIVI
LEGIO &c. 

L" efenzicne s1 a o plica particolarmente al
ie Ch cfe, alie CappeHe v ed a Monafterj> 
CKB hanno un privilegio, dato loro dai Pa-
pi , o dai Principi- , per cui fono efe n ta t i 
dalia giunsdizione del Vcfcova, o deü' Ordi
nario. Vedi CAPPKLLA ,, ORDINARIO-, &Co. 

I i Concilio di. C nianza nvoco tutte V 
efenzioni^ per rertituire alia- legge- genéra
le , indeboiita e duninuita dal rilalfamen-
to- di diveríi fecoli , i'antica fuá forza, e 
vigore \, e fária per tuteo oííervare, nella: 
fuá piena iatitudme 
• Le pnme efenzioni accordate- ai Monaci 

.fu'rono folimente per la liberta d'eleggcre 
ií b r Abbate v independenteorente dal Ve-
fc vo,v « non gia per-coprirli'dalla giuris-
dizione regoiare deiVcfcovi . II preterto per-
tai» efenzion'r, fu , che i Vefcovi s! abufava-
no» deila.. loro autonta. , ed efigevano ftra-
vaganti" d.rttti da' inonirter) della: ior dipen-
aenza. Ma- la vera caula fu piuttodo , che 
i- Monaderj- eíTendo decaduti dalla íeverítE-
dcüe loro rególe ^ non* amarono d'averia-
fpetton cosí v i c in i , e pero s'adoperarono-
per cttenert efenzioni,, 

Come queíto era un derogare dalle leggi 
comuni i Papi furono moito rifervati e 
cauti. ne! daré V efenzioni 'r e rare volíe le 
accordavano fe non le col coníenfo dcgli 
fíeffi Vtfcovi . Ma per gradi- vT< nnero adarfi 
dai Pjpi V efenzioni con nitnc di ritfgno s 
grande eüendo. aíiora l5 inciulgenza de' Velco-
vr , i qüalr non nt apprendcVdoo tutte le. 
coníeguen7e . — • ' I I Concilio di Treoto alia 
fine le proibl , e le dichiaro nuile in aweni-
re y. coníermando folamente quelle ch' erano-

líen 
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t e n f o n d ñ t e , fopra conceffioni legiíílmedel-
la Santa Sede. 

ESEQUIE, exequia in Latino , obfcques * 
in Franceíc, cd obfeqnies ni Inglefe, fono 
folennitadi funebri, o cerimonie che fi com-
piono nelU fepoltura di pedonagg' d i f t in t i , 
Vedi FUNERALE . 

•'f La parola obícquies e deriva ta ¿¡al La
tino cbíequium , obbedienza : ejjendo ap-
punto i'Eíequie V ultimo ufizio o clovcre 
che tender f i pajfa ai moni, 

E S E R C Í Z Í O , una ripeiizione di quaiche 
cperaziont, per avvalorare, o confervate V 
abito. Vedi ABITO. 

Cosi , noi fiam íoüti tf tfercitare i i cor-
po, per acquiílarc o mantenere la fanita; 
cííendo che cib coatribmfce cd aH'efpulGo-
ne degii cfcrementl , ed a confervare \\ to-
KO , e la molla de'foiidi. Vedi SAMTA* . 

Coloro che vnenano una vita fedentaria , 
c non ut$úó]J$ferefcfé., íono íoggttti a fluf 
í ioni , che trieóanp ad aitri fcóncerti. — I 
giuochi di a?./ardo fono da rígettarfi e da 
ícreditarfi, ma quelli d'efercizio da promo-
verfi . Vedi G i u o c í i í . 

L ' Eferaztc, e la quiete fanno una delle 
cofe Non naturali, neila Medicina . Vedi 
NON NAIURALÍ , e GYMNASTICA . 

La fatica o V Efercizio , offerva i l Dr. 
Cheyne , efíere indifpenfabümtnte tiecefla-
rio per couíervare i l corpo nel debito e 
buono üato . Qualunque dicta o modo di 
vivere che íi tenga, comunque ella fu ben 
aggiuüata c nelia quantita e nella qualita ; 
quai fi voglian evácuazioni che fi uíino per 
minorare la malattia, e qualunque íucceda 
neo che venga pro poli o per ovviare ai cae-
t iv i effetti , tuttavia fetnpre i noftri corpi 
Ion cosí fatti , e l 'economía anímale cosí 
diípofta , che fenza un giurto e moderato 
lavoro, efercizio , o fatica , i fughi s' ad-
denícranno , le giunturc s' irrigidiranno , í 
nervi fi rilafferann >, ai quali fcóncerti deb-
bono fufíeguire malaítie croniche, ed una 
vecchiezza imbeciila e valetudinaria. Sag-
gio fopra la Sanitct p. 90. — Di tut t i gli E-
fercizj che fi ufano , o poífono ufare per la 
falute, come i l camminare, i l cavaicare , 
o la vettura, !a fcherma, i l bailo, la pal
l a , lo fcavar t é r ra , i l trombare , i l fuonar 
le campane &c. i l camminare od i l paífeg-
gio é i l piü naturale, e farcbbe i l piíi uti-
l e , fe non confunuífe troppo degli fpir i t i 

ESE 
delle períbne deboi: , ¡vis ormai iUavalca* 
re é certamente i j piu ftrenuo,'il piu fa-
no ed i l men laboriofo Efercizio , e quello 
che difperidia raen di íp in t i ' , che qualun
que altro . Id. p. 94. &c. — Quegli organí 
del corpo , che tono i piu adoprati, íempre 
diventano i piü L r t i ; di modo che poffia-
mo fortificare qua'unque debol órgano collt' 
Efercizio: Cosí ie gambe , le colee , ed i 
psedi dei pom-iettighe ; le braccia e le raa" 
ni de' barcajuoii ; le khiene e gli omeri 
de' facchin; , diventano groífe, forci e ner-
voíe col tempo e coll' ufo . E' certo pari-
menci, che il parlar forte ed alto , rinfor
ma la voce tá i polmoni. Id. p. 96. Laon-
de agli afmatici , ed a quelli che hanno 
polmooi deboli , io raccomanderei i l par
lar moko ed alto , i l caminare per afcefe 
facili , &c. A quelli di nervi debo i i , e di 
debole digcüione , i l cavaicare í A quelli 
che fono mcomodati dalla pietra , i l caroz-
zare , o U faríi vettur¿re fopra ürade ioe-
guaü ed afpre : Agí' incomodatí da dolorí 
reumat ic í , i i giuccare al trueco, alia pal-
lacorda, &c. A quelli di braccia o di gar-
retti debolí , i l giuocare alia paliacorda, o 
al pallone: A quelli di fchiene o petti de-
b o l i , i i fuonare una campana , od eílrar 
acqua colla tromba. 11 camminare per íira-
de afpre e faííofe , anco fin alia ftanchez-
za, rimetterá l'ufo delle membra ai gotto-
f i ; benche i l cavaicare mcg'io fia per oita-
re al morbo . Ma gli íludiofi , 1 contem-
pla í iv i , i valettidinarj, equ<.lli di nervi áe-
bo i i , dtbbon tare V Efercizio una parte dei-
la lor religicne. — U n a condizione necef-
faria per rendere 1'Eyifrc/z/i? quamo piü uti-
íe fi pub , é che fi uü dopo avere lo (to
ma to vuoto . — Sotío J' articolo deH' Efer
cizio , viene puré da raccomandaríi i l ba-
gno freddo, e lo ñropicciamento celia car
ne . 1—Id.ibid. p. 103. Vedi JBAGNO , FRE-
GAGIONE , &C. 

ESERCIZJ , nel plurale , intendefi di 
quel che s'infegna ai gievani nobili nelie 
Academie , o nelle Cavallerizze , &c. *—*-
Come cavaicare, o faltare i l cavallo, bai
lare, tirar di fcherma , volteggiare , dife-
gnare fortificazioni &c. 1— Quedo giovane 
gentiluomo é paíiato per tutt i gíi Eferci-

con grande applaufo . Vedi ACCADE-
M r A &c. 

ESERCIZIO , nel!' arte della guerra , d i 
nota 
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nota 1' ordinare un corpo di foldati ¡n for
ma di battaglia , e farh praticare i divcrfi 
movimcnti , e 1' evoluzioni m i l i t a n , col di-
verfo mantggio delle lor armi &c. per ren-
derli o confervarli abili e deñri nell'occa-
íione. Vedi MILITARE. 

Queft' é queilo che Vegezio , ed altri 
Scrittori Latini chiamano meditatio. 

ESIB1ZIONE , produrre o moílrar tito-
l i , autorita, ed altre prove d'una materia 
ni coníefe. 

Le parti hanno eftbiti i loro t i tol i , e 
pretefe davanti agli arbitri . 

Anticarnente fí usb la frafe , Efibizione 
di una tragtdia, di una commedia &c. ma 
adsíío diciamo rapprefentazione. Vedi RAP-
PRESENTAZIONE. 

ESIGENZA , cioé che una cofa richic-
de , o che é eípediente , e che le convie
ne. — I Rei furono riraandati ai giudici , 
per tííere puniti fecondo Vefigenza del cafo . 

ESI L I O , exilium , appreíío i Romani la 
parola exilium propriaroente íignificáva un' 
interdizi one ) od eíciufione dall acqua e dal 
fuoco j la neceffaria confeguenza di che era, 
che la perfona interdetta doveva ritirarfi in 
qualche altro paefe, imperocché non potea 
vive re fema acqua e íenza fuoco . •—Cosí , 
Cicerone ad Herenn. oííerva , che la forma 
deüa íentenza non efprimeva Efilio, ma fo-
lamente aqu<e & ignis interdtftio. Vedi IN-
TERDIZIONE . 

I I medeíimo Autore oííerva, che VEfilio 
non era propriamente un gaftigo, ma una 
volontaria fuga, od un evitare i ! gaftigo de
cré ta te : exilium non effe fupplicium , jed per-
[ugium iportusque fupplicii . Fro Cacinna. Ve
di SUPPLIZIO. 

Egli aggiugne che non vi era deÜtto tra i 
Romani , come appreíío V altre Nazioni , 
punito con Y Efilio', mal 'efilio era un ricor-
fo a cui fi rivoigeva il popólo volontaria-
mente, per fchivare le carene , 1' ignomi
nia , la fame, &c. 

Gli Aienieíi mandavano fpeíío i lor Ge-
nerali, e grand'uomi^ni in Efilio ^ per una 
certa invidia dei loro mér i to , o perché dif-
fidavano della loro troppo grande autorita. 
Vedi OSTRACISMO. 

ESILIO , qualche volta puré fi ufa per di
notare la relegazione d' una perfona in un 
luogo , donde é obbligata di non moveríi fsn-
zaiieenza. Vedi RELEGAZIONE . 

E S I 
La parola é derivata dal Latino exilium , 

o da exul, un efule , un bandito ; e quefta 
probabilmente da extra folum , íuori del fuo 
fuolo nativo . 

Figuratamente , adoperiamo la frafe , Efi
lio omrerclc, per un cffi/io od ¡mpiego che 
obbliga un uomo a rifitdere in qualche luo
go rimoto, o inameno. 

Sotto il regno di Tiberio , gl' impieghi 
lontani erano una fpezie di Efilj miílcriofi 
e coperti. — U n Veícovato , cd anche una 
lord litutenaney, una Rettona, od un Go-
verno nclT Irlanda , ñ fon confiderate per 
fpezie d1 Efilio. 

E S I N A N I Z I O N E , 1'ilkíío che evacúa-
zione. Vedi EVACUAZIONE. 

ESISTENZA , quello, per lo che una cofa 
ha un' attuale tíítn/.a , od é detta ejjere, ef
fe . Vedi ESSEKZA , Co ESISTEKZA , PRE-
ES ISTENZ A , ed ESSE . 

Queíla nozione dell' Efificnza, é applica-
bile non fojamente a una í o lianza creata, 
ma anche all' incrcata . — M a debbefí ag-
giugnere, che 1' Efijlcnza delle foüanze crea-
te, e fpezialmente delle corporee, implica 
un rifpetto a luogo, a tempo, ed anche a 
una caufa efficiente ; donde gli fcolaíiici ge
neralmente la definifeono ; C ib , perché una 
cofa é formalmente ed eüriofecamente fuori , 
( extra ) delle fue cagioni , e cib hic & 
nunc. 

Efificnza , ed eíícnza , s' approffimano gran 
fatto alia natura 1' una deil' altra: ed in ve
ro , non differifeono fra loro in altro, fuor-
ché nel aver noi divcrfi modi di concepire la 
ñeíía cofa. 

Imperocché IO, í eíícnza d' ordinario fi 
fpiega per lo primo, o per lo pits nobile, e 
radicale attributo dclla cofa , e. gr. quella del 
corpo, per 1' elienfione quella deila mente, 
per lo penfare &c. o per una enumerazione 
di íutti gli aítributi intrinfechi: e V Efificn
za é fpiegata con fpecificare ogni luogo , ed 
ogni tempo, come in quella di Dio ; o con 
fpecificare qualche luogo e tempo defínito, 
infierne colla cagione , come nelle crea tu re. 

2O. I I íbndarncnto e l'occafione di quefta 
difiinzionc é queüo , che 1'eííenza apparíie-
ne alia queftione, quid eji ? ma V Efificnza 
alia queflionc , an eji? 

3o. VEfificnza neceííariamente prcfuppo-
ne 1'eííenza , e non j^ub eííere concepita fenz* 
cffa : ma 1'eííenza íi 'pub concepire fenza í' 

F f i ' 
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Éfíflmza ; in qüaftto che F efíenia appartic-
ne tgualmente alie cofe che fono m poten-
t i a , ed in a t iu : ma V Eftjknza foiamente a 
que lie in aBu . Notifi pero , che cib non ha 
lüogo in D i o , alia cui natura edeíTenzanon 
pub la mente penfare, fenza concepir la íaa 
E/i/lenza-. 

" Noi abbiamo diverfe maniere, per giu-
gnere alia cognixione dell' Efifienza delle co
fe . — La noftra propria Ejiflenza la cono-
fciamo per intuizione i i5 Ejijienza di tm 
D i o , per dimoftrazione 5 e quella dell'altre 
cofe per fenfazione. 

Quanto alia noftra propria Eftftsnza , la 
percepiamo cosí chiaramente, che ella non 
ha bifogno, ned é capace di alcuna prova. 
lo penfo , io ragiono , io lento placeré e do
leré : pub alcana di quefte cofe eífermi piu 
evidente , di quel che fia la mia propria Efi-
fienza ? Se io dubito di tutte i'altre cofe , 
quefto ftcífo dubbio mi fa percepire la mia 
É/íftenza e non mi permettera i l dubitare 
di effa . Se conofeo che dubito , ho cosí cer
ta percezione della cofa che dubita 5 come 
di quel penfiere , che io chiamo dubitazio-
be. L' cfperienza adunque ci convince che 
noi abbiamo una cognizione intuitiva della 
noftra propria Ejljhnza, ed una interna i n -
íallibile percezione , che noi fiamo . I n ogni 
atto di fenfazione , di raziocinio, o di pen-
famento , noi fiam conícii a noi fteíFi del 
noñroproprio eííere , ed in cib noi non de-
cadiamo punto dal piíi alto grado di certezza . 
Vedi CARTESIANI . 

Quanto alia noftra cognizione dell' Efifien-
za di D i o ; quantunque egii non ci abbia 
dato idee innate di sé , puré avendoci forni-
t i delle facoltadi del fenfo , della percezio
ne , e della ragione, non poffiam mai man
care d' una prova chiara di Dio . Vedi 
D i o . 

La cognizione dell' Efiflenza delP altre co
fe 5 cioé degli oggetti efterni , de' corpi, del 
mondo, &c. V abbiamo foiamente per mez-
za della fenfazione 5 imperocché non eíTen-
dovi conneffione neceflaria dell' Efifienza rea-
le con alcuna idea che V uomo ha nella fuá 
memoria ; né di alcun' altra Efifienza, fuor-
che di quella di D i o , con 1' Efifienza di un 
particolar uomo-, niun particolar uomo pub 
conofeere VEfifienza di alcun al tro eííere , fe 
non fe folo , quando coll' attualmentc operare 
fopra di l u i , fi fa quelPEílere da lui percepire . 

Tom. I I I . 
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L ' avere i ' idea di una qualche cofa nella noílrá 
mente, non prova V Efifienza di quella co
fa , piu di quel che la pittura di un uomo 
provi 1'eííer d' efíb uomo nel mondo , opiíi 
di quel che i fogni e le vifioni provino o 
facciano una vera ftoria. 

Percib 1' attual ricevere d' idee dal di fuo-
r i , é quelio che ci da notizia ddl'Efifienza 
d' altre cofe , e ci fa conofeere che qualche 
cofa efifie in quel terapo con noi , la qual 
cagiona cotefta idea in noi , quantunque 
né conofeiamo, né couíideriamo , come lo 
faccia. 

Quefta notizia che abbiamo per mezzo de* 
noíln fenfi dell' efifier delle cofe fuori di n o i , 
benché non fia a un tratto si certa , come 
I ' intuizione e la dimoftrazione , puré meri-
ta i i nome di cognizione , fe ci perfuadia-
mo , che le noftre facolta agifeono , e c' i n -
formano dirittamente e giufto, intorno all* 
Efifienza di quegli oggetti che ieaífet tano. 
Vedi COGNIZIONE . 

Ora , _ oltre la ficuranza de' noftri fenfi 
medefimi , che e' non errano neli' informa-
zione che ci dan no dell' Efifienza di cofe 
fuori di no i , abbiamo dell' altre concorren-
t i ragioni; come I o . Egli c chiaro che co-
tefte percezioni fono prodotte in noi da ca-
gioni efteriori aííicienti i noftri fenfi, per
ché coloro che manearlo degli organi di qual
che fenio , non hanno mai prodotte nellc 
loro menti le idee appartenenti a quel fen
fo. 2O. Perché veggiamo, che non poíTiam 
fchivare d' a veré coteíte idee, prodotte nel-
le noftre menti: quando i noftri occhi fo
no chiufi , poffiamo a talento richiamare 
alie menti noftre le idee della luce, o del 
Solé , che dalle fenfazioni paffate han pre-
fo luogo nella noftra memoria; ma fe voi-
giamo _ gli occhi verfo i l Solé, non poília-
mo evitare P idea, che la luce od i l Solé ai-
lora produce in n o i ; lo che moftra una dif-
ferenza manifeíía tra cotefte idee laíciate nel
la memoria , e quelle che a forza entra-
no in n o i , e che non poffiam evitar d'aver-
le . I n oltre, non v i é alcuno che non per-
cepifea la diíFerenza in sé medefimo tra 1* 
attualmente guardare i l Solé , e i l contem
plare 1' idea che egli ha di efib nella fuá 
memoria, e pero egli ha cognizione certa^, 
che non fono ambedue memoria , o i m -
maginazione . 30. Aggiugni a cib , che 
moke idee íono prodotte in noi con dolo-

Sfss re* 
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i c , che di poi rammemoriamo fenza la mc-
noma pena : cosí i i dolor del freddo o del 
caldo, quando l'idea n'e ricevuta nelle no-
ílre m e n t í , non ci tía diílurbo j ed i) mede-
f imo, quando noi lo fentimmo , ci fu moleftif-
í l m o ; e ci rammentiamo i l dolor della fa-
nie , della fete , della doglia di t e ñ a , &c. 
fen^a punto di dolore , che o non ci ílur-
berebbe rnai , oppure i l farebbe conílante-
mente , ogni volta che n* aveffimo i l pen-
fiere , fe non v i foffe altro che idee flut-
tuanti nelle noftrc menti ed apparenze o 
fantasmi íenza la real Efificnza delle cofe 
che dal di fuori ci affettano . 4 0 , I noftri 
feníi , i n molti caí! , recano teñimonianza 
alia verita del rapporto degli uni agli al-
t r i , intorno all' E/iJicnza delle cofe fenfibili 
fuor di no i : colui che dubita , quando ve
de un fuoco, fe fía fuoco rcale, pub anche 
fcntirlo , fe vuole , eper l ' acuto dolore con-
vincerfi, che quella non é una mera idea, o 
fantafima . — Tale íl é la dimoílrazione dell' 
Efificnza de' corpi efterni , appreffo i l Sig. 
Locke, 

L'ingegnofifllmoDottorBerkeley ha uní i -
flema differentiíTimo : egli foíliene che i cor-
pi efterni non hanno EJi/ienza fuorché nella 
mente che \ i percepifee ; cioé efijiono foltan-
t o , quatcnus fon percepiti. E di cib ne ha 
data , fecondo l u i , e íecondo parecchi akr i 
una dimoftrazione . Vedi ESTER NO Mondo , 
&c . in tealta , " che né i noíbi peníieri, 

nc le noñre paíTioni , né le idee forma-
te dair immaginazione , dic 'egli , eíifta-
no fuori della mente , é confefíato da 

„ tuíti ; « che le varié fenfazioni irapreffe 
,, nelía mente , quai che fi vogiia ogget-
„ t i 'ch' elleno compongono , efiíler non 
„ poflano d'altra guifa che in una mente 

che li percepifce, non é men evidente : 
„ queílo appare dal fenfo della parola efifie-
„ re, quand' é applicata alie cofe fenfibili. 

Cosí la tavola su la quale i o ferivo eíiíle ; 
„ c. g. io la vedo e la fento: e fe foíTi fuo-

r i del mió gabinetto , direi ch' ella efiíle-
„ va ; <:ioh , che fe fofíi nel mió gabinetto , 
„ la vederei e la fentirei come dianzi. Egli 

vi fu un odore, cioé io l 'hofiutato, &c. 
„ Ma 1' Efifienza degli efferi non penfanti, 
„ fenza venina relazione alF eífere percepi-
„ t i , h non so che d'inintelligibile 5 i l loro 
„ effe c percipt. Egli fi sforza di mo-
ílrarci che k nozione de' corpi , é fonda-

ta su la dottrlna delle idee aílratte: t£ Che 
fono la luce ed i colori , i l caldo t d i l 

„ freddo , 1'eífenfione e la figura , in una 
parola le cofe che vediamo e fentiamo > 

,, fe non fe tantefeníazioni , nozioni, idee 
od inipreííioni ful fenfo? Ed é egli poffi-
bile feparare , anche nel peníiero , alcuna 
di quefte dalla percezione ? I diverfi cor-
pi adunque che compongono la figura del 
mondo, non hanno alcuna foñanza fen-
za una mente; i l lor cj]e é 1' eíiere per-
cepiti o conofeiuti: e fin tanto che non 
fono da me né da altro eífere peníante per-
cepiti , non hanno ombra aftatto d' Efi-

„ ftenza, — Le cofe che percepiamo, íono 
colore, figura, moto, &c. cioé , le idee 
di eoteftecpfe: ma un'idea ha forfe alcu-
na EJlJicnza fuori della mente í A veré 

, , un'idea, é 1'ifteffo che percepire: quegli 
ajunque , in cui i l colore , la figura , &c. 
efiílono, deve percepirli. Egli é manife-
fto percib, che non vi pub eíiere una ÍCH 
lianza non penfante, od un íubílratum di 
cotefte idee, — Ma voi potete argomen-
tarecosl; le le idee íleiíé non eíiílono fuori 
della mente , vi poffono eflere delle cofeíí-
mi l i ad elfe, delle q,uali fon copie e raífo-

.„ miglianze , ch'efíítono mor della mente : 
al -che íi rifponde, un' idea pub eífere per 
avventura non altro che un' idea; un co-

,, lore od una figura pub eíiere per avven-
.„ tura non altro che una figura o un colo-
.,, re . — I n oltre egli íi pubdomandare, fe 
„ coteíli fuppofti originali , o cofe efterne, 
„ delle quali fon pitture le noílre idee, fie-

no elleno fteíle percepibiü o no ? Se lo 
íono , fon idee: fe noi fono , m5 appello 
a chiunque , e chieggo fe v i fia fenfo o ra-
gione nel diré , un colore e non ib qual 

„ cofa, che é invifíbile : i l du ro , i l molle , 
é non fo qual cofa intangibile &c. — A l -
cuni diílinguono tra qualitadi primarle, e 
qualitadi fecondarie-: le prime , cioé T 

- j , eftenfione, la íblidita, la figura, i l mo-
t o , la quiete e 11 numero, e' foílengon 
che abbiano un' Efifienza reale fuori della 
mente , e quanto alie íeconde, fotto cui 
vengono tutte le altre qualita fenfibili , 

„ come i colorí, i fuoni, 1 íapori, &c . e' 
„ concedono, che le idee che ne abbiamo, 

non fono ralfomigiianze di cofe efiílenti 
fuori della mente, o di cofe non perce-

.„ pite , ma dipendono dalla mole, dalla te-
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^ fíura , dal moto ¿ k c delle minute parti-
„ celle di materia: ora é certo che le pri-

inane qualitadi fono infeparabilmente uni-
„. te coH' altre fecondarie, enonpoííono n i 
„, men col penfíero eííerne aftratte ; e pero 
5, debbono íol tanto efiftere nella mente, Puo 
,,r mai alcuno eoncepire 1' efteníione ed i l mo-
„ to di un corf@i fenza tutteraltre qualita 
V5 fenfibili ? (Quanto- a me ,, io trovo i m -
,,, poiTibile di formare un5 idea di un corpo 

eíícfo e moventeíi fenza dargü qualche 
„ colore r & c . I n fa t t i , i ' eiknfíone, la fí-

gura ed ií moto , aftratte da tutte Taltre 
j , qualitadi r fono inconcepibili : dove per 
,5; tanto fon!'altrey eífer debbono anche que-

íl:e y cioé nella mente 5 e non mai altro-
55: ve .. I n oltre , i l grande e i l picciolo, i l 
„ veioce 5 e i l lento y datutti íl concede non 
„ efiftere in al'cun luogo , fuori de lia mente ; 

eífendo. meramente relative, e mutabi l i ; 
55 fecondo che fi muta la forma 0= la poíl-
55, zione delf órgano r J' eftenfione adunque , 
jy che eíifte fuori delia mente ? non é né 
3, grajride né picciola, i l moto non é veioce 

né lehto 5; cioé fon un nulla ~ Che i l nu--
,5 mero fía un parto delia mente, é chiaro 
5, (eziandio fe fi. concedeífe che í5 altre qua-
5, litadr efiílono ) da queíío ; che la mede-
3y fima cofa porta una differente denomina-
55. zione di numero- íecondo clíe la mente 
35 la confidera in difTerentr riípettr.- Cosí la 
, y medefima eftenfione , é 1 5 0 3 , o 36 v 
,5» fecondb che la mente la confidera 5 riípet-
,5- to ad. una c a n n a a d un piede 5 o ad un 
,5 pollice. Anz i m d t i de'Geometrr moder-
35- ni tengono 5, che una linea finita fi puo 
5,; dividere in un numero infinito di partí , . 
3, e ciafeuno di queíti infínitefimi inun'in--
35. finita d 'altrf , e si via vía f i n infinitum :' 
í r cosí che la medefima cofa é o unita , o1 
iv infinita , o non é numero , od é tutto i l nu-
,3 mero . In fatti , nella íleíla maniera che 
35 i fil'ofofi m&derni provano,- che i colorí f 
,5 i fapori 3 & C . - non hanno EfíJIenza nella 
5, materia, o fuor delia mente 3. Piñeífo íi 
.3 pu6 provare di tutee" le! qualita fenfibili 
35 qüai. fi' vogííano. C o s í d i c o ñ o 3, i l calo-
53 r e r ed i l freddo non fono che affezioni 
,3 delia mente , non modeíií di eíferi reali 
33 efiftenti in; foftartze corporee imperocché 

1'iñeffo corpo che pare freddo ad una ma-
33 no , par caldo ad un' aítra . Ora perché 
M non poíTiamo e^ualmente bene inferiré, 
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55. che la figura _e lveñenfione non fono mo-
55 delli o raíforaiglianze di qualita efiftenti 
5, nella materia j dacché ali' occhio medeíi-
55 mo in diííerenti ftazioni , o ad occhi di 
5, diverfa ftruttura nella ftazione medefima, 
55. appaiono varié e diifomíglianti l Aggiugni 
,5 ch' egli é provatOy. che la dolcezza noa 
55 efifte nella cofa fapida 3, perché y reliando 
,, inakerata la cofa y la dolcezza fi cambia 
,5 m araarezza y come ín una febbre, o ad. 
5, un palato altramente vizíato. E non & 
35 forfe eguaimente ragionevole i l d i ré , che 
3, i l moto non efifte fuori della\nente ? pe-
5, rocché fe la fucceíiione delle idee nella 
,5 mente fi fa piu veioce , ognun oonfeífa 
,5 che i l moto appare allor piu lento, fenza 
55. alcuna eíterna alterazione . — I n oltre , 
5, fe foííe eziandio poífibííe che i corpi fo-
53 lidi figurati efifteíTero fuori delia mente, 
,5 o non percepiti r pur farebbe impoífibile 
55 che mai noi ci5 conofceffimo r i noliri feníl 
, , ci danno in vero fenfazioni di idee : ma 

non ci dicono che cofa, alcuna efifta fuori 
,5 delia mente o non percepita , fimile a 
3, quelle che fon percepite r queíío accorda-
,3 no i materialiíti.. Non altra ílrada: adun-
55 que rimane , fe non quella di conoícerle: 
35 per mezzo delia. ragrone che ínferífea la 
,5. loro efiilenza da quei che immediatamen-

te col fenfo percepiamo « Ma come po-
5, trebbe cib far la ragione, quando! é cer-
55 to 5 che non v i é' alcuna conneífion necef-

íaiia tra le noílre fenfazioni e queíli cor-
55 pi 2 Eglí é evidente dai fenomení de' ío-
3, g n i d e ' f a r n e t i c i & c ^ che poffiamo efle-
5, re affetti dalle idee che ahbiamo , benc'"é 
,3. non v i fbííeny corpi efiilenti fuori delle 
33 idee : né tm fuppofizione de'corpi eíxerni 
33 ci aiuta punto f nel eoncepire ,-. come le 
33 noílre idee vengano ad eílere prodotte .. 
3,, I matcrialilli fi confeüanoincapaci di con-
,3, cepire in qual maniera i l corpo pofía agiré: 
55. fopra lo: fpirito f come imprimere aku-
53 na idea su la mente. Laonde i l fupporre: 
,3 corpi efiftenti fuori delia mente, é poco 
„. altro piü che fupporreche Din ha crea-
35 t i efferi innumerabiii intieramente inuti-
55 l i 5 e che non fervono ad- alcun'' uopo .. 

I n fomma 3 eglí appare chzV EJtJiénza dé? 
33 corpi fuori delia mente chc l i percepiiee, 
„ non folo é impoíTibile ed é una contradi-
„ zione in terminí ; ma íe foííe eziandio 
,3 poífibile, anzi reale, ímpofíibii faria che , 

S í s s 2. „ noi 
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noi mai lo conofceffimo. Ed ino l t r e , che 

5, fupponendo non effervi tali cofe , non 
j , oílante avremmo la ñeffiffima ragione che 

or' abbiamo , che elleno .vi foirero : íuppo-
3, nete , e. gr. un' intelligenxa afFetta dali' 
5, ifteíTa ferie di fenfazioni , impreííe eolio 

fteííb ordine, e colla fíefla vivezza; non 
„ avrebbe ella tutta la ragione che abbiam 
„ noi di credere 1' Ejlflenza de' corpi rappre-
„ fentati dalle fue idee? 1— Tutte le noílre 

idee e fenfazioni fono viíibilmeníe inat-
55 tive ] anzi, i l proprio efiere di un' idea 
55 implica paffivita, ed inerzia ; di modo che 
55 é impoffibile che una idea faccia alcuna 
ú cofa: Ella non pub dunque eííere la íomi-
,5 glianza o ú modcllo di alcun eflere atti-
55 v o ; quando pur non íi dica, che gli op-
5, pofti fi raíTomigliano i ' un' ail' aitro . Ora 
„ noi veegiamo una fueceffione continua d' 
,5 idee nelía mente ; ma s'é gia pravato , 
5, che queíle non dipendono da alcun corpo 
5, efterno come da loro cagione : refla adun-
,5 que che la loro eaufa fia un' incorpórea 
5, attiva foftaRza, cd uno Cpiriío ; Imperoc-
55 che , che k> non fía la cagrone delle míe 
35 proprie idee , é chiaro da queílo , che 
5? quand'io a pro gli ecchi al chiaro e vaílo 
55 lume del giorno , non poffo di meno di 
a, non vedere varj oggetti, Ora le rególe 
5, o metodi fiíli, colle quali la mente da cui 
35 dipendiamo, eecita ira noi le idee di fen-
35 fo , fono chiamate leggi della- natura: noi 
5, le appariarao dall' efperienza, la quale c' , 
5̂ in-fegna, che le tali e tali idee fono ac-
a., compagnate da tali e tali altre idee nei 

corfo ordinaria delle cofe. Le idee noní i 
produeono ^ comeíivoglia y ü d d l ' i m p a z -

„ zata ed a cafo: ma vi é an certo ordine 
3, ed una certa ecnntffione ñabilita fra effe., 
5, come quella della eagion. c dell'eíFetto: e 
35 v i fono diverfe combinazicni di eííe, faí-
>5 te 'm ura modo regolariíTimo e aítif/ziofo, 
3, che noi corpi ehiamiamo: ed i l fiftema di 
35 quefte, i l mondo,. Inrigore pero, la con-
3, neffion delle idee non impliea la relazio-
5,5 ne di cagioa e d'efFetto, ma fol di un fe-
„ gno o marca della cofa íignificata:, i l fuo-
„ co ch' io vedo non é la eaufa del dolóte 
35 ch' i o f e n t o m a i l fegno che me ne av-
35 ve rt i ice . Lo í be pito ch' io odo , non é F 
5, efíetto di quefto o di quel moto od urto 
„ de'corpi naturali , ma n ' é i l fegno .. I 
3.55 Cartejiani- confelíano non: so qual cofa f i -

3 i 
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5, mlle : V azione de' corpi fopra cíe' noíln 
5, organi, dicon' effi, non é la cagione effi-
,5 ciente delle noíire idee e percezioni, ma 
5, foltanto la eaufa occaíionale , che deter-
„ mina Dio ad agiré su la mente, confor-
„ me alie leggi dell'unione dell'anima e del 
„ corpo. Vedi CAUSA . I l Dr. Berkeley per 

verita, togliendo vía i corpi togliequelle 
„ cofe che quefti Filofofi contano per occa-
„ fícni delle loro idee: per eccafione , dic* 

egli 5 ñ debbe intendere o 1' agente che 
3, produce un e f f e t t o o qualche cofa che s' 
3, offerva accompagnarlo o precorrerlo, nel 
„ corfo ordinario delle cofe : ma la materia 3 
,5 fi sa bene , eííere paffiva ed inerte , e per-

cib non poter effer un agente, od una 
M eaufa efficiente ; e queita materia primi-
„ tivaraente ed ira fe iíeífa , accerdafi eííere 
„ impercettibile, e vuota di tutte le quali-
3, ta fenfibili particolari \ c ioé , ella non ha 
yy queño o quel particolare colore, quefta o 

quella particolare figura, &e. ma ha co-
„ iore ira genere 5 figura in aftratto, &c .ma 
j , un ailratto non é oggeíto del fenío : laon-
„ de la materia non puo eííere * occafione 
„ delle noftre idee nel íenío últimamente 
„ detto . ,5 YeáiBerktl* Frmcip..deir Uman* 
„ Cogn* Vedi puré CORPO , & e . 

Quanto fia per valere contro quefto ra-
ziocinio i l grande argomenío de' íoñenitori di 
mn mondo materiale , prcío dall' impoífibilita 
che Dio c' inganni' e dall' evidenza ch' egli c' 
i n g a n n a f e quefto mondo materiale non c' 
é , laíciamo giudicarlo al Lettore ..Vedi StanL 
Hijior. Phllof. P. X I I . dove le obbiezioni 
degli antichi Pirronifti, contro i'efiftenza de' 
corpi, fon riferite ,. Vedi puré E S T E R . N O 
Mondo 

I n quanto úV Efifierrza degli fpir i t i , M . . 
Locke accorda,. che i ' aver noi idea di effi, 
non ci fa conofeere, che coía tale efifta fuo-
ú di noi , o che vi. fíeno dsgli fpiriti. finiti', 
od altsi fpi ritual i eííe r i , fuorché Dio . Ab
biam fondaraento dalla rivelazione, e da di
verfe altre ragioni , che tai creature v i fie-
BO ; - ma non effendo atíi i noftri feníi a di-
fcopriiie , manchiamo de' mezzi di conofeere 
la loro particolare E/tfleñza : imperocché 
niente piii conofeer poíliamo, che vi. fien de
gl i fpiriti finiti efiftenti , per í idea che di 
tali eííeri abbiamo 3 di quel che dalle idee; 
che uno ha delle fate , o de' Centauri , ex 
conofeer goff^ che realmente efiftano cok 



E S O 
cornfponcknti a cotcíie idee . Vedi SPIRI-
TO , &c . 

ESODIO. Vedi EXOFIUM . 
ESODO , EXODUS , i l fecondo dei cinque 

Libri di MOSE . Vedi PENTATEUCO . 
La parola nel fuo original Greco , fJ&Páf^ 

letteralmente inchiude un' uícita , od un viag-
gio j e fu appíicata a queilo Libro , a ca-
gione che laStoria del paffaggio degrifrae-
l i t i fuor dell 'Egiíto , i n eíío é riferica. 
Oltre di cib, eglí contiene la ítoiia di quel 
che f i opero i n Egi t to , dalla m irte diGiu-
fcppe , lino alia liberazione degli Ebrei , 
egualmente che quel lo che íegui nel Defer-
to , ed in particolare ful monte Sinai , ai 
fabbricaríl del Tabernacolo. 

Gl i Ebrei lo chiamano veellc femoíh Q . ¿ . 
hiec nomina, qucfli fono i nomi; che fon le 
parole iniziali del Libro: per la iieífa ragio-
ne che chiamano la Gcnefi Berefith-, q. d, 
in principio , nel principio. Vedi GENESI . 

ESOFAGEO, (ESOPHAGEUS , nelí 'ana
tomía , uno de" muícoli del faringe cui ei 
circonda tutt' intorno , come un anello . Ve
di PHARYNX. 

Egli é femplice o folo , e ferve a fpignere 
giu l'alimento, con chiudere i l faringe alia 
maniera d'uno sfintere ; donde alcuni lo chia
mano fphinctcr gulde j altri deglutitor . Vedi 
SFINTERE T DEGLUTIZIONE , &c. 

I I Dr. Drake vuole ch' ei non fia altro 
piü che una produzione del pterygopharyn-
gíEus , le cui fibre cerchiano i l faringe per 
una linea su la parte deretana di eíío. A b -
benché Verheyen lo fa un pap diftinto, 

ESOFAGO , (ESOPHAGUS j h ^ y t í , nelF 
anatomía , la gola ; una canna, o tubo e 
paffaggio membranofo, per cui i l noftro ci-
bo e la noftra bevanda trafportanfi dalla boc
ea alia ftomaco . Vedi Tav. Anat. ( Splanch.) 
%. 2. lít?. w. Vedi anco GIBO , &c . 

L ' efefago diícende dalle fauci alio ftoma
co , tra l'aípcra arteria e le vertebre del eol
io e del la fchiena, in dritta linea, fe n'ec-
cettui un piccolo piegamertto verfo la quinta 
vértebra del torace , dove ei fvoige un poco 
alia deflra per laíciar ftrada alia magna ar
teria , che corre lungh'eífo fin alia nona ver
tebra j dove volgendofi di nuovo alia íini-
ftra , traverfa l'arteria, e pervadendo i l dia-
framraa , termina nel fimftro orificio de lio 
ftomaco . Vedi STOMACO . 

Confia di diverfe tuniche o mernbrane , 
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eoraunementc contate pertre; benché alcu
ni ne facrian quaítro , altri cinque o fei , 
volendo che una fia la cruña villofa . La qual 
ultima dmfionc é íeguitata dal Dr. Drake , 
come la piü efatta . 

La prima túnica é membranofa, e fola-
mente deñinata per una c.-perta del refto ; 
e pare íoltanto una continuazione dell' eíler-
na membrana dello ftomaco , derivata dal 
peritoneo \ quantunque alcuni la dirivino 
dalla pleura, ed altri dal diafragma. 

La íeconda é muiculare t che confta di 
f o r t i , carnoíe fibre, come gli altri muíco
l i ; cosí che par ch' ella faccia la gola un 
muí coló cavo fiftulofo , Secondo Stenonc e 
W i l l i s , é compofta di due ordini di fibre , 
che vanno da cima a fondo in linee ípira-
1Í , contrarié Tune all' altre, e che fi decuf-
fano. La qual deferizione é eíattiflima, del-
la gola degli animali ruminanti , ma non 
degli uoraini. Negli uomini, confifte in due 
lamelle carnofe , come due diílinti mufeoli: 
L ' eílerna compofta di fibre di irte longitu-
dinali ; P interna di fibre annulari , fenza 
angoli offervabili. L1 ufo di quefta túnica h 
promoveré la deglutizione : Le fibre longi-
tudinali , quando fono in contrazione , ac-
corciando Ye/ofago, e facendo la fuá capaci
té piu grande, aífinché poffa ammettere la 
materia che s'ha da ingozzare ; e le annulari, 
al contrario , ftrignendo la capacita, eretro-
cludendo l'alimento che difeende, lopremo-
no all' ingiü. Cosí che i due ordini di fibre 
fembrano adoperare come muícoli antagonifti 
l'un all'altro . Vedi DEGLUTIZIONE . 

L'altra túnica , cbiamata vaiculare , con
fia d' una doppia membrana j 1' cfterior for-
mata di fibre irregolari, e divafi innúmera^ 
bili infratteífuti; l'interna y di fibre longitu
dinal i díritte , miñe con piecole glandule j 
donde alcuni la chiamano glandulofa. Quer 
fia membrana ftrettamente s' attiene ad un" 
altra di dentro , chiamata la túnica nérvea 
che é eltremamente fina, e compofta di te-
nutfíime fibre, variamente difpoíte . Ella ¿ 
continuata con quella che copre le fauci , 
la bocea, e le labbra i donde avviene, che 
i l folleticar i l fondo delle fauci, con vellicar 
quefta membrana, provoca la voglia di vo
mitare . Vedi VOMITARE . 

Quefta membrana ha una fenfazione aca
ta \ ed in quefta parte, come alcuni penfa-
n o v ' é la íede della f e t e o ¡'órgano on-
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de s'eccita. l'appetito dibere * VediSETE .. —-
El laé foderata internamente d'una croftavií-
loía , che i l Dr.Drake credette eiftre í dutíi 
efcretorj. delle glandule r, e non diiTimile dal
la cutícula ¿ellacute * per diícndere la mem
brana íbggíacentc ^ Ndhefconazioni r q^ueffe 
talor mandata fuor alia bocea 

apertura íuperrore á t W efofago r fituatat 
nel fonda.' delle f á u c i é chiaraata il/mw^e .. 
Vedi PHARINX ., 

ESORCISMa , EXORCISMUS * , ESOP-
K O M 0 2 ^ pregbiere o feongiuri , colle 
qualii ñ eforetza y cioe fí difeaccia- dalle per-
feae oíTeíTe; i D e m o n j o elieno ÍI prelerva-
sao. dal pericolo.. VediDEMONI ACÓ . 

La- parola: é dermata- dal Greco , ifyp» 
xigm* adjurare y conjurare y feongiurare m 
In mohtjfimi dizionarj , eforcismo e[con-
giuro y conjuratio s ufano, come' finoni-
m i : ma in rcalta r conjuratio r, feongiu-
ro e folamente una: parte- ¿ie//' eforcismo ; 
e r eforcismo la cerimonia íntera\, — La: 
conjuratio fcongmro 5, e propriamente la-
formóla 5¡ in cui r ft. comanda: a l Diavolo-
el) efea r .&c„ VediCoNjURAzroNE . 

Gl i Eforcismi fono- di grand' ufone l íaChie-
fe ^ I preti fan- Pacqua Santa, con eforciza-' 
le l'acqua comune uncerto numero di: vol-
tc .„— In: real ta V eforcismo e una parte in mol-
te confeeraxioni , che: fa la; Chiefa ¿ Vedi 
CoNrECRAZrONE ,, ESORCISTA &C., 

Deefi concederé , che Pulo dcgli eforcismt 
e quaíi cosí antico- come, la Chiefa : a tai 
mexzi s' é avuto ricorfo per difeacciar ma-
lattie si dagli. nomini r come dalle beftie , 
fer efpellere, cdntruggere de' vermi diíolato-
r i ,, ed altri animali nocivi alia; térra ,• ed. ai; 
füoi frutt i . . Vedi S r o M U N i C A . 

M . , Thiers ,4 nei fuo Trattato delle- fuper-
Jlizioni y da: diveríe formóle ái ta\i eforcismiri 
e cita pai'ticolarraente T efempio di San Gra
to , i f qualé , coi me72o- degli- eíorcismi r 
©ítenne da.Dio ilfavore, che. non íi trovaffe 
alcun topo nel paefé d'^oft 3,. ne per trcmiglia; 
air intorno „, 

I I medefimo Autorc e di opinione , che1 
tali eforcismi E poíTano tuttavia praticare a 
Buon fine e con vantaggio,. contro i forci r 
i ; pidocchi ,, le l o c u í l e i bruchi , le tempe-
íle & c , Ma per fare: tal cofa, egli oííerva v 
che i l Miniftro deve avere la propria qua-
l i t a , ed un proprio carattere,. e che fia ap-
grovato dalla Chiefa j , &:egli; dee. garimen-
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t i ufar parole epreghiere autorizzate per eíía r 
altrimenti , i fuoi eforcismi íaramio dannabili 
fuperftizioni 

G l i eforcismi aveano- anticamente un al-
tro- ulteriore feopo, applicandoíí per via di 
giudizio o di prova, o di purgazione , per 
eíforcerc la verita dairaccufato « Vedi PUR
GAZIONE .. 

V eforcismo y in qucíkr fenfo era una for-
ta di pane feongiurato , ed eforcizato per 
tal; uopo i e V opinión prevaleva , che fe la 
perfona era rea y non poteva inghiottire quel 
pane -

Quefla pare che foííe una pratica frequente 
a l tempo del; noílro Edoardo I I I . ed i l pane 
cosí eforcizato dicevafi efíere corsned Ve
di CoRSNEDr.-

Lindenbroek da efempj ¿''eforcismi con pa
ne, di orzo , e d 'altr i con: cafcio . E di qua 
probabilmente é nata quella popolare impre-
cazione y ^ may this bread choak me , i f 

I tell a lye " : Che quefto pane mi fof-
fochi,. fe dico. b u g i a V e d i ORDEAL , J u -
D r c r u M D e i , &c. 

ESORCISTA, nella Chiefa Romana , un 
facerdote,. od un cherico, i l quale ha rice-
vuto gli ordini minor i , uno: dc' quaü é qucl-
lo dcll' e/brcijla .. Vedi ORDINE. 

I i termine s' applica parimenti ad un Pre-
lato „ che attualraente eforciza. una perfona 
offefl'a 

V i é difputa fra iTeologi , fe mai i Gre-
ci abbiano avuto un fimil ordine dell' efor-
c i f t a I l Po.Goar, nelle fue note fopra l 'Eu-
chologio Greco, ha reío- probabile r che lo1 
aveííero ,. da certi: paíTi analogbi delle opea
re; di San; Dionifio j ; e diSant'! Ignazio Mar-
tire .. 

L! ordinazione degli eforcifii Gcómale nel 
tempo della- Meffa : i l loro principale ufi-
7Í0 eflendo dieípellere i diauoli... I l I V . Con
cilio di Cartagine can.,7.. vuoie -,. che. nell' 
ordinazione ¿Q\V eforcifla- y i i Vefcovo- met-
tendo i i libro degli; eforcismi' nelle fue ma-
n i , dica! quefte parolé,. " ' ricevetelo, e te-
,,. netelb a memoria r ed' abbiate la: pode-
, r íia d i metter: le mani fopra gl i energu-
„, meru , íia battezzati, c catechumeni; 
la; quai forma: ancor' ffl adopra ... 

M . Fleurl fa. menzione dicerta; gente txv 
• i f popólo- Ebreo la quale viaggiava attor-

no per i l paefe ,. profeíTando di cacciare. i : 
- Demonj con le invocazioni, che eglino preten.-

de.vaaQ;:-
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devano ¿' aver imparate ck Salomone: Que-
fíi puré crano chiamati cforcifti. Vedi Giuíep-
pe AnticL Giud. l . V I I I . c. Orig. Tra¿ l . 3 5, 
i a M a t t h , X X V I l . Ó 5 . ^ _ ' 

E S O R D I O , * nell'oratcria , i l preambo-
l o , od i l principio di un difcorfó, o d'una 
parlata ; che íerve a preparare V uditore , 
€ introdurre la materia, di cui s' ha a trat-
tare. 

* La parola e chl Latino ordirl , comm-
ciare ; per una metáfora prefa dxi. teffito-
r/", che dtconp ordui telarn , i omina are ^ 
o far Vorclitq d1 una- tela , con di/pone e 
•ordinare le fila in una tena maniera , per 
lo futuro lavoro . Vedi OADTTO . 

L ' Efordio in altre óccaíioñí é chiamato i l 
prologo, 11 Preludio , 'tá i\proemio. Vedi PRO
LOGO ¿kc. 

Cicerone definifce iV^r-Z/o , una parte dell' 
orazione, in cui le mentí degíi uditori , de-
bitamente preparanfi perqueüo che reita da 
diré : - \!efordio é una parte d' u.n, impor-
tanza principale, e dalavorarfi con diligen-
tiffimo iludió; licchéTullio la chiama di j j i -
cillima-pars orationis. Vedi ORAZIONE . 

Gli Eíordj fon di due fattc : giufíi, accurati, 
e íbrmal i^ veementi e diíordinati. Nc'primi, 
l'udienza é preparara e condotta, a giufti, 
cguali e facili pafh; ne'fecondi, l ' oratore , 
come fe foííe preío e traíportato daqualche 
improvifa paffione , dirompe tutt' ad un trat-
t o , ed entra fubito a ragionare , rivolto ai 
íuoi uditori . 

Ta l e quell' efordio d'Ifaia, udite , ¡5 cieli, 
c porgi Porecchio o térra: o quello di Cicero
ne contro Catilina , Quoufque tándem ahutere 
patientia noflra &c. 

Gl i efordj veementi improviíi e Tenza mé
todo ( exordia abrupta ) fono i piu conve-
nienti nelle occaíloni di un'allegrezza ftraor-
dinaria , d' una grande indegnazione , e íl-
mi l i 5 quantunque non ci manchino efem-
pj di panegirici di oratori fublimi, che han-
no un principio impetuoío e repentino , ftn-
za veruna di tali occafioni: ta l ' é quello di 
Gorgia , che principib i l fuo elogio della 
Citta e del popólo d'Elis, con quefte paro
le H \ ¡ ^ , waKif á/'Tmuwv , 'Elis beata chitas: 
o quello di S. Gregorio Nazianzeno in lode di 
S. Atanafio, k.Six-'«cnoy wsi*'t»y upivtiy tv-tu:'*-
crofj,(u , Athanafium laudans virtutem laudaba . 
Gl i efordj fcofceíi, e frettolofi . eran al gü
ilo ed alia maniera de1 Greci piu che de'Latini. 

J E S O ^ 6 $ ^ 
Le condizioni richiefte in un efordio íonó 

I o . la Propneta , per cui V efordio diventa 
di un pezzo, od ha tutta la conncíTione « 
legatura c^:]!'infero diícorío , con xui s'a^-
guaglia e s'umlcc, come una parte col tut-
t o , di modo xhc non poffa accomodaríi ad 
altro íermone , od aver luogo per aventu
ra in un' occafione tutt ' oppoíla . Gl i orato-
TÍ antichi muncavano aíTai in queílo punto j 
i loro efordj non avean, bene ípeíTo, tiien-
te di comune ÚV argomento -. 2.0 Acema-' 
t t i téa , fceitezza , e magnificenza, perocche 
egli é la parte la piu at teía , e lapiuefpo-
fta . Cod Tu!lio , •veftibula aditusgue ad cau-
Jdm [acias tllufires^ 

3 . La modefiia, od un' ingenua verecon-
dia, che eftremamente raccomanda Torato-
re , e gli procura i l favor deH'udienza . QucíT 
é quellá dote the Cicerone «falta cotanto in 
L . CraíTo , fuit enim tn L . Craffo pudor -qui-
dam , qut non modo non oheffet ejpts oratiemi, 
fed ctiam probitatis commendatione prodeffet , 
I l medeíimo Tull io ccnfeffa , di sé mede-
f imo , che ful principio delle fue orazioni ^ 
egli trema va in ogni membro , e tutta i l fuo 
ípirito era nell' agitazione . 

4o . La brevita ; non amplificato , o gonfia-
to con un dettaglio di cireoílanze , od uii 
tungo giro di parole : qual dovette eíTere quel
lo di un giürisconfulto , che avendo da parlare 
della diíferenza tra due congiunti, deduffe i l 
fuo efordio fin da Adamo.. 

L' efordio e una parte eífenziale dell' ora
zione ; abbenché anticamente nell'areopago, 
al riferir di Giülio Polluce, fi parlaiTe fenza 
alcun efordio, fenzamozione ti 'aííetti, e fen
za perorazione o epilogo . I I fimile diccíi aver 
fatto Senofonte , che principio cosí , Darius 
- & Parifatis dúos habuere filios, 

ESOTICO ¥ , Í|Ü)TÍ3C9Í -, termine che pm-
priamente fignifica/om/Z/cTe od eílraneo , cioé 
portato da unpaefe lontano ed eitranéo . Nel 
qual fenfo bene fpeífo diciamo , te rmini , o 
parole cfotiche, o barbare, &e. 

* La parola e derivata dal Greco Í̂ CO , 
ÍZOTIXOS, extra , fucri, da ^ di fuori . 

ESOTICO , principalmente s' applica alie 
piante , che fon uative di foraílieri paefi; 
particolarmente quellc recate dall' Oriente t 
dall' Indie Occidentali: e che non crtfcono 
naturalmente in Europa . 

La maggior parte degíi cfotici, o delle pian
te efoticke non fan prova in Inghilterra , kx\* 

xa 
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•zá qualche peculiar cultura : elleno diman-
dano i l calore de' loro proprj climi ; e di 
qua T ufo delle ajuole coneimate , de' telai 
di vetro, delle cafe verdi, &c. 

La caía verde é propriarnente una confer-
va di efotici. Vedi VERDE . 

11 Dr. Liíler ha un difcorfo, neile Tranf. 
f i lof . fopra le malattie cfotichc, cioé su quel-
le malattie che non fono mai nate tra no i , 
ma pórtate da altrc regioni. T a l i , fecondo 
l u i , fono IO. La pejie ¡ che é propriarnente 
un morbo dell' Afia , dove é epidémico . 
2o. I I vajuolo, ch'é una malattia Oriéntale , e 
non cognita ali' Europa , e né anche nell'A-
íia Minore , o nelP Africa, prima che foire 
aperto i l commercio degii aromati nelle piü 
lontanc partí dell' Indie j donde originalmen
te é venuta , e dove ancora infierifce piu 
crudelmente che franoi. 30. Itormini dcp/ 
intefiini , ch' egli crede una malattia pecu-
liare alie Indie Occidentali, e ogni anno r i -
cevuta di l a . Imperocché quefta é una ma
lattia diftercnte , foggiunge egli , dai formi
na ventris degli antichi; ed é appena nota 
nelle terre mediterranee, o nelle piü rimóte 
nei Nord dell' Inghilterra . 

ESPANSIONE, nella Metafiílca, efpri-
me T idea che abbiamo della diílanza dure-
vole o períeverante ; cioé della diílanza , 
tutte le cui partí efiftono aifieme . Vedi DI 
STA NZ A . 

ESPANSIONE , nella Fifica, é i l dilatarfí , 
lo fienderíi , o fpargeríi fuori d' un corpo ; 
o per qualche caufa efterna, come la cagio-
ne della rarefazione ^ o da caufa interna , 
come Felafticita. Vedi DILATAZIONE , RA
REFAZIONE, ELASTICITAV . 

I corpi naturalmente fi efpandono per i l 
calore, al di la delle loro dimenfioni quan-
do fon freddi; donde le loro fpecifiche gra
vitad! fon diííerenti, nelle differenti ítagioni 
dell' anno . Vedi SPECIFICA Gravita . 

L'aria comprefla , o condenfata , fubito 
che la forza comprimente o condenfante é 
ri molía , s' e/pande per i l fuo potere elaílico. 
Vedi ARIA . 

I I Dottor Halley trovo per un experimen
to , che l'acqua fiefpande d'una ventefima-
feíia parte della fuá maíía , quando fi fa bol-
l i re j ma un calor moderato non induce al-
cuna fenfibile efpanfime. — I I mercurio, con 
un calor gentile , s' efpande una 74a paite del-
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le fue dimenfioni ordinarie. Vedi ACQJJA , 
MERCURIO, BOLLIRE &C. 

Lo Spirito di vino con un calor minore 
che queilo del i ' acqua bóllente, sefpamk d' 
una 121 parte della fuá mole j e poi da 
in bolli tura . 

La piü fenfibile efpanftone dell' acqua , é 
nel diacciamento . l i Signor Boyle , nella 
fuá Ifiorta del Freddo , ci afficura , che i l 
diaccio oceupa una duodécima parte di piü 
di fpazio che l'acqua. Vedi C E L A R E . 

I I Dottor Gregory , nella fuá Afiron. p. 407. 
prova che un globo della noitr' aria, di un 
pollice di diámetro , fe foífe rimoffo alia 
diílanza d'un femidiametro della térra , sV/-
panáurcbbc talmente , che empierelibe tutta 
la regione planetaria , forfe fin al di la della 
sfera di Saturno. 

E S P E D I Z I O N E , la raarcia d'un eferci-
to a qualche luogo .diftante , con fine di 
oílilita . 

Ta l i furono le efpedizioni di Ciro contro 
Serie , e di Bacco e d'Aleffandro nell'Indie . — 
L ' cfpedízlone di Serfe contro la Grecia fu dis-
avventurata : Cefare medeíímo nel mezzo 
delle fue cfpcdlzioni nelle Gallie , compofe 
due libri dell' analogía delle parole. 

L' efpedizione per la ricupera di Tewa 
Santa , furono chiamate Crociate . Vedi 
C R O C I A T A . 

E S P E R I D I . Vedi HESPERIDES . 
ESPERIENZA , una fpezie di cognizio-

ne acquiíiata col lungo ufo , fenza alcun Dot-
tore . Vedi COGNIZIONE . 

V cfpsrienza coníiíle nelle idee delle cofe 
che abbiam vedute o lette , su le quali i l giu-
dizio ha rmet tu tó , per formarfi una regola 
od un método. 

Gl i autori pongono tre fpezie di efperien-
za: la prima é i l femplice ufo de' feníl eíler-
n i , onde apprendiamo e percepiamo i feno-
meni delle cofe naturali , fenza alcuna di-
retta attenzione ad effi , o fenza farne al
cuna applicazione . — La 2a é , quando 
premeditatamente , e a difegno , facciam pro-
ve di varíe cofe, od oíferviamo quelle fatte 
da altri ; ponen do mente aífaí da preíTo a 
tut t i glí effetti, ed a tutte le cireoílanze . 

La 31 é quella preceduta da una preco-
gnizione , o almeno apprenfione dell'even
to ; e determina fe l'apprenfione fu vera é 
faifa. — Le quali due ultime fpezie , maífi-

mamen-
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mámente la terza , lo no di grande emola-
mtntQ nella Fileíbfia. Vedi ESPERIMENTO, 
ed EsPERIMENT ALE. 

ESPERI M E N T A L E Fthfofia, daiGreci 
chiamata E^Trog/^j 0 Wxay.Kn é quella che 
procede íopra efpenmentí ; o che deduce ie 
kggi della natura , e ie propritta e le po
te o'¿e de' corpi , e le loro azioni gli uní 
fopra degü alen > dagü efperimenti íeníibi-
I i , e daile oííervaziooi . Vedi FILOSO
FÍA. 

Gl i efperimenti fono delT ultima impor
ta nza nella Fiioíofia 5 ed i grandi vantaggi 
che le Fi fiche moderne han no fopra 1' anti-
che , principalmente fon dovuti a quellp , 
che noi abbiamo afíai piu efperimenti , e 
che facciamo d'eíli maggior ufo , Vedi ESPE
RIMENTO , ed ESPERIENZA. 

La maniera antica di Filofofare era, co
mí nciar dalle cagíoni delle cofe , ed argo-
mentare od inferiré agli effetíi e fenomeni; 
la noitra al l ' incontro , procede fol dagü 
t/perimenti, e dalle oífervazioni . Vedi F I 
LOSOFARE . 

M i lord Bacon primo apt rfe la ftrada alia 
nuova Filofofia , con metiere in piedi la 
pratica degli efperimenti . I I fuo método é 
ílato profeguito e promofso con lodevole 
emulazione dall' Academia del Cimento , 
dalla Real Socicta , dall' Academia di Parigi, 
dal Sig. Boyle, dal Cav. líacco Neuton, e 
da fffojti a l t r i . 

In fatíi gli efperimenti , ormai, dopo i l 
corlo di 5 0 , o 60 anni fono venuti iu tal 
voga, che niuna cofa fi lafeia per awentli
ra paffare in Filofofia , fe non é fondata 
su V efperimento , o confermata dall' ejperi-
vnento , &c . Cosí che la nuova Filofofia 
é quafi tutta J'perimcntale . Vedi FILOSO-
F I A . 

Per VÍ rita gli autichi, chiunque d' ordi
nario fi dica in contrario, fembra che abbia-
no meditara e confidenta la via cfpenmen-
tale , cosí bene come i moderni . Platone 
non fi lafeia fuggire alcuna occafione di par
lare degli avantaggi dell' tuirnaiu ; e quanto 
ad Ariíiotele , la fuá ííoria degli animal! pub 
far per lui teíiiraonianza . I I grand' a ña re 
di Dcmocrito era far efperimenti; ed anche 
Epicuro flefifo dee parte della fuá gloria alia 
fie lía cagione . Platone la chiama , in rigu ar
do al fuo foggetto, ívaua$ii<nu , fottigliezza , 
od acutezza di fenfo. 

Ton/, 11L 

ESP 697 
Pur vi fono ale un i , ed anche dei do t t i , 

che penfano in diverfa maniera intorno agli 
efperimenti . \— I I Dottor Keill accorda , che 
la Filofofia ha nccvuti confiderabili avantag
gi daifacstori áiejperimemi ; ma fi lagna del
la loro mala fe de , nello (torceré e íiiracchia-
re pur troppc voitc 1 loro efperimenti, e le 
loro oííervaziorii, a favorir alcune lor favorite 
teorie, che a vean o fpoíate. — Macib non 
baila. M . Hartfoeker nella fuá Raccolta di 
molte operette, o Trattaii di Fifica, intrapren-
de di raoürare, che coloro, 1 quali s'impie-
gano nel fare efperimenti, non fono propria-
mer.te Filofoíanti , ma quafi operaron de' 
Fílofofanti , per l i quali, e fotto de' quali 
lavorano, fomminairando ¡oro i materiali per 
fabbncarvi íopra i loro fiftemi, e le loro ipo-
tef i . Vedi I POTE s i &c. 

L'ciudito M . Dacier, nel principio del fuo 
Difcorfo fopra Platone , premeífo alia fuá 
Traduzion dell'opere di queílo Filof»fo , fe la 
prende con ancor piü grande fe veri t^ verfo 
i facitori efperimenti. Prorompe in una fpe-
zie d' indegnazione contra certa ozicfa e cu
rióla gente, la cui filofofia con fi fie nel fare 
efperimenti su ¡a gravita dell'aria , su l'equi-
librio de' fluidi, su la calamita 8cc. e che 

s'arroga i l nob¡l titolo di.Filofofi. 
ESPERIMENT A L E Fifica , Vedi FÍ 

S I C A . 
ESPERIMENTO , nella F.lofofia, una 

prova dell'eíFctto , o rifultato di certe appli-
cazioni , e mon de' corpi naturali; affine di 
feoprire alcun che delle leggi e delle rcla-
zioni di e í l i , o hilare e determinare qualche 
fenómeno , e la fuá caufa . 

Gli Scolaftici definifeono i* efper ¡mentó , 
una compara/ione di di verle cofe , prima 
oífervate dai fenfi e ritenute nella memoria, 
in qualche altro fímile e congruo eíempio o 
cafo. Vedi ESPERIENZA. 

La natura dell' efpenmtmo, fecondo eíTi 
adunque confille nel paragonare diverfe cofe 
per mezzo d' un atto ; ond' é che diíbnguo-
no due cofe in ogni elperimentó , Puna ma
teria le , cioé le diveríe idee rarnmemorate t 
V alna fórmale, cioé la comparazione di que-
fte idee nella mente * 

Illuílreremo cío con un efempió : un Me
dico da una quantita di rabárbaro a dieci 
diverfe perfone, e tien mvmoria di ciafeu-
no di eíli \ ora venendo eg!i in appreflb a 
paragonare le diveríe memorie affieme, c 

T 1 1 1 tro-
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trovando l'efFetto dell'efibizione del r«^>-^ -
ro eíTere rifteíTo in t u t t i , cioé di purgare: 
cgli ha fatto un efperiiuenío del rabárbaro. 

I n fare efperimenti é divenuto una fpezie 
di arte determinara , e regolare ; efíabbon-
da in oggi di fiftemi á' efperimenti, fottola 
denominazione di corfi di Filofofia Efperi-
mentale. Sturmio ha fatta una curiofa rac-
colía degli efperimenti^ e delle principali feo-
perte del i ' ul timo fecolo , fotto i l t i tolodi Col-
legium Experiméntale. I Chimici fono foliti 
chiaraare i loro efperimenti ^ per diftinzione, 
o per eminenza , procejfi , od operazioni . Vedi 
PROCESSO &.C. 

Tomcelliano ESPERIMENTO . Vedi TORRI-
CEL LI ANO . 

E S P E T T A T I V A , nella Legge Canónica , 
una fperanza, fondata fopra una promeífa, 
¿i ottenere i l primo benefizio che fara va
cante; o un diritto aila reverfione del primo . 
Vedi BENEFIZIO . 

E S P E T T A T I V E Grave , CratU EXPE
CTATIVA , chiamate anco Prevenzioni, erano 
Bolle 'ate da'Papi , o dai Re per íi futuri 
Benefiz) . — Elleno difpiacevano molto ai 
Veícovi , i quali venivano cosí intaccati ne' 
lor privilegj; oltre che táli efpettative fono 
odiofe, inducendo-gli uoraini a defiderare la 
morte a i t rui . VediPREVENZTONE. 

L'ufo dell' efpettative é antichiíTimo, ben-
ché ne' primi fe col i non foffe tanto frequea-
te . Da principio non erano altro che íem-
plicí inchieíie fatte per parte dei Re , o de' 
Papi , alie quali i Vefcovi acconfentivano 
con tanto piu di buona volonta , quanto 
piu atte erano a fervire la Chiefa le perfo-
ne prefentate . Ma 1' efercizio frequente di 
quefto Privilegio , fece poi coníiderare un' 
obbligazione ne' Vefcovi , ed una neceffita 
l'accomodarvifi . Vedi PREMUNIRÉ. 

I I Concilio di Trento annuilb tutte 1' 
efpettative ; ma i Canoni ch'hanno a cib 
relazione non furono ammeífi mai in Fran
cia ; dove i l dirit to di conferiré grazie efpetta
tive confideraO tra k regalia. Vedi GRAZIA . 

E S P E T T O R A Z I O N E , 1' atto di evacua
re, o portar su ia fltmma od altre materie, 
fuor dalia trachea, dai polcnoni &c. col tof-
fire , fornacchiare, fputare, &:c. Vedi POL-
MONÍ ,TOSSE, 8cc. 

L ' efpettorazione disgombra e alleggerifce i 
polmoni dalle materie vifeide o putride, che 
intafano i fuoi va í i , e ferrano i l petto. 
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ESPIAZIONE , l 'atto di fofFenre i ga-

fíighi aggiudicati alie colpe d'un uomo , e 
feontare cosi , e fcaricare i l debito, od i l 
reato . Vedi LUSTR AZIONE , PROPIZIAZIO-
NE, &C. 

ESPIAZIONE , s' applica ancora ai Sacrifi-
zj oíferti a Dio , per implorare la fuá mi-
fericordia , ed i l fuo perdono . Vedi SA-
CRIFIZIO . 

La fefia deW ESPIAZIONE , tra gli Ebrei, 
chiamata da' noílri Traduttori the day of 
atonement^ il giorno della riconciiiazione , 
tenevaíi nel giorno ID del 7.mo mefe dell* 
anno Giudaico , che corrifponde al noftro 
Setiembre. — Fu inüituita da Dio tleífo , 
Levit. XXIII. 27. &c. In tal giorno, i l fom-
mo Sacerdote , figura o tipo di GesíiCrifto, 
coníeífava i fuoi peccati ; e dopo díver-
fe cerimonie , faceva una propiziazione per 
tutto i l popólo , affine di lavarlo dai fuoi 
peccati. . 

ESPIAZIONE , fra i Gentili , dinotava 
una purificazione ufara per fcanceUare, od 
aboliré un dehtto. Vedi LUSTR AZIONE . 

Era praticata con diverfe cerimonie : la 
piíi ordinaria era i'abluzione. Vedi ABLU-
ZIONE. 

V efpiazioni Ci facevano per Cittadi infe
re , come anco per perfone particolari. — 
Dopo che ü giovane Orazio fu aííolüto dai 
popólo dell' omicidio di fuá forelia, fu ul
teriormente púrgalo con diverfe efpiizioni 
preferirte dalla legge de'Pontefici per i i omici-
dj involontarj. Halicarnaís. 

E S P I L A Z I O N E , nella Leggecivile, l'at-
to di torre , o diílrarre quakhe cofa, appar-
tenente ad una ere ti ira , avaníi che alcuno íi 
fia dichiarato l'erede. 

Quefta facea una fpezie particolare di latro
cinio : imperocché non vi potca propnamente 
eíTere furto nel prendere una cofa non pofiedu-
ta da alcuno ; o innanzi che 1' t red ¡ta foífe 
accettata . 

Per quefta ragione , la legislatura Romana 
introduífc I'azione di efpilazione ^ per ilga-
ftigo di quefto deí i t to . 

E S P I R A Z I O N E , Expirado, nella Medi
cina, quel moto in un anímale, con cui 1* 
aria, infpirata ne'Polmoni, viene efpulfa o 
gittata fuor id i la , e la cavita del petto con-
traeíi . Vedi POEMONI . 

La refpirazione cocílíle di due alterni mo-
t i , od azioni de'polmoni, corrifpondenti a 

quelli 
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qnc-UI d'un paja di mantici; e fono V infpi-
razione , per cui Taria c introdotta o tira
ta entro; e T efptrazionef per cui ell 'é di 
nuovo fuora cacciata . Vedi RESPIRA-
ZIÓNE . 

Col mezzo di queíl' alternazione, la cir-
coíazione dei fangue , ed i l moto del cuo-
re mantienfi . Vedi CIRCOLAZIONE , e 
CtJORE . 

ESPLICITO, nelle Scuole t una cofa chia-
ra y dirtinta y fórmale r e difpiegata. Vedi 
IMPLÍCITO. 

La volonta , o 1'intenzione t fi dice ef-
fere efplicita f quando é pieriamente dichia-
rata , in proprj termini ; ed implícita, quan
do íi puo fotamente conoícerla da deduzioni 
e confeguenze. 

Gl i Ebrei non aveano una efplicita cogni-
710ne di Gesíi Crifto» ma n'aveano almeno 
un* imph'cita . 

II tal tellatore ha dichiarata la fuá vo-
loma efplicitamente, cioé in termini forma
lí ; non v 'é d' uopa di ricorrere a ípiega-
z ion! . 

ESP LOS I O N E y nellaFifica, Falto d'una 
¿oía che fpigne o caccia un'altra dal luogo ch' 
ella prima occupava . 

II termine é principalmente adoperato per 
lo fcoppio della polvere d'archibugío , e per 
I5 cfpuifione della palla &c» che le fuffegue. 
Vedi POLVERE cfarchibugio. 

Quindi , ESPLOSIONE íiguratamente an
cora fi adopera per efpnmere quelle repen-
tine aziont de' corpi , che v'hanno quaiche 
fomiglianza r eícmpigrazia quelli che fer-
mentano con vioienza, immediate dopo la 
loro miílione , e cagionano un fuono di 
fcoppio p 

Alcuni Scrittori hanno parimenti appli-
cato i l termine efplofione all' eícurfion» de-
gli fpinti animali , ed ai mott inftantaneí 
delle fibre nervee> che fanfi fenza la dire-
zione della mente: ma ¡1 termine pare qui 
troppo fígurato per efpnmere alcuna idea 
determínala , cosí che realmente addottrini j , 
od iilumini r i n t e l l e í t o . 

ESPOLIZIONE , in Rettorica , una f i 
gura « con cui fpieghiamo la medefima cofa 
con frafi r ed efpreífioni di ver fe , afnne di mo-
fíraria con maggior pienezza . 

L ' Efpolizione- era la figura favorita di 
Baízac . — Un uomo, per poco che fia ver
ía t o ne lb ftile della Scnttura , s'accorgera 
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che queíía non é piü che una efpolíziom > 
cioé una .figura con la quale i l lacro A u -
tore difpiega la fleífa cofa in termini dif-
ferenti. Le Scritíure fono piene di tai figure i 
edappena io credo che ve ne fia altra , piíi or
dinaria di queOa. Souciet. 

ESPONENTE, nelParitmética. L'EsPO-
NENTE d'una potenza r dinota i l numero ch* 
eíprime il grada della potenza ; o che moftra 
quante voíte una potenza fiafi da dividere 
per la fuá radice > avanti che fia portata g & 
aii5 umta . Vedi POTENZA . 

Cosí Ve/ponente y o Índice d' un numero 
quadrato é z ; d' un cubo 5 : i l quadrato 
eííendo una potenza del fecondo grado; i l 
cubo del terzo y & C . Vedi QUADRATO , 
CUBO, &c . 

ESPONENTE, é termine altresl ufato neU" 
Aritmética ncl fenío üefib che d'indice, o lo
garitmo. Vedi LOGARITMO. 

COSÍ una ferie di numeri in progreíílonc 
Ar i tmé t i ca , effendo pofia fotto un' altra fe
rie in progreflione geométrica, elleno fono 
chiamate i loro efponenti, gVindiciy o logaritmi. 
'—E.gr. Nelle due progreííioni, 

Geom. 1, 2,4, 8, i<5, 32,64,1281256, 512 
A r i t . 0 ,1 ,2 ,5 , 4 , 5, 6y 7 , 8, 9 

o é l1 efponcnte, 1'Índice, o logaritmo r deí 
primo termine 1 , 5 ; queliode! ó0. 32 , &c . 
Vedi INDICE. 

Quindi , Tunita é iWefponente d'una po
tenza , come i l logaritmo della radice , at 
logaritmo della fuá potenza r confeguente-
mente , i l logaritmo della potenza íi ha , 
con moltipücare i l logaritmo della radice 
per i l fuo efponente ; ed i l logaritmo della 
radice fi ha , con dividere i l logaritmo della 
potenza per i l fuo e/ponente. 

Es PON ENTE dy una ragione, é i l quozíente 
che proviene dal dividere l'antecedente per i l 
confeguente. 

COSÍ , nella ragione 5 a 2 , Ve/ponente ¿ i ~ l 
e Vefponente della ragione 2 a 3 , é ~ . Vedi 
RACIONE . 

Quindi i0 . Se i l confeguente é unita * 
P antecedente é i* efponente della ragione -
Cosí , e.gr. Vefponente della ragione 4 3 1 , 
é 4 . — E di nuovo: V efponente d' una ragio
ne é ail' uni ta , come fantecedeote al confe
guente . 

2° . Poiché, in una ragione razionale, lV//>o-
nente á a i á ragione fi ottiene col dividere un 
numero razionale per un altro razienale; I ' 

T t t t 2 efpa-
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efponente d'una ragione razicnale , é un nume
ro razionale. 

Le quantitadi efpomnziali fono di dlverfi 
gradi ed ordini ; quando V efponente é una 
íemplice quantita indeterrainata , é chia-
mata un' efponenziale del primo o piu baffo 
grado. 

Quando Ve/ponente ftefTo é un efponenzia
le del primo grado, allor la quantua é un' 
efponenziale del fecondo grado. 

Cosí z y é un efponenziale del primo gra
do , perché la quantita y é una quantita 

x 
femplice fcorrente. Ma zy é una quantita 
efponenziale del fecondo grado ; perché y v 
é un' ejponenziale del primo grado . Cosí 

y 
x 

puré zy é un' efponenziale del terzo grado, 
y 

t efponente y * effendo una del fecondo. -
ESPORRE , T atto di mettere una cofa 

sn pubblica viAa . 
Lo fpergmro , la impoñura, i ¡ibclli in-

fami , i falíi pell , e le falte mi fu re fono cvirni-
nofita che figaíligano col? ejpone i l reo ful
la berlina alio fcherno del popólo. Vedi BER-
IINA . 

Es POP, RE , fi prende altrcsi in un fenío 
lituale o di Chiefa ; e diciamo che il Sa
cramento é efpoflo , quando fi moílra in 
pubbiico » ne'giorni feftivi, e durante il tcm-
po delle Indulgtnze plenarie. 

ESPORRE, in un fenfo piü largo : dicia
m o , V efpor moneta falla, o tofata , é vie-
tato . •— I fanciulli vengono talora efpofii 
nelle ürade ; cioé lafciati nelle ürade , con la 
mira che fi perdano. 

La tal cafa c molí' alta d? fiío , ed ha 
un pvoípetto delixiofo , raa ell' é efpofia a 
tut t i J quattro venti . La tal Citta effendo 
fuíle frontiere , e non fortificata , é efpofia 
agí'' iníulti d'ogni partita ds truppe . 

E S P O R T A Z Í O N E, ( Exponation, neirin-
glefe ) nel Comraercvo T i 'at to di mandar 
merci , o derratc fuor da un patfe in un 
altro . Vedi COMMERCIO . 

Le mercanzie ogni anno ef pórtate dall' I n -
gbilterra fono immenfe » •— I capí princi
pal i fono , grano, bdliame , panno , ferro , 
piombo , fíagno , cuojo, carbone , lupuü , 
imo , canapé , cappclli, ptfee, oriuoli, na-
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Le manifatture fole di lana, annualmen-

te efportate , computafi che afcendano a 
2000000 lire ftcrlme ; ed i l piombo , ¡o 
flagno, e i l carbone, a 500000 lire. Vedi 
PANNI LANI . ' 

La lana, la térra da tintori &c. fono merci 
di contrabando, cioé proibite da efportarft „ 
Vedi CONTRABANDO. 

ESPOSÍTORE , o ESPOSITORIO, titolo 
che alcuni Scntion hanno dato ad una fpe-
zie minore di Dizionarj, o vocaholarj, che 
fervono ad efporre, o (plegare i l fenfo delle 
parole difficili d'una lingua. Vedi DIZIONa.-
RIO, e VOCABOLARIO. 

ESPOSÍZIONE, l 'atto di efporre. Vedi 
ESPORRE. 

ESPOSIZÍONE, s'applica parimenti ali' in-
terpretazione , o fpiegazione d'un Autore, 
o d'un paífo delle fue opere . Vedi EXE-
GESIS. 

COSÍ diciamo , un efpofizione del 39 Ar-
ticoh , dell'orazione del Signore &c. Vedi 
COM MENTA RIO , ANNOTAZIONE &C. 

ESPOSIZÍONE, ne 'Giardini, e negli o r t i , 
l'afpetto , o la fituazione d'un giardino , di 
un muro , d' un edifizio , e firnüi, rifpetto 
al Solé , ai venti &c . Vedi GIARDINO, e 
PLAGA . 

ES PRESS I O N E , neíla Medicina , nel la 
Chimica &c. l'atto di íprcmere, od eílrar
re i fughi delle piante , dei f ru t t i , o d' al-
tre materie ; con ifchiacciarle , o torcer
le , e premerle in un torchio. Vedi TOR-
CHIO . 

Dopo d' aver laíciate l'erbe ncll' infufione 
un certo tempo , i l loro fugo fi dee trarre per 
efprejjiom in un panno lino, o futió un torchio. 
Vedi INFUSIONE . 

ESPRESSIONE nel!' Oratoria , dinota la ma» 
niera di porgere, o di trasmettere altrui le pro-
prie idee . Vedi STILE , & c . 

ESPRESSIONE, é piü particolamiente ufa-
ta per l'elocuzione, per la dizione , e fcelta 
delle parole in un difeorfo . Vedi ELOCUZIO-
NE, DIZIONE, &C. 

Non bafta che un Poeta, od un Oratore 
abbia de1 bei penfieri, ei deve altresl avere 
una felice efpreffione: i difetti nell'e//>re/Jía-
ne ordinariamente provengono da'difeíti neU* 
immaginazione : moltií'fime delle bellezze 
dfgil antichi ferittori, fono anneffe od alT 
ejpreffioni che fono peculiar! a lor linguaggio > 
Q alie relaziopi j che non effendo a m i cosí 
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famíliari, come ad effi, non ci danno r i íkf íb 
ípiqcere . De ía Motte . 

ESPRESSIONE , dinota, nella pittura una 
tiaturale e viva rapprefentazione del íoggetto, 
o de' diverfi oggetti che fi VUQ! nioftrare . Ve
di PITTURA . 

L ' ejpreffione confifte principalmente nel 
rapprefentare i l corpo umano e tutte le fue 
partí nell'azione che gli fi addice i nell'efi-
bire nella íaccia le diverfe palhoni propric 
della Bgura, ed offervare i movimenti che 
imprimcsno su l ' altre partí eiteme . Vedi 
ATTITUDINE . 

I I termine efprejjione, é d1 ordinario cort-
fufo con quello di paffione . Ma diffcriico
no in queílo , che efprejjione é un termine 
genérale, che implica rapprtfentazion d'un 
foggetto , coerentemente alia fuá natura , ed 
al fuo cara í t s re , e all'ufo ed offizio ch'egli 
ha da avere nell'opera; laddove la pafíione, 
nella pittura , dinota un movimento del cor
po accompsgnato da certe difpofizioni, o da 
cert1 arie del voito , che additano l'agitazio-
ne dell' anima . Cosí che ogni paffione é un' 
efprejjione, ma non ogni efprejfxone mía paffio
ne . Vedi PASSIONE . 

Leggi, o rególe deü1 ESPRESSIONE nella pit
tura. — Abbiamo d t t to , che Vejprejfwne é 
una rapprefentazione di cofe conforme ai lo
ro carattere , e pub e fie re conlidcrata o riguar-
do a! foggetto in genérale , od alie paííioni che 
gli fon peculiar!. 

1. In riguardo al foggetto, egli é da offer
vare , I o . Che tutte le parti della Corapofi-
zione devono eífere trasformate , o ndotte , 
al carattere del foggetto: cosí che cofpirino 
ad imprimere ii medetimo lentimento , la 
medeíima paffione, o idea : cosí, e. gr. ia 
una rapprefentazione di allegrezza , e di pa
ce, ogni cofa ha da apparir gioviaie , dolce, 
e tranquilla; di guerra , torbida, e piena di 
terrore, &c, 

2o. Per tal fine, fe qualche circoíhnzaoc-
corre nella Storia , o nella deferizione, che 
íiravolga ¡'idea, o levi molto da effa ; deve 
fopprimerfi , quando non fia effenziale al 
íoggetto . 

3o. Percib la ftoria o la favola , fi ha da 
fiudiar bene negli Autori che la deícrivono, 
affine di concepire la fuá natura , ed i l fuo 
carattere veramente , ed imprimerio forte-
mente nell' immaginaziane, acciocché diffon-
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dafi, efeorra per tutte le parti del Soggetto * 
Vedi AZÍONE, FAVOLA, &C. 

4o. Pighfi la libc-na di kegliere incideníi 
favorevoli, affin di diverfjficare i ' efpr-¡]ione, 
purché non fitno contrarj aH'immagine prm-
cipale del foggetto, od alia verita della Storia . 
Vedi EPISODIO . 

5o. L ' armonia del teut enfemble deefi par-
tico'armente attendere si rifpetto alie azioni, 
come al lume ed al colore . Vedi CHIARO 
SCURO. 

6o. Son daoflervarfi i modi ed icoftumi ; 
ed ogni cofa conformarfi al tempo, al luogo, 
ed alía qualita . Vedi COSTUMS . 

7o. Le tre unitadi tempo , di luogo, e di 
azione ; cioé niuna cofa deefi rapprefentare 
nella pittura medefima , che non fegua nel 
tempo lieífo, e che non fi poífa vedere in una 
fola occhiata . 

I L In riguardo alie particolari paffioni, ed 
affezioni del foggetto \ le rególe fono , I o . Che 
le paffioni de' bruti lien o poche e femplici, 
ed abbiano quafi tutte un rifpetto immediato , 
o alia confervazone di fe üeffi, od alia pro-
pagazione della fpezie : ma negli uomini , v i 
é maggior varieta; e confeguentemente , v i 
fono piü contrafegni ed efprefjioni. Quindi , 
1'uomo pub moveré le ciglia, che ne'bruti 
fono immobili ; e pub al tre si moveré la pa
pilla per ogni verlo , lo che i bruti non 
poííono. 

2O. I fanciulli, che non han l'ufo della ra-
gione, adoperano gran fatto alia maniera de' 
bruti ; ed efürimano i movimenti delle loro 
paffioni direttamente , efenza timore, odif-
fimuíazione. 

5o. Quantunque le paffioni del!' anima pof-
fano c fie re efprejfe dalle azioni del corpo ; 
con tutto ob nella faccia principalmente íi 
moiirano ; e particolarmente nel volgimento 
degii occhi, e nel moto delle ciglia . 

4o. V i fono due maniere di íollevare le ci
glia, i'una nel mezzo, che parimenti diriz-
za in su gli angoli o 1'eftrcmita della bocea, 
ed arguiíce raoti giocondi: F altra nel punto 
attacco al nafo \ con che fi dirizza , o tira in su 
i l mezzo della bocea , e cib é Ttííetto di trifiez-
za e di dolore. 

5o. Le paffioni fono tutte riducibili alT 
allegrezza ed alia íriñezza ; ciafeuna delle 
quaii é o femplice , o miña , e paffio-
nata. 

6°. La 
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6. La mera e fcbktta allegrezia cagtona 

cíliatazione di tutte le partí : le cigüa s'al-
xano nel mez^o, gli occhi mezzo aperti ^ e 
ridenti; la pupilla fcintillantc ed umida, le 
narici patuie, le guancie piene y gli angoli 
della bocea tírati un po* in su , le labbra rof-
£e , la carnagione viva> la fronte ferena .. 

7°^ L'allegrezza pafTionata y che procede 
«la amore, moftra la fronte eguale e lifcia, 
le ciglia un po' elévate lateralmente dalla 
parte a cui fi volge la pupilla,, gli occhi fein-
ti l ianti ed a p e r t i l a tefta inciinata verfo I " 
cggetto , l'aria del vifo ridente y ed il colori-
to o la carnagione roííeggiante : — Quelia 
ehe procede dat defiderioj. fi m o lira per roez-
2o del corpo ftefío come le braccia ílefe 
yerfo l'oggetto , de' movíment i inceiti ed 
inquieti ^ 

8°;. La mera e femplice triftezza , viera 
sfpreff® dalL' abbaffamcnto del corpn la te-
fía pendente fenza cura ed aArvedimento ia 
ful l a t o l a fronte rugóla , le cigiia eleva-
te ai- tnezzo. della fronte; gli occhi íbcchiu-
£\% la bocea UÍT poco aperta ^ coglí angoli vol-
t i i» g i u , if labbro di fotto. agu/zo e t imo-
irediecro, le naricr gonfie r e abbaffate . —• 
La triftezza milla con timore,, fa che le par
tí fi Contraggano e pa1pitino>, che le me ra
bia ti-emioo e fi ripjeghino^, da.pallore e l i -
•videz.za alia faccia v foileva la punt í delle na-
i i c l> ferma la pupilla nel mtzzo deiT occhio , 
íabocca é a p e r t a n e ' l a t i e i l lihbro di fotío 
tirato= in dietro .. — I n quelia ch ' é raiíía di 
bile e di rancore ^ i moti fono piu? vic^lcnti» 
Je partí tutee agítate , i mulculi gonfi , la pa
pilla fiera, c Icínt!liante , la punta delle cigita 
liffata verfo i l naíbT le narici aperte, le íab-
bra groííe,, e giíi premute ; g l i angoli della. 
bocea un pocoaperti cfpumanti, le vene r i -
gonfiate, ed il pelodirizzato, — Quelia m i -
fia con diíperazione- v ralTomiglia alP ulíi-
¿ma y, íoíamente ell 'é piu, ecceülva. t ciifor-
¿inata-

9o. La mano lía una gran: parte nelT eípref-
ftone- de' nGñc! fenlimenti e delle noftrx paf-
f ioni : 1'alzar delle mani giu/'te verfo ti Cie
lo v efprime divoziorre lo ííoreimvncodi ma-
ai ^dolorev i l gittarle verfo ü Cielo srarai 
fazíone : le mani cafcand c dejette , iiupcfa 
l ione e difperazione: tener le maní m ma-
ffjo , oziofita : tenercledita intrecciáte, addi
ta una mente che rumina eche penfa : prefen 
fiare ambe le mani e¿ualmente % fomraiíTione : 
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alzare le mani e gliocchi al Cielo , unachfa-
mata di Dio in tcüimonio \ rimo ve re da nol 
o nvoltare la mano, proibizione , Henderé 
la man delira a qualcheduno, pieta , pace e 
falvezza : graffiarfi la t e ñ a , penlieroílta, e 
follecitudine ; metter la mano ful cuore r 
affermazion folenne : tener diritto i i polii-
ee y approvazione , mettere il dito índice al
ia bocea y impofizion di filenzio : daré col 
d i to , parce daré: e i l dito índice levato , gl¿ 
altri racchiuli, monjlrare & dicere Uc e/i. 

IO0'. Deeíi confiderare i l feflb della figu
ra;, ed un uomo , come di piíi vigorofa e riío-
luta natura , ha da apparire in tutte le fue 
azíoni piü libero e piü ardito che le donne , 
le quali hanno da eífere piu rifervate , e 
piu tcncrc p. 

i IO. Cosí puré Teta , i cui periodi dif-
ferenti inclinaoo a differenti moti e del corpe* 
e della fpinto ^ 

12°. La condizione , o gli onori , de5 quals 
una períona é ornara, rende le fue azíoni 
pía cuxoípette, e i luoi movimenti piügra-
v i ; alT incontro del voigu che oíferva poca 
condotta, o riferva ;, afabandonandoíi , per 
lo pm, alie fue paffioni: donde i moti eñer-
m del p.polo v oiga re % diventano afpri e 
difordiuati * 

Finalraente t negli fpirítí dobbiam. tor vía. 
tutte quelle cofe corruttibili che fervono fo
famente alia prefervazioíi della. vita , come 
vene, arteric,, &c, e ntener folo qutl che 
pub contribrarc aila forma t bellezza dei 
corpo . '—Negli angelí , particolarmente * 
come figisre fimboiiche , dobbiamo additare 
i loro ufuj e le loro virtü ,, fenzaalcun toc-
co di p&usn* íeníuali; iolamente appropnan-
do t tor caratten alie lor funzioní di potere j , 
á i attivita , t di contemplazíone-

ESPRESSO , una cofa ch'e precifa , in^ 
terbini formali , o per qualche partícolare 
diíegno^ — l o gh ho. detto altrettantO' m 
termim efprejfi: eí mi diede una commiffio-

' ne efprejja i egli ebbe.ordim efprejfi .. Uft 
CorEitre fu fpedito efpreffoy od appoíta . 

Dfcttmci pwe , atquanto abufwamente „> 
mandare un: efprejfo y intendendo. un corrie
re . Vedi CORRIERE. 

Olí EsPREssifono q u e l l i c l í e fi procura-
no da corpi col fojamente fpremere ; come g i l 
r,i.j di olive,, di mandorle , e f imii i . . Vedi 
O t i o , ed ESPR ES SIGNE . 

Spczie ESPRESSE . Vedi Tarticolo SPEZIE» 
ESPUL-
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E S P U L S I O N E , r a t t o d í fcacclare un uo-

mo per forza fuori da UIIH c iaa, d« una co-
inunita &c. Vedi ESCMÍIONE , ESÍLTO , & c . 

Diciamu , efpul/ione dai patlkiiieato . --
Mi l ton é rimproverato dalT A> ^ .efe Bram 
hall , della füa ejpuljione átW iJniv'efíiía "di 
Cambridge j ma t i moüra che t|üelt* é i'Aiá 
fuggeft'onc maltondat^ . — M . . . . . ;u efpul-
Jo da Cambridge, pe r íofpttto d'. N &á &e. 

ESPULSIONE , e termine che h ufa pan-
menti ñélía Medicina, per i 'auo ditípeÜe-
re o trar fuori ua corpo eftráneü con vio-
lenva , dal fuo luego . 

L ' útero ha PuB-zio principaie ntlVefpul-
fume dei íeío: fe fejpulficne del feto fucce-
de dentro fette giomi dopo la c o n c e 2 Í u n e , 
eir é chiaiijiCH una jcouciatura. Vedi FETO, 
PARTO, &C. 

E S P U R G A Z T O N E , neü 'Aíironomia , fi 
ufa da «teuni Au to r i , per quello ifato, od 
azionc de! Solé in cu i , dopo d' eífere ftato 
ecclií'.Hto e nafeofto per V interpofizione del
la Luna , egli principia ad apparire di nue
vo . Vedi ECLISSE . 

G i l aíironomi moderni la chiamano emer-
fione, e non efpurgazione. Ved i KMERSIONE . 

ESSART * , voce antica fpettante a ü ' 
agncoltura. 

* Da Cange la diriva da alcune voci la • 
tino barbare , exartus, exartum, eííar 
tum , aíiartum , farturo , efarrus ; che 
tutte fignificano una forejia tagliata , o 
fcavata e fpiantata : abbenche lo Spel-
mano voglin dedurla dal Latino exertum, 
fradicato , fmantellato : da farrire ^jirap-
par V erbe malvagie . Ed altri finalmen
te da exaro , donde exarare, e per con-
trazione exartum. Ne'nojiri libri dileg-
ge antica , exartum faceré in íylva , é 
Jarchiare o tagliare parte d i una fore/la. 

T o ejfart , é farchiare , o sbarbicare ce-
fpugli, vecchie radici, ceppaie &c. affine di 
Tender atto i l terreno a l l ' a r a t u r a . 

ESSE * , nella Filofofia della fcuola , s' usa 
n e l l ' ifteíTo fenfo , che eífenza : principal
mente per que l la che é attuale o anualmen
te efiüente . Vedi ESSENZA , e INESSE. 

* La parola e pura Latina, e Vinfinitivo 
del verbo fum , io fono ; donde eííe ef-

fere . 
Da ejfe forge t j jatum, termine bárbaro , 

ora quafi-obfoleto, che fignifica cib che é 
¿oíato d 'eífenza, o natura i od afíetto dd-
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la virríi e deH'effi acia d'aitrui . Alcunidi-
fti:; -.u )uo éjfe ln reate, e intenciónale e d i 
nuuvo m e/prvw, ¿volitum. Vedi ESSENZA. 

ESSh'Nl, un'antica fe tea appreíío gli E -
brei. Vedi SETTA , c GÍUDÁISMO. 

Gu>ícfFo Ebrco facendo menzione delíe va
ríe í t t te tra ' luoí Connazionalí,, nc ditl in-
gac tre; croé, iF^r i fe i , i Sadducei , e gl i 
ÉJjeni: e preferifee g!¡ ult im; a i d u e p r i m i , 
quanto al lor modo di vivere, Ei ci aliicura 
in oltre , che erano Ebreí d1 origine; dal 
che parrebbe , che S. Epifanio (i foífe ingan-
nato , noverandoli tra i Samaritani. 

In fatli egÜ appar che gli EJfeni íieno fla-
t i veri Fiioíofi Pirtagonci, in ogni cofa che 
nguardava alia lor maniera di vivere . I m -
per eché grandemente affettavano ¡a lolitu-
dine eü i l r i t i r o , e íchifavano ogni conver-
fazione con donne , per darfi piu intieramen-
te alia vita contemplativa. 

Sembra che gü E j f e n i íi'cno ílati tra g l i 
Ebrei ,, quello che fono od erano un tempo 
i piü n t i r a t i , ed auílcn Monaci tra 1 C r i -
ftiani; per lo che ebbe o la denomina/ one 
altresi di la^cüjcol «a-xaTcu , di afee ti E b r e i . 
Vedi ASCÉTICO . 

M u l t i Scrittori Catroüci hanno eziandío 
dedotra l'ongione de' Monaci da loro: fon-
dandofi íopra tutto , in quello che rapporta 
Filor.e degii E J f e n i , il quale li divide in due 
rami o duc fette: Tuna di quJIi che fi ma-
ri ta van o , e 1' a'itra di quelli che vivevano 
ne! Celibato . Vedi MONACO , e CELIBATO . 

Pare che Gioíeífo abbia avt.ta pur la m i 
ra a queíle due forte á1 Ejfeni: Serrarlo, che 
ha feritto ampiamente su queílo foggetto, 
feguita Fiione , facendo due claffi Q Ejfeni: 
la prima de'chiamatí da lui Fraciici, eche 
vivevano in comunita; la feconda di quelíi 
chiamati theoretici, che vivevano in folitu-
dine, e menavano una vita di pura contcm-
plazione. Eg!i aggiugne, che Giofeffb fa fo
jamente menzione de' primi , lafeian Jo in-
tatti quei della fpezie contemplativa , che 
Fiione chiama Thcrapeutx, e che fi trova-
vano principalmente in Egitto . Vedi THE-
R APEUTÍE . Grozio vuole che gli Ejfeni fof-
fero glifteffi che gli antichi D'iDn hafidim, 
o haficixi, cosí chiamati, fecondo Fiione, 
per la loro fingolare pieta , umilta e divo-
zione. Fra q u e ñ i , Gaie oíferva , che la F i 
lofofia Ebraica principalmente fiori . Porfi
rio é prohífo nelle fue lodi degli Ejfeni , 
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qnKmAvXot , &C. Egli l i rapprcfenta come 
íprezzatori della volutta , delle ricchcxze , 
delia gloria, e deila dilicatezza , e ftienui 
ofiervaiori della totuinenza , dcil' aultenta, 
dello ÍUKIÍO &c . Egii aggiugne , che dtcli-
nano ü matrimonio, e adottano , ed alie-
vano gli ahrui figh nella Religione e nel-
)a Filoíofia i fono tutt i eguali ; tengono 
rgm cofa ¡n comune ; non comprano né 
vendono &c. Per lungo abito , arrivarono a 
tal grado di paz!en?a , che Porfirio ci aíñ 
cura , che le fianime ed i tormenti non fa-
cean i l menomo tffetto lepra di effi . Sde-
gnavano di fupplscare i lor tormentatori j 
né mai fpargevano una lagrima , ma ride-
vano fin nclle agonie, &c. Quanto alia lo
ro ícienza, Filone Giudeo , nel íuo Trat-
tsto» Che ogni uorno bueno e libero , dice , 
che diíprcgiavano la Loica , come inutlle 
per acquiüare la virtu , laíciavano la Fifi-
ca ai Sofiíli e ai Difputatori , giudicando 
ch'ella trafcendclíe le facoltad? umane ; e íl 
applicavano totalmente alia Morale . Porph. 
¿e A b j l 1. I V . §. 11. feqq. Gale Philoí. Ge-
ner. 1. I . c. 1. §. í í, 

Euftbio foftiene , che gli Effcni chiamsti 
Therapciux, erano veri Cnttiani , od Ebrei 
convtrt i t i da S. Marco, i quali avevano ab-
biacciata queda fpezie di vita . Sea ligero , 
al contrario , mantiene, che quefii Thera-
peuta non eran Criñiani , ma veri Ejj lni , 
che facean profeffione di Giudaismo . Tut-
tavolta concede che vi fofíero le due fpe
zie d' Efj]ni íopra mentevate . Ma Valcfio 
nelle fue note fopra Eufebio , a ífol uta men
te rigetta fimili diftinzioni ; ei nega che i 
Therapeutcc fofíero real i Ejjeni; e cib prin
cipalmente, coli'autofita di Filone llcífo , 
che non li chiama mai Effeni , e che met-
te gli Effeni nella Giudea e nella Paíeíli-
na ; laddove i Therapeuta erano fparfi per 
la Grecia, per 1' Egit to, e per altri pac (i . 
Vedi THERAPEUTJE. 

ESSENZA , cib che coflituifee, o determi
na la natura d' una cofa , o che c aífoluta-
mente neceífario all' cífer ella quello che é . 
Vedi NATURA , e QUÍNTESSENZA . 

l o Filoíofia , l1 efftnza d'una cofa fi defi-
nifee, eífere c ib , per cui una cofa é diíl¡n-
ta da ogni altra. 

I Cartefiani vcgüono ch'e 1' efftnza della 
materia coníifta oell 'eíleníiane, e su queílo 
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principio , negano che vi fia mero fpazío, 
o vacuita : ma V ipotefi é faifa , ficcome 
fotto gli articoli MATERIA, SPAZIO, VA
CUITA', PLENUM , &c. é diraoftrato . Gaf-
iendo , e la maggior parte de1 Filofofi cor-
pufculari , tengono che V effenza della ma
teria con fifia nella íoíidiía, o impenetrabili-
ta , o ref üenza , o , piü adequatametue , in 
una (olida impenetrabilita , 1 cufien te al tat-
to , i l che deíii concederé, fra tutte le pro-
prieta della materia, efiere quella che s'ap-
poggia a migiior t i tulo. Vedi ESTENSIONE, 
CORPO , SOLIDITA , IMPENETRABILITA 5 

I Filofofi fcolafiici ci danno due fígni-
ficazioni della parola effenza : la. prima di-
nota i ' intera perfenone eííenziale di un ef-
fere, e per cor,leguenza la fuá emita , con 
tut t i i fuoi intriníechi, od eífenziali e ne-
ceífarj attributi preíi infierne . Nel qual 
fenfo , V effenza. pub dcfinirfi , efiere tutto 
quello per cui una cofa é , ed é quello che 
é . Nel qual cafo , 1' effenza di una cofa é 
alia cofa íleíía , quello che 1' umanita , e. gr. 
é ali' uomop. 

La feconda fignificazione del!' effenza , é 
cib con che ella dinota i l principale ed i l 
piu intimo di tutti gis attributi d1 una co
fa; cib, che conviene ad ogni tal cofa, ed 
a ta!, fola , e fempro , ed in cosí fatta güi
la , che la mente , con tutta la fuá atten-
zione non vi pub percepire altra cofa priore 
a quella. Per lo che, effenza diílingutfi da-
gli attributi eífenziali , cioé da quclh che 
dirivano dalla fuá effenza , o primo attri-
buto . Cosí , V effenza della mente umana 
fi fuppone comunemente , confiftere nella 
facolta di pe ufare , a cagion che tutte 1' 
altre fue perfezioni par che prefuppongano 
quella , ma quefia non ne prefuppone ve-
runa . E cosí , le facoltadi d' intendere , di 
d ubi ta re , di afientire , di volcre , ¿kc. tut
te feorrono o denvano dal potere , o facol
ta di penfare ; e non p o fío no efiftere fenza 
d'eífa , benché quefia poífa efiere fenza qual-
cuna di eífe. Vedi ESSENZIALE . 

Devefi tuttavolta concederé , che le pro-
prietadi eífenziali d' una cofa si ílrettamentc 
coh.trent, anzi, inharent nella fielfa effenza, 
che é appena poílibile diftinguere 1' un dall' 
altro. Quindi , cib che alcuni argomenta
ño , che meffi da parte tutt i gli at tr ibuti , 
c tutte le proprieta d' una cofa , quel che 

rima-
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rimane é la fuá effenza 5 é una pura chi-
mera . Imperocché fe mcttafi da parte , 
e. ÜY. e fi tolga dalla mente , la facolta di 
vofere, e d'intendere, e glí altri fuoi attri-
buti ; che cofa reitera , che chiamar deb-
baíi la fuá effenza l Vedi ATTRIBUTO , 

Grandemente fi difputa nelle Scuole fe 
Y Effcnzc delle cofe créate fieno eterne ; o 
fe l ' EJfenze , egualmente che I ' efiftenze , 
abbiano avuto la lor origine nel tempo i I Car-
tefiani foftengono che 1' Effenze delle cofe 
aífolutamente dipendono dalla libera volon-
ta concorrente di D i o . 

ESSENZA , nella Medicina e nella Chi-
rnica , dinota la piu pura , la piu fottiie e 
balfamica parte di un corpo , eftratta dal 
r t i t o , coi mezzo del íuoco. Vedi ESTRAT-
TÓ . ^ . . . r, . N ; OISA^vt 

Evv i di queíle una gran varieta , eflrat-
te da fiori, frutti , e fimiü ; adoprate per 
cagion del loro íoave o dore, o íapore, da-
gii Speziali, da' profumieri &c. — Le prin
cipal i fono, 1' Effenza di roímarino , di te
rebintina , di anici , di gherofani, di can-
nella , e di cedro . 

VEffenze che d'ordinario fi vendono da' pro
fumieri , fono lolamente gli olj di ben , c 
di mandorle amare j ai quali dan Fodore 
di certi fiori, od aromati, come di viole , 
di gelfomini, di cannella, &c. 

U Effenze da beríl , o da mefchiarfi con 
liquori , fono d' una compofr/ione piu ela
borara : la piu ufuale e la migliore , é pre
parara con fpirito di v ino , gherofani, can
nella , macis , pepe lungo , e curiándolo : 
tutío ponendofi in un vafe ben chiuío , ed 
efponendofi al Solé per fei fetíiraane, o due 
m c f i , i l giorno; e la notte al fuoco. 

D'Invernó íi adopera i l fuoco folo: queíF 
Effenza eífendo oltre modo forte, eli'é fpef-
fo adoprata per dar forza ad altri liquori 
piu deboli . Nel lo íleífo modo íi penno 
elirarne VEffenze d'ambra , di mufehio &c . 

VEffenze de' fiori odoriferi , per daré un 
odor dilicato ai l iquori , fi eftraggono, con 
difporre fuoli o ílrati dei fiori , e di zuc-
chero, alternamente, in un appropriato va
fe , e lafeiandoli in infufione in una can
tina per 24 ore , e dopo cib , altrettanto 
tempo al Solé; e finalmente, fpremendo o 
percolando i l tuíto per uno ftaccio , íenza 
ichiacciare i fiori. 

Tom, JJL 
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É S S E N Z I A L E , cib che é neceífario j 

per coftituire una cofa , o che ha tai con* 
ncilione con la natura e con la ragione á' 
una cofa, che e' trovaíi, o fupponeíi , do-
vunque la cofa íleífa é . Vedi ESSENZA . 

Cosí , é Effcnziak a Dio i ' effer giuíto r 
M . Locke ha rovinato quel gran principio 
de' Cartefiani , che i l penfare fia ejfenziak 
aii'anima . Vedi PENSARE . 

II cuore, i l cervello, e la fpinal medol-
la , fono parti ordinariamente fuppoíte Ef-
fenziali alia vita , o fe riza le quali la yir 
ta non pub e fie re ; abbiam tuttavolta degli 
efempj nelia ftoria , di bambini , trovati 
v i v i , lerrza quafi alcuna di queíle parti . 
Vedi CERVELLO . 

Olj ESSENZÍALI, fono quelli , che fono 
realmente contenuti in una pianta , e ca
vad da tila per diilillazione, i n un límbic-
co, con acqua ; per contradiñinzione dagíi 
olj empyreumatici, che íi procurano col nu
do fuoco , fenz'acqua . Vedi OLIO . 

Proprieta ESSENZÍALI , fono queíle cha 
neceífariamente s'attengono, c fono connef-
fe con la natura e con V effenza d' una co
fa , cosí che fono da eífa infeparabili : a 
diílinzione delle accidental!. Vedi PRO PRIE
TA' , ACCIDÉNTALE , &c . 

Sali ESSENZÍALI, fono i fali preparati da 
decozioni : o quelli che íi trovano criífal-
lizzati ne' fughi, o infufioni di piante j per 
contradifiinzione da quelli fatti per inci-
nerazione . Vedi SALE . 

ESSFNZI ALE Eebbre, Modo, Vedi gli ar-
ticoli FEBBRE , MODO . 

ESSENZI ALE , Forma , Farte , Perfczione . 
Vedi FORMA, PARTE, PERFEZIONE. 

ESSICAZIOÑE , exficcatio * , nella Chi-
mica, &c. 1' atto di feccare , o di evapo
rare i'umidita d'una cofa. Vedi EVAPOP-A-
ZIONE . 

* La parola c Latina, formata da ex, e 
íiecus fecco, 

E S S O I N , o ESSOIGN , nella Legge , una 
feufa per uno , i l quale eífendo citato a 
comparire, e rifpondere ad una azione rca-
le , &c. non pub farlo a caufa di qualche 
legittimo impedimento. 

* La parola e formata dal Francefc ef-
foine , c que/la dal barbara Latino ef-
fonia , o exonia , che fignijica la fteffa 
co a 

Le caufe che fervono per tfeufare ( Ef-
V v v v fo in) 
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íbin ) fono diverfe, pur fi poffopo ridurre a 
quattro capi : ií primo é , Efflm de ultra 
mare i quando la parte fi trova,di la dal ma-
re : i l kconáo Je tena [ancla , quando tro-
vafi nelF efpedizione per térra farita: i l ter-
•10 , de malo vertiendi , quando la parte é 
inferma della períbna e non puo venire ^ 
che pur cliiamafí , common Ejjoin: i l quarto 
Effoin de malo l e t j i ; quando i l citato é in-
fermo in letto : i l quinto , de fervitio re-
gis, quando eglié nel íervigio.delUe . Horn 
fa mencione di diverfi Taltri EJToivs, riguar-
do al fervizio del Re xelefte, &c. 

ESTASI, , E K S T A S I S , un rapimento , 
od un allontanamento dello fpirito dal fuo 
flato _e .fitua?ion naturaie: oyv.ero un tras
porto per cui una perfona é fpinta fuor di 
íe ítelía., ed i fofpefo i ' .ufizio de' íuoi fen-
f i . Vedi RAPIMENTO , ENTUSIASMO, &C. 

Nella Storia Ecclefiañica , leggiamo d' 
E/iafi accadute a Santi nelle quali han du-
rato per diverfi giorni fucceffivamente , —̂ 
I l rapimento di S. Paolo nel terzo cielo , 
fu per avventura quello che noi chiamia-
mo un Eflaft, 

ESTASI , nella Medicina , confíderafi co
me una malattia , affine alia catalepíia ; 
col íblo divario., che i l paziente catalepti-
co non apprende o percepifee quello xhe 
paffa nel fuo paroffismo, né ha alcuna rimem-
branza , quando i l paroffismo é finito ; 
laddoye P efiatteo vien rapito con una vivif-
fima idea ? o immaginazione , ph' egli fi 
rammenta in appreífo . Vedi CATAJLEPSI . 

I n urfEflaJi ', v i debb' eííere una tenfio-
ne infolita delle fibre del fenforio , come 
nella maggior parte de' delirj , &c . Vedi 
FRENESIA Ü MANÍA , MELANCOLÍA , DE-
LIRIO , ,&c, 

E S T A T E , una delle ftagioní jdell' anno , 
che comincia in quefte regioni fettentrio-
nali , nel giorno che i l Solé entra in can
cro j e finifee quand' ,ei lafeia i l íegno di 
Vergine. Vedi STAGIONE., 

O , piíi rigorofamente e univerfalmente , 
la flate comincia nel giorno , che la diftan-
za meridiana del Solé dal zenith é la mi-
nor eh' eifer poíTa , E l l ^ finifee nel giorno 
che la fuá diftanza é media tra la maffima 
c la piíi picciola, Vedi SOLÉ . 

I I fine della fíate coincide col principio 
deH'autunno. Vedi AUTUNNO . 

Fiori ¿¿'ESTATE . Vedi Tarticolo FIORI ? 

SolJlhJo CÍ'ESTATF . Vedi SOLSTIZIO . 
E S T E M F Q R A N E A , Frejcrizione . Vedi 

PRESCRIZIONE . 
E S T E N S I O N E , nella Fifica , sih per cui 

una cofa é .cofiituita junga , larga , ,o profon
da &c . Vedi CORPO . 

V EJienJione comunemente .deferivefi , co
me confiítente nella fituazione 4elle par.ti 
di la da parti ; su di che cavillano alcuni 
A u t o r i , foftenendo, che noi poffiamo con-
cepire FJ^et i jh í» ^fiblüM, fenza alcuna re-
lazione a part i . 

„§€ un nomo confidera la diftanza tra due 
xorp i , aftrattamente, e fenza alcun riguar-
do ai corpi , che empier poííbno queft' i n -
tervallo, ell'é áttta. fpazio : e quando egli 
confidera la diftanza tra gli eftremi di un 
corpo folido , ell 'é detta cjlenfione . Vedi 
SPAZIO. 

Eflenfwne /peño confondefi con la quan-
tita e con la magnitudine; e, per quel che 
poftiamo concepire, confondefi fenza molto 
pregiudizio: la cofa per eífe fignificata, ap-
parendo .eííere lo fteífo.. 

Quando pur non fi ammetta una diftin-
zione fatta da alcuni Autori , che 1' Eften-
ftone di un corpo é qualche cofa piu aíTolu-
ta ; e la fuá quantita e magnitudine piu rif-
pettive, o implicanti una piu proftlma rela-
zione a molto ed apoco.. Vedi QUANTITA', 
MAGNITUDINE, MASSA , &c . 

ESTENSO R E . Vedi ESTENSOR . 
E S T E N U A Z I O N E , V atto di diminuiré 

o minorare i l volume , o la foftanza d' 
una cofa, fpezialmente del corpo umano, 
Le febri , le lunghe aftinenze , cagionano 
grandi Ejhfiuaziont ^ od emaciazioni . Vedi 
FTISI , 

ESTENUAZIONE , é anco una figura nella 
Rettorica , oppofta all'iperbole. —- I Greci 
la chiamano Ke¡rroT>i< •— Vedi IPERBOLE. 

ESTERIORE Polígono , Vedi POLÍGO
NO . 

E S T E R M I N A Z I O N E * , r atto di efiir* 
pare , o totalmente diftruggere un popólo , 
una razza , una famiglia . Vedi ESTIRPA^ 
ZIONE . 

* La parola e Latina, formata da , e 
terminis, eonfini. 

Gl i Ebrei fono ftati eflerminati dal Porto-
gallo 5 i M o r i dalla Spagna i gli Albigefí 
dalla Francia, &c. Filippo i l Bello di Fran
cia, per vendiearfi de'Cav<ilieri Templar] , 

r i -
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rifolvettc nel 1307. di sficrmmarU . Vedi 
TEMPLARJ . 

E S T E R N O , o ESTERTORE .- termine di 
relazíone, applicato' alia fuperfizie , o al di 
fuorr di un corpo j ' od a' quella parte che ap-
pare, o ÍI prefenta' ali'occhio 5- al tat to, &c. 
Vedi EXTERNOS . 

N c l quaí íeníb , egli é oppofb: ad inter
no , o interiore, Vedi INTERNO . 

Le Medicine Efleme, fono pur dette , lo~ 
cali e topiche. Vedi TÓPICO . 

I fenfi fono' diviíi mEJhrni , che fon quel-
l i coi qualr percepiamo le idee od abbiamo 
la perceptione' deglí oggetti efterni , come 
íl vedere l'udire y & c . ed interni .•• Vedi 
SENSO V 

ESTER NO , efprime parimcnti qualunque 
cofa' che é fuori dell' üomo , o che non é 
dentro di lui , 6 particolarmente neí fuo fpi-
r í t o . Nel qual fenfo y diciamo oggetti efier-
n i &c . Vedi OGGETTO . 

L ' efiftenza di un mondo eflerno ^ cioé di 
coi'pi, e d' oggetti, fuori della mente , é una 
cofa", che inf queñfultimi tempi é ñata mef-
fa grandemente in? queftione Vedi Esi -
STENZÁ , e CORPO . 

In ' realta " fe foífe eiiandio poffibile 
che I corpi, cioé foñanze' folide ,? figúrate 

,,. &c . efiíkífero fuori della" mente , e cor-
9) rifporídeífero a' quelle idee' che abbiamo 
j , d' oggetti' Efierm puré come farebbe 

poffibile ,f che noi lo conofceffimo t Lo co-' 
„- nofceremmo, o per mezzo def fenfo , o per 
j f mezzo della' ragione : quanto' ai' nollri 
jy fenfi ,» per' mezzof loro" noi abbia'm fola-

mente la cognizibne delle noflre fenfazio^ 
9y nf o idee :' eglino non* c5 informano' che 
„" efiftario cofe'fuori della mente / orton per-
„ cepite 5- come' quelle che fon perc'epite .• 
5j-. Reíla adunque', che fe nof abbiamo qual-

che cogríizione delle cofe' Ejlerne ¿ 1' ab-' 
„, biam per mezzb della' rag ioneche infe-
„ rife-e' la' ioro: efiilenza da~ quello che i m -
35 mediátamenté' íi pércepifeé dal' fenfo Ma 
„. come la- ragione* c'indurra a credere l'eíi-
j , ñenza de5 corpi fuori' della mente, quan-
„ do i difenfori fteíTi della materia n>egano; 
,r che" v? fia aícuna neceífana conneíTiOrie tra 
?y effie le noftre idee ? In fatti y tutt i accor-
„. daño y che fuello che* accade ner fogni' 
„ nelle Frerieíw, né? deliry,- neireftafi' , &c . 
j , mette fuor d' ogni diíputa é i € tíov pof-
kw fiamo eifere affetti da tutte le idee che 
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3, di prefeníe abbiamo, abbcnché non vi foífero 
•yi corpief i f tent i al di f a o r i \ raífotniglianti 
53 ad eífe D i qua egli é mimifefb 3 che la 
3, fuppoíizione de' corpi Efterni non é necef-
5, faria per la produzione delle noftre idee . 5, 
Berkel. Princ, deir Uman. Copn. p. 59. 

3, Quand' anche noi accordiamo ai mate-
33 rialifti i loro corpi Efierni 3 eglino pero dí 
3, lor buona voglia confeffano, che non fon 
.3 pih da preíTo s che altri s al coriofeere 5 

comé le noftre idee fien prodotte ; peroc-
,5 che íi ftimano incapaci di comprendere in 
33' qual maniera i f corpo' adoperi' fopra lo 
3, fpirito / o comé fia poffibile ch' egli i n v 
3,- prima alcuna ideâ  nella' mente / In ' fom-
53 ma,' eziandit) fe vi1 foffero áécotptEfter-' ' 
,3 ni 3 é impoffibilé che noi mar véniffimo a 
3,' conofeer cib é fe nbn' ve ríe foffero, ave-
35 remmo tutfavia la ftcffa cagione di penla-
,y re che v i fono,; q̂ ual- o f l'abbiamo. „ JsL' 

5, Provate di concepire 3 che fia poffibile, 
,3' che un fuono, od una figura, od un mo-

to,-* od' un colore efiftario fuori della men-
te , o non percepitiv Queño forfé vicon-

„ vincera, che' cib per' cui" coritendeíe 3 é 
3, una patente cbnt'radizione . —1 lo mi con-

tentó di1 avveriturare a quefta' condizione 
tuttb* Fefitb della difputa fe voi folameri-

„• te potete concepire , che fia-poffibile che' 
„ una foftanza' eftefa 3̂  mobiíe od in" gerie-
„ rale Ogni qualunqué idea efifta" d' altra" 
,3 guifa che nella' mente che la percepifee 

io prontamente' cederb1 la) caufa < „ Id* 
ibid,-

,, Porta i l pregio frattanto di riflettere un 
33 poco fopra i motivi 3- che induffero gli' uo-. 
3, minr a fupporre' refiftenza della' foftanza 
,y maferiale y affiriché cosí , avendo offerva* 

to i l gradual ceífafe di quefti motivi 3- pof--
3,' fiam' rifrarrté l5 aíférifo'' foridatb' fopra d'effi „• 

„ Primieramente aduhque fi pensó , che 
,5 i l colore ,= la figura, i l moto , ed: i l refto 
„ ' delle qualita fenfibili realmente efifteffe-
„ ' ro! fuori della mente, e per' qüefta ragio-
33 ne parve rieceffario fupporre qualche fub-
^ fimtum o foífaríza nori penfante ,• i n cui 
3 , efifteffero5, poiché fuffifter nori poteano 
35- per' fe medefimi. Appreffo y i n feguito d i 
„• tempo , effendbfi convinti; gli uomini ,< che 
3, i co lo r i , i fubnÍ3 e le altre fenfibili; qua-

lita fécoridarie non aveano- efiftenza fuori 
delTa mente , fpogli'aronoquefto^¿/?míww 

\ V v v v 2, dí 
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„ di tai qualita, laíciando fol le primarie , 

la figura, i l moto, &c. che tuttavia con-
3, cepirono eíiftere fuori della mente , e aver 
„ d'uopo per confeguenza di un materiale 
„ íbftegno. Ma avendo moflraío di fopra , 

che niuna, neppur di quefte, pub d'altra 
3, guifa eíiltere, che in uno fpinto, o men-

te , che le percepiíce, ne íegue, che non 
abbiamo ormai piu ragion veruna di íup-

„ porre Peííere materiale. Id . /¿/J. p. n S . 
Vedi QUALITA1 . 

ESTERNA Denominazwne. Vedi DENOMI-
NAZIONE. 

ESTER NI M e d í . Vedi MODO. 
ESTERNO Luego . Vedi LUOGO , 
ESTER NI jíwgoti, fono gli angoli di una 

figura rettiünea formati fuori di eíTa, quan-
do tutt i i íati fono diverfamente ( m diver-
f a ) prolungati. Vedi ANGOLO , e INTER
NO . 

Queíli fono t u t t i , prefi affieme, eguali a 
quattro angoli retti . . ;— Particolarmente 7 m 
un triangolo , 1' angolo efterno D O A ( Tav. 
Ccometr. fig. y 6 . ) é eguale ed all ' interno ed 
ali'oppofto z eá j . Vedi TRIANGOLO. 

ESTERNA Bellezza . Vedi BELLEZZA. 
ESTERNA Orecchia. Vedi ORECCHIA , ed 

AURICOLA . 
E S T I N Z I O N E , Patío di ejllnguere, cioé 

di far fvanire, o di diftruggere i f fuoco, la 
fiamma, o la luce . Vedi LUCE J FIAM-
MA &c . 

Boerhaave nega, che íi dia propriamente 
alcuna cotal cofa , che eftingua i l ÍUOGO : egli 
é un corpo fu i generis , d'una natura immu-
tabile, e noi non poffiamo c/imqu.erlo né di-
ñruggerlo , egualmente che non poffiam crear
lo . Vedi F u o c o . 

G i i Arillotclici fpiegano V Ejlinzione del 
fuoco coi principio di eontrarieta : cos í , di
cono, Paequa ípegne i l fuoco, acagione che 
le qualita dell'acqua fono contrarié a quelle 
del fuoco; Tuna eífendo fredda, ed umida , 
e l'altro caído e fecco . M u quanto corra 
queüa ragione , fi pub dedur di qua, che i l 
fuoco viene eílinto dali' acqua calda cosí 
prontamente come dalla fredda 3 anzi dall' 
iíicfs' ol io , dalla t é r ra , &c. Vedi ANTIPE-
RISTASI . 

Alcuni de' moderni recano due piu plau-
fibili cagioni dell' Efiinzione, cioé la dijjxpa^ 
zione ,. come quando i l proífimo immediato 
pábulo della fiamma, é difperfo e di fila to da 
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tro ppo forzofo vento : e la foffecazione, quan-» 
do eífo pábulo é cosí compreííb, che i l fuo 
libero moto non pub mantenerfi ; ficcome 
addiviene dal gittarvifi acqua &c. fopra. Ve
di PÁBULO . 

ESTINZIONE, in Chimica, e Farmacia, 
é quando un metallo , un minerale o corpo 
í imi le , dopo d'eífere flato roventato nel fuo
co , viene immerlo in qualche fluido ^ o per 
addolcire e temperare la fuá acrimonia, co
me la tuzia nell'acqua rofa ^ o per comuni
care la fuá virtu al liquore, come i l ferro o 
l'acciaio all' acqua comune , o finalmente , 
per dargli una tempera, come nell' eñinzio-
ne dell'acciaio nell' acqua , o qualch' altra 
preparazione . Vedi TEMPERARE . 

E S T I R P A Z I O N E * , 1' atto di fvellere , 
o diñruggere una cofa fin alie radlei. 

* La parola e formal a dal Latino ex , e 
ftirps , radice * 

La gramigna é una erba diíficiliífima da 
efiirpare. — Nella Chiefa Cattolica Roma
na , tra le orazioni del Giubileo, ve n'é una 
per i ' efiirpazione deir Erefie . 

ESTIRPAZIONE , fi adopera puré nella C i 
rugía per lo taglio di tutta intera una parte,; 
come d'una lupa o gárgola &c. o per lo man
glar via di un' altro, come d'una verrucca j , 
o di un porro, con medicine corrofive. Ve
di AMPUTAZIONE, CORROSIONE, &c . 

E S T I V O , che períiene all' eflate . Vedi 
ESTATE, — Cosí diciamo i l folftizioE/íruo 
&c . in oppofizione al brumale . Vedi SOL-
STIZIO . 

ESTORSIONE, nella Legge, una ma
niera illegitima di carpiré una cofa ad un 
uomo, o con la forza, o con la minaccia, 
o con rautorita* Vedi ESAZIONE, 

Se un ufiziale , eolio fpaventare , o feque-
firare un altro con prcteíio del fuo ufizio , 
prende piíi che le fue ordinarie paghe, egli 
commette un'eílorílone , e fi pub fargliene 
un'accufa. 

Cosí i'efigere uíi'ufura illegittima, guada-
gnare con un giuoco contrario alie leggi, cd in 
íomma tutto i l pigliare piu di quel che giu-
ftaraente é dovuto, fotto colore o preteftodi 
diritto , come ecceffive gabelle , eccefíivi 
prezzi di Cervogia , di pane, di vittuarie, 
di fuppelleítili, &c. vengono fotto i l nome 
d' Efiorfions. 

E S T R A - G I U D I Z I A L E , cofa fatta fuori 
del proprio Magiflrato o Tribuna^ , .o fuor 

dali1 
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dall5 ordinario corfo dcllc Lcggí .• — Come 
quando é dato giudizio in una caufa , che 
non compete a quella Corte_, dove i l giu-
dizio é dato, o dove i l giudíce non ha giu-
risdizione. Vedi GIURISDIZIONE &C. 

E S T R A N E O Moto . Vedí l'articolo MOTO. 
E S T R A N G E L U S , nella GrammaticaSi

riaca , carattere cjlrangel , é una fpezie o 
forma particolare di lettere Siriache , che 
ferve come di maiuícole in quella lingua. 
Vedi CARATTERE . 

Abramo Ecchellenfe , prende i l carattere 
Eflrangel per i l vera carattere antico Cal
deo . Ed é cer ío , che gli Abiííini , i qua-
l i íi chiamano Caldei, ancora ufano i n ccr
íe occafioni i l carattere Eftmngel , íg cre-
diamo a Hottingero nel íuo Tkcfaur. Fhi
lo!, p. 280. 11 Yefcovo Waíton , ne' fuoi 
Prolegomeni, ci da un alfabeto Eíiranpelo . 

E S T R A O R D I N A R I O , cofa"' ch 'é fuori 
del corfo ordinario o comune . Vedi OR
IGINARIO * 

ESTRAORDiNAR-j Corrierl , fono quelli 
che mandaníi appoíla in qualche occafione 
o bifogno urgente. Vedi CORRIERE . 

Imbafciatore , od Inviato ESTRAORDT XA-
RIO , é quello che viene ípedito a trattare, 
G negoziare qualche particolare ed impor
tante aííare , come un matrimonio , un trat-
tato, una confederazione ,. &c , ovver anco 
in occafione di qualche cerimonia, di con-
gratulazione , o di condoglienza &c. Vedi 
AMB ASCI ATORE 7 e ORDINARIO. 

Una G a l e n a , un Gkrnale aiírc No-
vclle , o Foglictti Eflraordiñar] , íi pubblica
no dopo qualche grande e notabile evento, 
conteneníi i l dettaglio o le particolarita , 
che non fí regiílrarono nelle novelle , o fo-
glietti ordinarj . — I n oí Ir i Scrittori di no
velle generalmente ufano i loro Proícritti j 
o fupplementi, in vece ¿i Eflraordinarj. 

E S T R A T T O , EXTRACTUM , nella Far
macia , la parte la piíi pura e la piu fina di 
un vegetabile , o d'altro corpo , Separata 
dalla piu groíTolaná ? per mezzo délía diííb-
luzione e digeftione con un menftruo oppor-
tuno; e poícia ridotta ín confiilenza mercé 
la diftillazione od evaporazionfi dell'umidita 
del menftruo. 

ESTRATTO , in cofe di l e t tmtura , di no
ta un breve compendio di un Libro , o di 
alcune materie di efíb. Vedi COMPENDIO ? 
EPITOME, &C. 
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1 Gíornali , le novelle, le biblioteche , k 

memorie , ed altri dettagli che íi danno di 
mefe iri mefe, od ogai tre meíi , delle cofe 
che riguardano la fcienza ^ e T erudizione , 
confiftono fopra tutto in Eflmtti dei paííi 
piu importanti $ delle dottrine di momen
to , &c . che fi trovano ne' diverfi libri , 
pubblicati in qviel tempo . Vedi GIORA 
NALE i 

E S T R A V A G A N T I , Extravagantes, una 
parte della legge Canónica j che contiene 
diverfe coítituzioni de' Papi, non inclufe nei 
corpo di eífa,.•—• Donde la denominazione 
Extravagantes quaft extra cor pus juris vagan t 
tes. Vedi CANÓNICA Legge. 

L ' EJlraHaganti fono divife in due parti í 
la prima contiene X X . conílituzioni di Gio-
vanni X X I I . e la feconda delF altre pofte-
riori Coílituzioni del detto Giovanni, e de3 
fuoi SucceíTori. Ve4i COSTITUZIONE < 

E S T R A V A S A Z I O N E * ^ i n Medicina i 
un moto del fangue , per cui egli dirompe 
fuor da' fuoi ordinarj vaí i , cioé dalle vene od 
arterie 5 ed,̂  o íi raccoglie e ñagna in qual
che parte mol le , od é gittato fuori del cor
po . Vedi SANGÜE, &C.1 

* La parola e formata dal Latino extra 5 
fuori, e vas, vafe < 

Le cagioni ordinarie dell' Eflravafazioni , 
fono íe repiezioni ñon naturali, e le fover-

.chie diílenííoni de' vafi; o le lacerazioni, ed 
eroíioni de' medefími ; E neceíTario cavar 
langue , per impediré che i l fangue non ven
ga fin a cosí fatto fegno che cjiravaji. Vedi 
PHLEBOTOMIÁ. 

Nelle ferite della teíia , particolarmente, 
i l falaffo é neceíTario, per impediré VEflra-
vafazione del fangue- fiel ccrvello. 

ESTRAVASAZIONE , qualche voka íi ufe 
parlando di aítri umori j oltre i l fangue; co
me della linfa, dell 'orina, &c. Vedi IDRO-
PISIA é 

1 giardinieri adoprano qucflo termine , par
lando delle gomme , de ' íughi , &c . che ftii-
lano fuor dagíi alberi o fpontaneamente, o 
con inciíioni. Vedi GOMMA , BALSAMO , 
&c. 

E S T k A Z l O N É , neíla Farmacia e nella 
Chimica, é un'operazione , con cui da'cor-
pi naturali fi cavano eífenzc, t inture, &c . 
Vedi ESTR ATTO ^ 

Aícuni vogliono che EJiraztone fignifichi 
ognt foluzione fatta per vi a di meílrui: ma 
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ín rigore , v i lia quefta differenza; che nel-
la foluzmne i l menñruo aíTorbifce tutta la 
foftanza del corpo , ma nell' ejhaziom egü 
porta áior folo una certa parte di eííb : Ed 
ín queño fenfo la camfora é difciolta neüo 
fpirito di v i n o m a la jalapa dicefi piíi pro-
priamente eíTer efiratta ; imperocché la re
fina é folamente fatta ufcire per vis del men-
flmo y e fon lafciata intatte le altre parti-
celle . V e d i S o L u z i O N E e DISSOLUZIONE . 

ESTRAZIONEv fignifica^ altresl frequente-
mente unaí tale inípiflazione , od incraíTa-
mentó di una foluzione y che'una" certa quan-
lita del menflruo effendo tratta fuora y la m i -
ftura che reíla fía ridotta alia- coníirtenza dî  
m e l é ; come neglf efirmi di: zaíFerano , di 
genziana-, e f imi l i . . 

Gl i EJiram principalmente fi fanno da5 
vegetabili', e richieggono differenti menftrui 5 
fecondo la diverfa-natura' delle piante ; fpe-
zialmentequelíe della ípezie gommofa : impe
rocché quelíe che fono mucilaginofe 5, come 
la gomma arábica , e la tragacantha , &c . 
non? íi difciorgono fácilmente fe non ne' l i -
quori acquei ; faddove le gomme refinofe 5 
come i l garbanum , la fcammonea, &c. r i -
chicggono' per diífolveríe s degli fpiriti ar-
denti.. Vedi GOMMA 

Ve ne fonoin' oltre d'una mezzana natu
ra ,, che poíTono eífere difciolti in una forte 
o_ neiraltra: ¿v menfírui ,, benché non cosí fá
cilmente negli uni come negli altri : cosí 
l'aloé , ed ikabarbaro, che fono alcun poco 
refmoíi, fi riducon meglio in ^ r a m eolio fpi
rito di vino y che coli' acqua:.' ma le piante 
che meno abbomlano di refina , quali fono 
V elleboro}, &C. fono piu cómodamente eíírat-
te con Tacqua. Per fare adunque Véflmzhm 
chimiche dirittamente , é necefíario un adat-
tato menííruo , ed! uno che fía quanto mai 
fí puo, piü affine e confímile al corpo che-
á'ebb'effere ejimtto. Vedi MENSTRUO. 

ESTRAZIONE , nella Cirugia dinota un,; 
eperaziorie ,. con la quale ? una materia eílra-
nea alloggiata nel corpo^ centro rbrdine del
la natura , fi tira fuori da elfo merce della 
manuale applicazione , o- coll'ajuta d' inftru-
menti . 

Tale f i é Vefíraziom della: pietra y forma-
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ta nella vefeica, ovvero nei reni , &c. Ve--
di PIETRA . Vedi anco LITHOTOMIA . 

Veflrazione appartiene all' cxxrefi come 
una fpezie al fuo genere.- Vedi EXÉRESIS . 

ESTRAZIONE, o difeendenza y in Genealo
gía , dinota la radice, la fchiatta, ola ori-
ginale faraiglia, da cui uno é difcefo. Vedi 
DISCENDENZA . — I n alcuni Oráini milita- , 
r i , in alcuni Capitoli &c. un Candidato dee 
far pro^a della nobilta della fuá cflrazione, 
avanti d'eífere ammeífo . Vedi CAVALIERE 
ORDINE- &C. 

ESTRAZIONE delle Radici , i l método di 
trovare le radici di numeri, o di quantita' 
date . Vedi RADICE . 

I I quadrato, i l cubo, ed altre potenze di 
un numero, o radice , fi formano col" mol-
tiplicare i l dato numero i n feíleífo y un mag-
giore o minor numero di volte,. feeondoche 
la potenza cercata é piíi alta o' piíi baífa ,-
Vedi POTENZA . 

Quefta moltiplicazione compone le poten
ze; e V eflraztonc della radice le decompone 
di nuovo , o le riduce ai loro primi princi-
pj o r a d i c i C o s í che Y efirazione' della radi
ce e alia moltiplicazione della potenza quel-
lo che Fanalifi é alia fintefi . 

C o s í , 4 , moltiplicato per 4 , produee xó ; 
che é i l quadrato d Í 4 , od i l fa£lum, o pro-
dotto dr 4 per' fe ñeífo : e 16, moltiplicato 
per 4 , fa 64, che é i í cubo di 4 , od i l fa-
£\um di 4 per i l fuo quadrato. — Tale é la 
compofizione deíle potenze « Vedi INVOLU-
ZIONE. 

Viceverfa, la radicequadra di 1664, per
che 4 é i l quoziente di 16 divifo per 4 , 6 
la radice- cuba di 64 é' altresl 4 , perché 4 
é i l quoziente di 64 divifo per i l quadrato 
di 4 : -— Tale é l'eíírazionc delle radici 

Quindi ejlmrrc la radice da- una. data po
tenza, é riñeífacofa, che trovare un nume
ro e. gr. 4 , che fendo moltiplicato un certo 
numero di volte ín fe fteíTo , produce, la data 
potenza, e. gr. 16. o 6 4 . Vedi POTENZA • 

Per 1' efirazione delle radici quadre e cube;,. 
€ neceífario' avere i quadrati ed i cubi di 
tut t i 1 dígiti in pronto;, come vengono. efi-
b i t i nella^ tavola feguente. 
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Radici 

QLiadrati 25 3 ^ 4 9 64 

Cubi 27 0 4 125 216 343 512 729 

Per .eñrarre la radico .quadrata da un dato 
numero , i 0 . Divídete i l dato numeroin claf-
fi, o due figure da sé j ed includete ciafcu-
na claífe -tra due punti , cominciando dal 
luogo delle unita „ o dalle figure fulla man 
dcftra : la radice confiera di tante^ parti , 
o figure, quante avete claííi. — D i paííag-
gio fi oíTervi, che accader pub , che per i ' 
ultima claííe su la mano finiílra, vi riman-
ga una figura íola. 

2 '. La claíTe a man íiniírra eííendo i l qua-
¿rato della prima figura della radice cercata; 
védete nella tavola delle radici qual fia la 
radice quadra corrifpondente a quelnumero: 
ovvero , fe quel numero quadrato non v i é pre-
.clfamente , ai prolfimo minor numero : eque-
fta radice fcrivetela per la prima figura dal 
quoziente : e fottraete 11 fuo quadrato dalla 
claííe a man íiniftra. — A quel che avanza 
recate appreííb la claffe che fuccede verfo la 
dritta^ 

3o. Mettete giu e fcrivete 11 doppio della 
figura quoziente fotto la figura a man íini
ftra della feconda claííe ; e cércate quante 
volte queña decupla é contenuta nella figu
ra fopra di efía: i l quoziente da la feconda 
figura della radice ,. 

4o. Scrivete i l medefimo quoziente fotto 
la figura a man dritta della íleíTa claííe ; e 
fottraete i l prodotto di tutto i l numero fcrit-
to di fotto, moltiplicato per la prima figu
ra della radice , dal numero fopra di eíío , 
come nella divifione.. 

5o. L'operazione ripetendoíi conforme al 
terzo paíío ed al quarto , cioé, i l refiduo eí
íendo íernpre divifo per lo doppiodella radice 
la fin ch'ella e eftratta , edal refiduoíottraen-
dofi i l quadrato della figura che ufci ultima 5 
infiem col decuplo .delT anzi detto divifore, 
per quel mezzo accrefciuto, avrete la radi
ce che cercafi. 

E . ^r. Volendo eflrarreh radice di 998 5 
appuntatclo nella feguente maniera, 99856, 
pofcia -cércate un numero , i l cui quadrato 
eguagli la prima figura 9 , cioé 3 , e fcrive-
•íelo nei quoziente 5 pofcia avendo fottratto 
da 9 , 3 x 3 , 0 9 , v i refiera o ; appreíío a 
cui fcrivete le figure fin al punto feguente , 
cioé 98 per la feguente operazione. Quindi 
fenza hadare airultiraa figura 8 , dite , quan
te volte i l doppio di 3 , o .fia 6 , é contenuto 
nella prima figura 9 ? Rifpondete 1 . Percio 
avendo fcritto 1 nel quoziente fottraete i l 
prodotto, di i x 6 1 , 061 da98, eviavan-
zera 37 , a cui connettete le ultime figure 
56, ed avrete i l numero 375(5, in cui l'ope
razione fi ha da promoveré i m 
mediatamente . Pero trafcu-
rando altresi 1' ultima fisura 
di quefto, cioé 6 , díte quan
te volte i l doppio di 3 1 , 0 6 2 , 
é contenuto in 375 (e fi pub 
congetturarlo dalle figure in i -
t ia l i 6 e 37 , oííervando quan
te volte 6 é contenuto in 37 ? ) 
Refp. 6 ; e fcrivendo 6 nel quoziente ^ fot
traete 6x626, ovver 375Ó ., e v i refiera 09 
donde appare, che i l negozio é fatto, la ra
dice riuícendo 31 ó. 

D'altra guifa, coi divifori efprefli e fcrit-
t i 5 1' operazione fiara cosi 

99856 ( 416 
9 
098 

61 

3 7 5 ^ 
3 7 5 ^ 

o 

99856 
9 

6 ) 98 
61 

6* ) 3 7 5 ^ 
3 7 5 ó 

( 3 ^ 

Tí si negli a l t r i . 
D i 
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D i nuovo, fe aveñe da eftrarre la radice 

da 22178791 : ^ • • • 
prima, aven- 22 17:8791 (4709, 43(537,3OV. 
do appuntate 1 6 ^ 
le figure, cér
cate un nume
ro , i l cui 
quadrato ( fe 
non pub efat-
tamente egua-
gliarfi ) fia i l 
minor quadra
to immedia
t o , ( o i l piíl 
proíTuno ) a 
22 eioé alie fi
gure fin al pri
mo punto , e 
troverete che 
é 4 . Impe-

617 
609 
88791 
B4Ó81 

411000 

5426400 
3825649 

6ooy5100 
56513196 _ 

3 56190400 
282566169 
73624231 

rocché 5 x 5 , o 25 , é maggiore che 22 ; e 
4 x 4 , 0 1 6 , é minore; laonde4fara la pri
ma figura della radice . Scritta pero quefta nel 
quoziente , da 2 2 , préndete i l quadrato 4 x 4 , 
o 16; ed al refiduo 6 , aggiungete le appreífo 
figure 17, ed averete 617 j dalla divifione 
di cu i , per lo doppio di 4 avete da ottenere 
la íeconda figura della radice , cioé , traícuran-
do la figura 7 , dite , quante volte 8 é contenuto 
i n 6 i ? Rifp. 7. ; per lo che fcrivete 7 nel quo-
ziente, eda 617 togliete i l prodotto di 7 in 
87 , o 609 , ed avanxera 8 , a cui aggiugne-
te le due appreífo figure 87 , ed averete 887 , 
con la divifione delie quali per lo doppio 
di 4 7 , 6 94 , voi dovete ottenere la terza 
figura, al qtíál uopo dite , quante volte 94 
é contenuto in88.? Rifp. 05 per lo che fcri
vete o nel quoziente , ed aggiugnete le due 
ultime figure 9 1 , ed averete 88791, con la 
cui divifione per lo doppio di 470 , o 940 
aírete da ottenere l-uMnia figura ; cioé, di
te quante volte 940 in 8879 i Rifp. 9 ; laon-
de fcrivete 9 nel quoziente , ed averete la ra
dice 4709 . Ma poiché i l prodotto 9 X 9409 o 
84681 foítratto da 88791 lafcia 4110, i l nume
ro 4709 non é la radice del numero 22178791 
precifaraente, ma un poco di meno . 

Se fia dunque richiefto di approíTimare 
la radice maggiormente j pórtate innanzi 1' 
operazione in decimal! , con aggiugnere al 
refiduo due zero in ogni operazione. Cosí i l 
refiduo 4110, fe v i íi aggiungano due zero, 
áiventa 411000, con la cui divifione per lo 

32Ó76( 181 , 59 
1 

2 ) 229 
224 
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doppio di 4709 , o 9418 , avrete la prima 
decimale figura 4 . Poícia avendo fcritto due 
zero di p iu , i l lavoro íi portera innanzi quan-
to fi vorra, la radice alia fine riufcendo 4709 , 
43637, &c . 

Ma quando la radice é inoltrata mezzo i l 
fuo viaggio , o piu , i l refto delle figure fi pub 
ottenere colla fola divifione; come in queílo 
^fempio , fe fi volefle cjirarre la radice fin a no
ve figure, dopo che le cinque prime 4709, 
4 fono eftratte , le quattro ultime fi ponno 
avere, con dividere i l refiduo per lo doppio 
ái 470.9 , 4 . 

C o s í , fe la radice di 32976, foífe da eftrar* 
_/? fin a cinque pofti, in numeri; dopo aver 
appuntate le figure, fcrivete 1 nel quoziente , 
come eífendo la figura , i l cui quadrato 1 x 1 , 
od 1 , é i l maíTirao che fia contenuto in 3 
figure al primo punto ; ed avendo tolto i i 
quadrato di 1 da 3 , av'árí-
zera 2 : quindi poftegli 
appreífo le due íuífeguen-
tifigure, cioé 29, cér
cate guante volte i l dop
pio di 1 , cioé 2 éx conte
nuto in 22 , e troverete 3^) 57^ 
in fatti che v i é conté- 3^* 
ñuto piu che 10 volte; 362(215(19, & k 
ma non avete mai da 
prendere i l voílro diviíbre 10 volte, enem-
men 9 volte in quefto cafo; perché i l prO--
dotto di 9 x 29 , o 261 , é maggiore che 
229, da cui farebbe da fottrarfi: per lo che 
fcrivete folamente 8. Ed allor fcritto aven-
do 8 nel quoziente , e fottratto 8 x 2 8 , o 
224 , avanzera 5 ; ed a quefto , cioé a 5 
avendo feritte appreífo le figure 76 , cerca-
te quante volte i l doppio di 18 , o 36 , é 
contenuto in 57, e troverete 1 , e si fcri
vete 1 nel quoziente ; ed avendo fottratto 
1 X 361 , o 361 da 576, avanzera 215 . F i 
nalmente , per ottenere le altre figure che 
reftano , divídete quefto numero 215, per lo 
doppio di 181, cioé 362, ed averete le fi
gure 59 , che fendo feritte nel quoziente , 
danno la radice 181 , 59. 

Nella ílefia maniera ¿cflraggono le radici dai 
numeri decimali. •— Cosí la radice di 329 , 
76 é 18 , 159 ; e la radice di 3 , 2976 é 1 , 
8159 ; e la radice di o , 032976 , é , o , 181 59 , 
e s lv iav ia . Ma la radice ¿ 1 3 2 9 7 , 6 é 57 , 
4247 5 e la radice di 32 , 976 e 5 , 74247. 
Ecos í la radice di 9} 9856 é 3 , 16. 

Eltrar-
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Eftrarre la cubica , od altra radice piü alta, 

da un dato numero. — V efirazione áeWava-
dice cubica, e di tutte le altrc radici fi pub 
comprendere fotto una regola genérale ; 
cioé , ogni terza figura che coraincia da 
unua, é prima da appuntarfi, fe la radice 
da ejhar/i é una radice cubica ; od ogni 
quinta figura, fe ella é una radice quadrato-
cubica ( o della quinta potenza ) e poi quella 
tal figura fi dee ferivere nel quoziente , la cui 
maííirna potenza ( c i o é , il cui cubo, feell 'é 
una potenza cubica, o i l cui quadratocubo, 
fe d i ' é la quinta potenza , &c. ) o íar^ 
eguale alia figura, o figure, avantt del pri
mo punto, o immcdiatc minore fotto di ef-
fe; e quindi avendo fottratta coteüa poten
za, la figura fufíeguentc fi trovera con di-
videre i l refiduo accrefciuío della apprtífo fi
gura del refolvendo, per la immedtatamen-
te minore potenza da efitarfi , cioé per lo 
quadrato t r iplo, fe la radsce é una radice cu
bica; o per lo biquadrato quintuplo ( c i o é , 
cinque volíe i l biquadrato ) fe la radice é 
della quinta potenza , &c. Ed avendo di 
nuovo fottratto la potenza dell' intero quo-
xiente dal primo refolvendo , la terza figu
ra fi trovera col dividere quel refiduo , 
accrcfciuto del!' appreífb figura del refolven
do , per 1' immediaia minore potenza di tutto 
i l quoziente, mo-tipJicato per i'índice della 
potenza da edrarfi. 

COSÍ , per eílrarre la radice cubica di 
13312055, i'l numero fi deve prima appun-
tare in queílo modo , cioé 33312053 , 
poi ave-te da ferivere la figura 2 , i l cui cu
bo ,é 8 , nel primo luogo del quoziente , 
come quello che é il proífimo mmor cubo 
alie figure 13, (che non é unnumerocubo 
perfetto) o fin al primo punto; ed avendo 
fottratto quedo cubo , avanzera 5 ; che Icn-
do aumenta-
to coll' ap- 1331 ¡053 (237 
preífo figura Soítraete i l cubo 8 
del refolven- . r — , 
do 3 , e divi- I2)ref. 53 (4 nv ver 3 
fopcrloqpa- Sottraere ¡i cubo 12167 
drato triplo j 1 ^87 ) r= f 11450(7 
del quozien
te 2 , cercan
do quante 
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133x2053 
Refta o 

volte 3 x 4 » 0 12 ) fia contenuto in 53 , da 4 
per la feconda figura del quoziente . Ma 
poiché il cubo del quoziente 24 , cioé 13824 , 

ríufcirebbe troppo grande per efícre fottrat
to dalle figure 13312, che precedono i l fe-
condo punto , vi fi debbe fojamente ferivere 
3 nel quoziente : quindi i l quoziente 23 feu
do in un luogo feparato moltiplicato per 23 , 
da il cubo 12167 , equeftoievato da 13312, 
lafcerk 11455 che aumentato deli' apprcífo 
figura o del refolvendo, e divifo per lo t r i 
plo quadrato del quoziente 23, cioé con cer
care quante volte 3 X 529 , o 1587 fia con
tenuto in 11450, da 7 , per la terza figura 
del quoziente . Aliora \ i quoziente 237, tnol-
tiplicato per 237 , da i l quadrato 561Ó9 „ 
che di nuovo moltiplicato per 237 , da i l 
cubo 13312053, equeí io detratto dal refol
vendo, lafua o . Donde é evidende che la ra
dice cercara é 237. 

C o s í , per eílrarre la radice quadrato-cubi-
ca di 3Ó430820 , e' debbe appuntarfí fopra 
ogni quinta figura j e la figura 3 , i i cui 
quadrato-cubo , o la quinta potenza 243, é 
i l proffimo minore a 364 , cioé al primo 
punto, fi debbe ferivere nel quoziente . Quin
di i l quadrato cubo 243 , fendo fottratto da 
364, reda 121 , che aumentato coll'appref-
fo figura del » . . 
refolvendo , 36430820(32,5 
cioé 3 > « 
divifo per 405)1213 (2 
cinque volte 
ii biauadra- 35554452 
ío del qúo- S M ^ S o ) .87^388 ,0(5 
ziente, c o é , con cercare quante volte 5 x 8 I , , 
o 405 contienfi in 1213, da 2 per ia fecon
da figura. Cote fio quoziente 32 cíTendo tre 
volte moltiplicato per íe ítefío fa i l biqua
drato 1048576; equefto di nuovo moltipli
cato per 32 , ía i l quadrato-cubo 33554432 , 
che fendo fottratto dal refolvendo , laicia 
2876388 . Lao >de 32 é 1'integra parte della 
radice , ma non é la vera radice , il perché , 
íe voi avete in animo di proíeguire l'opera-
zione in decimah , i l refiduo , accrelciuto 
d 'uno, doveraííi divídete per cinque volte 
i l íopradetto biquadrato del quoziente, cer
cando quante volte 5 x 104857Ó , ovver 
5242880, é contenuto in 2876388,0, e ne 
nufcira la terza figura, o la prima decima-
le 5. E COSÍ con loctrarre i l quadrato cubo 
del quoziente 32 , 5 dal refolvendo, e con 
dividere i l refiduo per einque volte i l fuo bi
quadrato, la quarta figura fi pub oítenere. E 
si via via in infinitum. 

X x x x l a 
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In slcunicafi , e'fi convien folamente in

dicare i ' ejlrazione d' una radice ; in ifpeiiali-
ta quando ella aver non fi pub efatta . Ora , 
11 fegno, ocarattere, col quale le radici di-
notanfi, é / : A cui fi aggiugne l ' efponen-
te della potenza, fe é al di íopra d' unqua-
drato, cd anche qualche volta fe non lo é . 
E. gf. %/2 dinota la radice quadrata ra
dice cubica, & c . Vedi RADICE . 

Quando una radice biquadratica debbe 
rflrar/i , voi potete ejlrane due volte la radi
ce quadra , perché 4 é aitrettanto che 
l / 2 -f*2 • E quando é da efirarfi la radice cubo-
cubica , potete prima ejirarre la radice cuba , 
e poi la radice quadrata di coteíla radice cu
ba , perché %/6 é 1' ifteííb che -f"3 > don
de alcuni hanno chiamate quefte radici, non 
cubo-cubiche , ma quadrato-cube. E 1' ifteffo 
é da offervarfi nell' altre radici, i cui indici 
non fono numeri p r i m i . 

Per provare /' efirazione delle radici. 
I o . Per una radice quadrata; moltiplicate la 
radice trovata , per fe íleíía, ed al prodotto 
aggiugnete i l refiduo, fe ve n' é alcuno : fe 
la fomma é eguale al numero dato , l'ope-
razionc é giuíla. 

2o, Per una radice cubica: moltiplicate la 
radice trovata, per fe ñeífa ; ed i l prodotto 
di nuovo per la medeíima radice. A l l ' ult i
mo prodotto , aggiugnete 11 refiduo , fe ve 
ne foííe. Se la fomma s'agguaglia ai nume
ro prima dato, i'operazione égiufia. 

Nella fieffa maniera fi pub provare 1' eflra' 
•zicne delTaltre radici. 

Per eftrarre le radici delí equaz.ÍQm, o del
le quantita algebraiche. L ' ejirazione delle ra
dici da femplici quantitadi algebraiche , é 
evidente , anche dalia natura ítefia , o dai 
fegni della notazione; come quefla, %/aa 
é tíf, e quefta aacc é ¿ c, c queña %/ () aac c 
é $ac \ t quefla v/49 a \x x i - ] a a x . E pari-

4 K a a 
e — , e 
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%/ ab , D i piu , quefla b ^ / a a c c , oppur 
¿ in | / a a c c , é equivalente a ¿ in a c , 

, _ . o a a % i 
ovver z b c. E quena 3 *K 2% bb ' C^UI" 

1 o acz ^ 
valente a 3 <r X - y j , ovver — 7- . E que

fla 
x 4. bb x $ 

* a a 

mentí quefla ^ — , ovvero - 7 -v c c 
n a^bb aab . t<)aaz-z. 

quefla s í ~ r é e queda V 

y a z 
J b 

c quefla / f ¿ f , e quefla 

/ 3 
8b6 y 2 b b 

e — , 
27^3 % a 

e quefla y/ * aabb é 

5 ^ 

é equivalente a 

a +_3_£ 2j&.** l a b x x ^ - ú b x ^ 
c y a "* y a c 

lo dico che tutte quefte fono evidenti , 
perche apparira a prima vifla che le quan
titadi propofle vengon prodotte , coa mol
tiplicate la radice , in fe fleffe (come a a 
da a \x\ a \ a a c c a c \n a c \ g a a c c da 
3 ac '\n 3 ac ) & c . ) Ma quando le quanti
tadi conflano di diverfi termini , Tafíar fi com-
pie come ne' numeri. 

Cosí per eflrarre la radice quadrata da 
a a - \ * 2 a b - \~bb; in primo luogo , ferivete 
la radice del primo termine ¿14, cioé a nel 
quoziente, ed avendo fottratto i ! fuo qua-
drato a*a , avan- r x , r , i * 
2er 'k2ab~^bbcon a a-^-z a b b b { a - f & 
cui trovare i l refi- aJí 
dúo deüa radice . o.-\-2 a b -]~b b 
Di te percib quante -\~2 a b-\~ bb 
volte i l doppio del Q ^ 
quoziente , o fia 2 ^, 
é contenuto nel primo termine del refiduo 
2 a b ¡ lo rifpondo b (vo l t e ) per cib ferive
te b nel quoziente , ed avendo fottratto i l 
prodotto di b in 2 ¿r - j - , ovver 2 a b-\-b b y 
refiera nulla. I I che moflra che 1' operazio-
ne é finita , la radice riufcendo a-^- b . 

E cosí per ejirarre la radice fuor da 
a é - ^ - ó a ^ b - ^ ^ a a b b — i 2 ¿ ? ¿ 3 - j - 4 ¿ 4 , 
prima pónete nel quoziente la radice del pri-

- mo termine a 4 , cioé a a, cd avendo fot
tratto i l fuo quadrato a a x a a , ovver a* , 
refiera 6a3b-{ -< ,aabb '— 12 ¿r ¿3 - j - ¿4 per 
trovare i l relio della radice . D i te percib , 
quante volte é contenuto 2 aa in 6 a 3 b ? 
Rifpondete j a b ; laonde ferivete 3 a b nel 
quoziente , ed avendo fottratto i l prodot
to di 5 ¿r^, in 2 a a - j - j ab , ovver 6 a 3 fj 
- \ - g a a b b , ancor vi refiera •—"^a ab b. 
— i 2 ^ ¿ 3 - | - 4 ¿ 4 per portar innanzi i'og&» 

razio» 
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razíeme . Percib , díte di nuovo , quantfi 
volee i l doppio del quoziente , cioé 2 a a 
"¡^ó ab h contenuto i a — 4 ^ « 12 ¿Í ¿3 , 
ovver, che é la fteíTa cofa , díte , quante 
volte i l doppio del primo termine del quo
ziente , o fia 2 a a é contenuto nel primo 
termine del r c í i d u o — ^ a a b b ' i Rifpondete 
—--íbb . Pero avendo ferirto — 2 ¿ ¿ nel quo
ziente , e fottratto i l prodoíto —~zbb in 
l a a - ^ - ó a b — - z b b , ovvcr 4. a a b b 
— 12 ^ ¿3- | -4¿4- , vi redera nulla . 

Donde fegue che la ra .1 i ce ¿ aa-f-^ a b 
— z b b . 
et* 6 a* b -\- a a b b • 

a — b 2 b b a* 
* — 6 a 3 b - \ ~ ' ) a a b b -

bb 
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a i - fc j a ab~fc ¿¡-a b b-fc bl ( a 

12 a bi - } - 4 ^4 (a a 

12 a b i - { - ^ b * 

o —• 4 a a b b — 12 a bl -f- 4 ¿4 
— 4 a a b b — 12 a b^ -f- 4 ¿4 

O o ^ o 
E cosí la radice del'a quantita xx>—*a x~\*— 
á a é x — ~<2i e i a radice della quantita 
j / 4 -4 -<4 j / á—S y - \ - / \ . é j / ) / -^2 y — 2 ; e la 
radice della quantita 163+— 24 o î KX-\-CJ 
-\- 12 b 6 x x — l ó a a b b - f - ^ b i é ^ x * - — ¿ [ a a 
^ 2 b b j ficcome appar qüi di fotto 

x x — ax- \~~aa(x~- ' -~a 
x x 

o — ax ~{~ ~a a 

o o 
-f- l ó dl4 

^4—24 aa — 16 a abb 
y -f-12 - j - 4 ¿ 4 
p X 4 

3 4 - 2 ¿ ¿ 

'— 24 O 
+ 12 ¿ ¿ 

-|- 16 a4 
— i 6 ^ J ¿ * 
4- 4 ¿ 4 

^ 4 + 4 ^ 3 — 8 ̂  + 4 ( / ^ - f 2 / — 
74 

4 > * - \~4y? 
o — 4 ^ ^ 

— 4^7 — ^ y - f 4 
o 0 0 

Se volefle eftrane la radice cubica di 
a l - \ - 3 a a b - \ - 3 a b b - { - b i > i ' operazione fi 
comp;e cosi 

a l 

3 a a ) o -\~ 3 a a b( b 

a 3 ~ \ ~ 3 a a b - f ' 3 a b b - \ ~ b ' S 
o o o, 

Eflracte prima la radice cuba del prima 
termine a 3, cioé a , e fcrivetela nel quo
ziente: appreffo fottraendo i l fuo cubo a l ^ 
dite, quante volte é il fuo triplo quadrato, 
o fia ^¿ÍÍ?, contenuto nel termine proíTimo 
del reíiduo a a b t e ne proviene b ; laon-
de ferivete ¿ nei quoziente , e fottraendo i l 
cubo del quoziente a-\*b vi redera o % 
-percib a-^-b é la radice . Alia ñeíTa ma
niera , fe la radice cuba é da ejitarfi da 
a6- |~^25— 4o^3- j -9¿ )z — Ó4, ne nufei-
ra zz - \^2 z — ' 4 . Ecosl pariraentj nelle ra* 
dici pm alte. 

ESTREMO , fi applica all' ultima ed 
eftrema parte di una cofa i od é qudlo 
che la finifee , e la termina da quella 
parte. 

Gl i eflremi di una linea fono punti « — 
Non fi pub paífare da un eftremo nell'aitro, fen-
za paila re per i ! mezzo . - i - Agli eflremi rimedj 
deefi folaraente ricorrere BeU, ejirema ne-
ceíTua . 

Alcuni Anatomici applicano la denomina-
2Íone d' eflremi , o ü eflremitadi, alie brac-
cia, ed alie gambe. Vedi CORPO , &c. 

Le braccia , o T Eflremitadi fuperiori , 
con (Uno di 62 o (Ta ; trentauno in ciafcuii 
d'eíTi, c ioé, l'omoplata , l'humerus, i l cu-
bit us ) ilradius, otto nel carpo 5 quattro nel 
metacarpo , e qamdici nelle dita . Vedi BRAC-
CIO , Osso , OMOPLATA. . 

L' ESTREMITADÍ b t j fe , o le gambe t con-
fiano di 60 o (Ta , trenta in ciafcuna i cioé i l fé
mur , la tibia , la fíbula , fette nel tarfo,cinque 
nel metatarfo, e 14 nelle dita . Vedi GAMBA , 
FEMORE &.C. 

ESTREMI , nel laLógica, dinotano i due 
termini eflremi della conclufione di un íillo-
gifmo, cioé il predicato ed il foggetto . Vedi 
CONCLÜSIONE . 

S mo chiamati E/hemi , per la ¡oro reía» 
zione con un altro terenme, che é di mez
zo ( m é d i u m ) tra loro. Vedi MÉDIUM. 

I I predicato, come trovandofi panmenti 
nella pr imi propofizione , é chiamato i l 
majas extremum \ ed i l foggetto, come po-

X x x x 2 ílo 
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fío nella feconda o minore Propofizione , é 
chiamato ¡1 minus extremum . Vedi PREDI-
CATO, e SOGGETTO. 

C o s í , nel Sillogismo , T uomo é un aní
male , Pietro é un uomo , dunque Pietro é 
un anímale: la parola anímale é V Eftremo 
raaggiore ; Pietro VEJhemo minore ; ed uo
mo 11 médium . Vedi SILLOGISMO . 

ESTREMA , e media Propofizione nella 
Geometr ía , é quando una linea é cosí di-
vifa , che tutta intera la linea fta al Teg
mento maggiore, come queílo fegmento fla 
a ü ' a l t r o . 

Ovvero, come Teíprirae Euclide , quando 
una linea é cosí divifa , che i ! rettangoio 
foíto tutta la linea ed i l minore fegmcn-
to , é eguale al quadrato del maggiore feg-
mento. 

L ' invenzione di quefta divifione é cosí: 
fia la data linea A B ~ a ( Tav. Geom. 
fie. 04. N0. 1. ) e per i l maggiore fegmcn-
to mettafi x , i l minore íata a — x . Allor 
per 1' ipotefi , a : x : — x ~ ; Dunque 
a a'— a x ~ x x , confeguen temen te a a ~ a x 
- ^ a x . E con aggiugnere-^- a a ÓA ogni par
te , per f a r exx - j - ^x - j -T » un quadrato 
completo, 1'equazione ftara cosí , ^ a a ~ x x 
<-\*x a a a . / 

Ora, poiché l'ultirao é puntualmente un 
quadrato , la fuá radice x - \ - \ a z = z ^ - a a ^ 
e per traspoíizione fara y/ ~a a — ~ azz=.x; 
Ja qual ultima equazione é un canone per 
trovare x . Imperocché appié di A B = a, 
pongafi ad angoli retti Q 2 > ~ ^ a : poi tí
rate C A , íl quadrato di cui é eguale , 

q - ^ C ñ q z r z ^ a a . E percib A C = 
i / \ a a , fan C D ~ C A . 

Da donde C B z = : ~ a eííendo to l to , come 
i l cafo rícerca , vi riman B D zzz x , che 
trasferito in A B , dará i l punto E , dove 
A B , é tagliato fecondo la eflrema e la me
dia proporzione. 

Quefto non fi pub efattamente fare in 
numeri , ma fe voíeíle andarvi tollerabil-
mente da vicino , aggiugnetc infierne i l 
quadrato d' ogni numero , ed i l quadrato 
della fuá meta , ed eftraete quanto piu da 
prefifo potete , la radice quadra della fom-
raa ; da donde prenden do o togliendo la me
ta , i l refiduo é la parte maggiore. 

ESTREMA U N Z I O N E , uno de' Sacra-
mentí nella Chiefa , i l quinto in ordine , 
amminiftrato alie perfone aggravate da ma-
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le pericolofo ; ungendo l'infermo cogli olj fan-
t i , e recitando diverfe preghicre fopra di efíb . 
Vedi UNZIONE , e SACRAMENTO. 

El i ' é chiamata EJirema unzione , perché 
fi da fol amenté a coloro che fono negli 
eftrcmi. >— Nel X I I I . Secólo era chiamata 
unzione degV Infermi , e non EJirema unzio
ne : imperocché ne'SecoÜ priraitivi davafi 
avanti i l viaticum; i l qual ufo, fecondo i l 
P. Mabil lon, fi mantenne fin al X I I I . Se
cólo , in cui fi alterb. Vedi VIATICO. 

Le ragioni ch'egli affegna di quefio cara-
biamento fono , che in quel Secólo infor-
fero diverfe opinioni erronee, alcunc del 1c 
quaíi trovanfi mentovate e condannate ne' 
Conciij d' Ingbilterra. Tra le ahre teneva-
fi , che quelli i quali avean ricevuto que
fto Sacramento, dato che fi riaveííero, non 
potean piü far ufo delle loro mogli , né 
niangiar carne, né gire a piedi nudi : don
de avvenne , che fi proibi i l conferirlo fe 
non nell'ultima eftremua \ la qual pratica 
prevalfe . Vedi i Conciij di Worcefter , 
edExeter, nell'anno 1287; quefio d i W i n -
chefier nel 1308 \ ed il P. Mabil lon, A ñ a 
SanB. Benediti. Ssec. I I I . p, 1. / 

La forma dell' Eflrema unzione é in oggí 
deprecativa, come la chiamamo i Teologi ; 
anticamente era aífoluta e indicativa. 

Quefto Sacramento fi conferifee in tutte 
e due le Chiefe Greca e Latina , e per tut-
to 1'Oriente , benché fotto un altronome; 
e con quaiche divario nelle circoüanze : 
gli Orientali non afpettano che gl' Infermi 
fieno agii eftremi, "per ungerli : ma gl ' in
fermi íteffi per lo piü vanno alia Chiefa : 
prendendo i Greci in fenfo genérale queí-
Ja regola di S. Giacomo C. V . v. 14. che 
é i l fondamento di quefta confuetudine ; 
Vi e quaiche infermo ammalato tra voi ? Chia-
mi i feniori della Chiefa , e l i faccia pregare 
fopra d i J^, ungendolo con olio . I l P- Dan-
díní diftingue duc fpezie di unzioni tra i 
Maron i t i : 1' una chiamata unzione coW oglio 
della lampana ; ma vien poi foggerendo , che 
quefia non é la unzione Sacraméntale , d' 
ordinario amminiflrata a quelli , che fono 
in un' eftrema infermita; imperocché l'olio 
é fo! a raen re confecrato da un Sacerdote , e 
vien dato a tutt i quelli che fono prefenti, 
non al folo infermo , ma ancora ai faHÍ : 
e fin i l Sacerdote che lo miniftra, v i ha ¡a 
fuá parte. L'altra fpezie á''ynzione, fecon-
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do quefto Padre, é folamente per gl'infer-
mi i compiefi con r o l i o confecrato dal Ve-
fcovo folo, nel Giovedi Santo. E queña é 
la loro unzione Sacraméntale. 

Ma que\V unzione coll 'ol io di lampana, 
é in ufo non folamente tra i M a r o n i t i , ma 
per tutta la Chiefa Oriénta le , che la pra-
tlcano religiofamente . Sembrerebbe quafi 
che non aveíTero altro Sacramento de!!' E-
firema unzione, fe non fe queíto . — Tutta-
volta i l P. Goar olTerva , che quantunque 
ella fia una mera cerimonia , in riguardo 
a quelli che fono fani , é pero un vero e 
reale Sacramento in riguardo a quelli che 
fono ammalati. 

Nelle loro Chiefe maggiori hanno una 
lampana , in cui queño olio pegl' infermi 
confervafi : chiamano queña lampana , Kc^-
£v\ct ¿l%£\ca», la lampana delTolio fan-
t o , o dell'olio aggiunto all'orazione : impe-
rocché quello che i Latini chiamano E/he-
ma unzione, i Greci ch 
etyioy íhouov 5 cioé olio con orazione , e olio 
Santo. 

ESTRINSECO, s'applica nelle fcuole in 
varj fenfi . <— Qualche volta fignifica , i l 
non appartener d' una cofa all' eífenza di 
un1 altra : nel qual fenfo la caufa efficien
te , ed i l fine o fcopo d'una cofa, diconíl 
ciTere Ejlrinfecí , o caufe ejlrinfeche . Vedi 
CAUSA . 

Qualche volta fi dice EJlrinfeca quella 
cofa che non é contenuta dentro la capa
cita di un'altra. — Nel qual fenfo queile 
cagioni fi chiamano ejlrinfeche, che intro-
ducono dal di fuori qualche cofa nel fog-
ge í to : come quando • i l fuoco introduce ca
lore &c. 

Talor finalmente dinota una cofa aggiun-
t a , od applicata ad un'altra . — Cosí gli 
accídenti , e le aderenze diconíi eííere E-
flrinfeche al foggetto ; e cosí la viíione é 
EJlrinfeca al muro veduto . Vedi ACCI
DENTE . 

ESTRINSECO Argomento . Vedi ARGO-
JklENTO . 

ESTRINSECO fervigio. Vedi SERVICIO . 
ESTRO. Vedi OESTRUM . 
ESUBERANZA* , in rettorica &c. una 

rídondanza. Vedi RIDONDANZA , e PLEO
NASMO. 

* La voce e comp&fla del Latino ex , ed 
uber j akbmdante. 
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E S U L A , nellaMed icina , la fcorza d'una 

piccola radice rofficcia, che produce foglic 
verdi, ftrette , fucculente. —Principalmen
te trovafi in Francia ; avanti che fi adopc-
ri , ella é infufa nell'aceto ; dopo di che , ne 
cavano eftratti , d'ufo nell'idropifie . 

E S U L C E R A Z I O N E , nella Medicina, 1' 
atto di caufare , o produrre ulcere . Vedi 
ULCERA . 

Cosí 1' arfenico efulcera gl ' Intefiini : g l i 
umori corrofivi efulcerano la pelle , Vedi 
CORROSIONE "* 

ESULCERAZIONE , talor prendefi perlaftef-
fa ulcera : ma piü generalmente per quelle 
che cominciano dell'erofioni , che portano 
via la fofianza , e forman ulcere . Vedi ERO
SIONE . 

V Efulcerazione negl 'Inteftini, fono con-
trafegni di veleni. VediVELENO. 

E S U R I N I Sal i , in alcuni A u t o r i , dino-
tano que'fali che fono di una natura fcorti-
cante , che mangia , o corrode ; i quali 
particolarmente abbondano ne'luoghi vicini 
alie cofte marit t ime, edove s'abbrucia gran 
quantita di carbone di té r ra ; íiccome appac 
dal pronto e facile irrugginirfi del ferro i n 
tai luoghi. Vedi SALE, CRUGOINE. 

E T A ' , propriamente dinota la durazione 
naturale della vitadi un uomo. Vedi V I T A . 

L'ordinaria £ í a ocorfodella vita dell'uo
mo é flata occaíionalmente variata, in cosí 
fatto modo, che cib nc porge un bell' indi
cio o tratto della Sapienza di Dio , e della 
fuá Providenza. Vedi LONGEVITA* . 

ETA' , B prende qualche volta , in Cro
nología , per fecolo j o per un periodo di 
cento anni. Vedi 1'articolo SECÓLO, CEN
TURIA , SECOLARE, GENERAZIONE; ed in 
queíto fenfo diíferifce da generazionc. 

ETA , piü propriamente ancora s' intende 
di un certo flato, o porzione dell'ordinaria 
vita deU'uorao: che é divifa in quattro dií-
ferenti E tad i , cioé infanzia , gioventü, v i -
r i i i t a , e vecchiezza. 

L ' Infanzia , o la puerizia fi eftende fi
no al quartodecimo asmo . Vedi INFANTE, e 
FANCIULLO. 

La gioventíi , 1'adolefcenza , o 1' Et% di 
pubertk, comincia ne' quattordici, e finifce 
circa 1 25. Vedi ADOLESCENZA , PUBER-
TA' &C. 

La vi r i l i ta , o Y Etci v i r i l e , termina nei 
50. Vedi V I R I L E . 

Suc-
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Succede la vecchiezza, feneñut , che é V 

ul t ima; benché alcuní la dividano in due, 
contando per Étci decrepita , quella dopo 
i 75-

ETA' J nel Governo de' Cavalli , o fia 
T eta del cavallo fa una parte confiderabile 
di cognizionc interno a' cavalli; efíendo que-
íti un' animale, che ofTervabilmente dimoílra 
i i progreíTo de' fu o i anni , mercé di altera-
2¡oni corrifpondentí nel fuo eorpo. 

N'abbiam de'fegni , o delle caratíeriüi-
che dai denti , dall' unghic j dalla pelle , 
dalla coda , e dagli occhi . Vedi DEN
T E , &c. 

11 primo anno i l cavallo ha i fuoi denti 
dipul ledro, e fono folamente i rnacmaíon , 
e gli fcaglioni , o i denti diaanzi : nel fc-
condo, i quattro i piu anteriori fi rautano, 
ed appajono piu bruni e piü grolfi , cheiire-
í l o : nel íerzo egü muta i denti che vengo-
no apprefíb ai fuddetti; non lafciando altro 
dente di pulledro che appaja, fe non fe due 
da ciafeuna parte di fopra , e due di fotto; 
nel quarto anno i denti immediatamente ap-
preíío a quefti fi cambiano, e non refta al
tro dente de1 primi o di pulledro , falvoché 
uno da ciafeuna parte, di fopra, ed i fo t to . 
D i cinque anni , i fuoi denti anteriori fono 
gia tut t i cambiad ; e g!i fcaglioni da cia
feuna parte fono completi : quelli che ven-
gono ne' luoghi degli u l t imi denti di pulle
dro , eííendo cavi , ed avendo una picciola 
iiera raacchia, nel merzo i che é detta ap-
punto la marca ^ od i l í'egno nella bocea d'un 
cavallo, eche dura fin agh anni 8 deila fuá 
eta. Vedi MARCA. — DI fei anni, egli cac-
«ia fuori nuovi fcaglioni; appreí íoache ap-
pare un picciol cercillo di giovane o nuova 
carne, ¡n fondo dello fcaglione: eífendo gli 
fcaglioni in oltre bianchi , piccoü , corti , 
ed aguzzi . •— Di fette anni , i denti fono 
tutt i al loro punto di crefeimento e gran-
dezza , e la marca in bocea appar netta e 
piaña . — D i otto anni tutt i i denti fon 
pieni , l i f c i , e piani, e la marca appena é 
difeernibile ; gli fcaglioni divenuti giallicci. 
D i nove, i denti i piíidinanzi pajono piu !un-
g h i , p iugia l l i , epiíifporchi di prima; cd i 
fcaglioni diventáno alquanto fpuntati. •— D i 
dieci, woo fi (entono buche fu ' i di dentro 
de'fcaglioni fuperiori; le qualt buche fin al-
lora furono fenfibiii: aggiugnete che le tem
ple comineiano ad eíTere cúrvate > ecave. — 
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D i uddici a n n i „ i fuoi denti fono moho lurr-
g h i , g ia l l i , neri , e fporchi ; ma ancora el 
tagliera eguale , ed i fuoi denti fiaranno a 
dirittura oppofti T un al i 'a l t ro. —* Di dodi-
c i , i denti fuperiori pendono fopra degl'infe-
r i o r i . —* D i tredici, gli fcaglioni fono man-
giati attacco alie lor ípaccature , fe e g ü é 
flato molto cavalcato; del reüo faranno neri „ 
fporchi e lunghi . 

2o. Quanto ali'unghia . —* S'ella é lifcia Í 
u r a i d a , G a v a , ebenfonante, é fegao di gio-
ven tü : al contrario, s'ella é afpra , inegua-
le , e quafi di piu pezzi e commeíTure le 
une fopra le altre, ed in oltre fecea , fpor
ea , e rugginofa , é un íegno di eth vec-
cl i ia . 

3° . Quanto al ia coda. -** Prendendola p e í 
la fuá fchiena attaeco al principio della grop-
pa , ed affcrrandola tra le altre dita ed i i 
pollice ; fe una giuntura fi fente fporgere ia 
fuori piü che ' i relio , la groífezza d' una 
noce , i l Caval lo é di fotio ai dieci , ma 
fe le giunture fon tutte piatíe , egli pub 
effere di quindici . 

4° . Eífendo gli occhi rotondi , pieni , e 
guardando fifo; le buche che iono fopra di 
eífi, íeodo empiute, eguali, e di iivetio col-
le temple ; e non vedendoíi rughe o íotto , o 
fopra , quefii é un fegno di gioventu . 

5 ° . La pelle venendo tirata a qualche par
te , t ra ' l d i to , e i l pollice, e iaíciandofi poi 
gire; s'ella ritorna in un trattoal luo iuugo, 
e reíla fenza pieghe , fi pub argüiré che fia 
giovane , 

6°. Un cavallo di colore feuro , che venga 
deforme o ruvido, a! di fopra delle ciglia 7 
o íotto ia mano ; ovvero un cavallo bian-
chiccio, che diventi per sutto quaü d uno 
fmalto , o colore blanco, o ñero ; infailibil-
mente fi pub conchiudere, che fia eüremamen-
te vecchio. 

Finalmente in u n cavallo giovine , le sbarre 
della fuá bocea fono m o l l i , tenere e piane; 
altramente fono profonde s afpre a l tatto e 
dure. 

ETA ' , nellaCaccia , é un termine, che 
r iguarda i cervt , e 1'altre beílie da caccia-
gione, che hanno differenti denommazioní 
fecondo la loro e t a . Vedi fotto T Articolo 
CACCIA . 

V eth d 'un cervo &c. principalmente í i 
giudica dalle fue corna. Vedi TESTA . 

ETA 'della Luna y neli'Aftronoraia, s'in-
ten-
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tende dei numero de5 giorni , feorfi dopo Tulíi-
ma congiunzione, o nova luna. Vedi COK-
GIUNZIONE , e LUNA » 

E T A ' , nella Cronología, e neli' Antichi-
t a , é un termine di un íenfb particolare, e 
che fi ufa parlando del tempe feoríb dopo 
Ja creazione del mondo , Vedi TEMPO 5 e 
MONDO . 

Le diverfe eth de! mondo , fi poífono r i -
durre a tre grandi Epoche } cioé eta dcl-
la Legge di Natura , da Adamo fin a Mesé . — 
L ' eta della Legge Ebrea , da Mosé fio a Gri 
llo ; e V eta di grazia, da Crifto fin all' an-
no prefente . La prima eta , íecondo gli 
Ebrei , fi e fie fe a 2447 anni ; fecondo Sea-
ligero , a 2452 \ e fecondo l ' Uflerio , a 
2513. -^-La feconda eth, fecondo gli Ebrei 
con (i fie in 1312 anni; fecondo Scahgero in 
1508, e fecondo Uííerio in 1491 . Della 
terza eta fono gia feorfi 1753 anni , benché 
anche quefto fia controverfo tra i Cronologi-
fl i . Petavio vuo'e che i l nofiro Saivatore 
fia nato quattro anni avanti T Epoca volga-
re ; ful qual piede , 1' anno córtente fareb-
be 1754 ; fecondo Capella 1755 ; fecondo 
Baronio e Scaligero 1752. Vedi INCARNA-
7. TONE . 

I Román i diftinfero i i tempo che gli pre-
cedette in tre eta: 1' ofeura, od inesrta, che 
veniva giu fin a Ogige Re del l 'Att ica, nel 
cuí regno fuccedeíte i l Diluvio in Grecia. — 
lúa favolofa, o V eroica, che finí nella prima 
Olimpiade: e 1' etü iftorica , che cominciava 
daii'edificazionedi Roma. Vedi FAVOLOSO, 
EROÍCO &c . 

Tra i Poeti, le quattro etadi del mondo fo
no 1' eth c? oro , quclla d' argento , quelia di 
tronzo i o quelia di ferro; áurea ^ argéntea ^ 
mea, férrea. Vedi Ovidio Metam. Lib. I . o 
piuttoílo EfioJo nel fuo poema E ^ v.ax aytx 
peu , Opera & Dies , veri". 108. &c. Egli é i l 
primo che ha deferitíe le quattro Eth s e 
meglio che a l t r i . 

G l ' Indiani Orientali centano parimenti 
quattro eth dal principio. — L a prima, che 
rapprefentano come una fpezie á1 eth d'oro , 
durb , fecondo cífi , 1728000 anni : inquefta 
nacque i l Dio Braiima; c gli uomini erano 
tut t i giganti; i loro cofiumi innocenti: eran 
efenti dalle malattle, e vivevano 400 anni. — 
Nella feconda CÍ̂  , che duro 129Ó000 anni , 
nacquero i loro Rayas: i l vizio allor s'intro-
duffe nel mondo j !? yhe degli uomini f i d imi ' 
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nuirono di cent' anni, e la mole o ftatura 
delie perfone proporzionalmente fcetnb. 
Soíto la terza eta che durb 8054000 anni , 
effendo i l vizio crefeiuto , gli uomini fola-
mente arrivavano fino a 200 anni . — L ' u l 
tima etü é quelia in cui viviamo adefifo, di 
cui fono gia feorfi 4027200 anni ; e la 
vita deii' uomo abbaífata ad un quarto del
la fuá original durazione . Vedi ANTI-
CHITA' . 

ETA' delle Medaglie . Vedi M E D A * 
G L I E . 

ETA4, nella Legge, s'intende particolar-
mente di un certo ítato o tempo di vita , in cui 
una per fon a é qualificata o abile a certi ufi-
zj della focieta civile , de'quali ell'era dian-
zi incapace, per mancanza d 'anni , e di di-
ferezione. Vedi PÜBERTA', MINORE, &c . 
Per la legge comune vi fono due principa-
l i eta in un uomo \ di quattordici, egli é 
nell' eta della diferezione i di ventuno, nell ' 
eta intiera, o piena . 

I n una donna , s' oííervavano anticamentc 
fei eta : ne' fette anni , fuo padre poíea fe-
queftrare ai poffeífori del fuo fondo , per 
ajutar a maritarla ; imperocché in quegli anni 
ella pub confentire al matrimonio . — D i 
nove anni e l l ' é dotabile; imperocché ailo-
ra, o'mezzo anno dopo, ella vien detta abi
le promereri dotem, & v 'trum fuflinere. — D i 
dodici anni ell' é abile finalmente e total
mente a ratificare e confermare i l fuo pri
mo confenfo al matrimonio . — D i quattor
dici , pub prendere in fuo pofleíTo le fue ter-
re ; e potrebbe e fie re fuori di cuftodia, fe 
in queda fuá eta moriííero i fuoi maggiori. —-
D i fedici ella é fuori di cuílodia , benché 
alia morte del fuo antenato ella avefle me
tió di quattordici : la ragioae fi é , perché 
allora ella potea prendere m a r i í o , abile ad 
efeguire i l fervizio del Re . — D ' anni ven-
tuno , ella pub alienare le ierre e le fue poííef-
fioni ( tenements ) . 

Quanto ad un uomo; 1' eta di dodici anni 
gli permette di coraparire davanti al Sherif-
íb &c. per inquifizione circa furti 52 H . I I I . 
14. nt\Veta d' anni 14 pub fcegliere i l fuo 
proprio tutore, edomandar le fue ierre tenu-
te da a l t r i , Benché BraSon l imit i quefiodi-
ritto agli anni 15 ; con cui Glanville con-
fente. —-Di quattordici, un uomo pub con
fentire al matrimonio, come una donna di 
dodici , — D i quindici debbe aver dato i i 

giu-
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giuramento alia pace , an. 24. Edu. I . Stat. 
21. —Nel l 'e ta di ventuno , un uomo era 
cbbligato ad eííere cavaliere, fe avea terre 
in feudo di venti lire ñerl. peranno, o fe ne 
avea per lo tcrapo di tutta fuá vita , au
no I . Ed. I I . Stat. I . Ma quello Statuto é r i -
vocato, 17. Car. 1. cap. 10. — L a medeíima 
etM parimenti lo abilita a far contratti, e ma-
neggiare i fuoi beni j che, fin a tal tempo, 
ei non pub fare con íicurezza di quelli che 
trattano con l u i . 

ISeta di 24 anni abilitava un uomo ad en
trare in una Religione , fenza i ! coníenfo pa
terno , anno 4. Hen. I V . c. 17. 

JEtatem precaví i Age prier ) , é una peti
cione fatía in corte , da uno ch' é nella raino-
r i t ^ , ed a cui vien intentata un'azione per 
terre che debbono a iui devenire perdifcen-
denza ; inflando , che V azione fi fopifca, 
fin tanto ch' egli fia venuto a piena eta . 
Queflo dalla Corte deefi in mol ti cafi ac-
cordare. 

La cofa va diverfaraente nella Legge civi ie , 
che obbliga i figliuoli nella lorminorita a r i -
fponder^ per mezzo de1 loro tuton , o cura-
t o r i . Vedi TUTORE , CUR ATORE , MINORI-
TA' , PUPILLO, &c. 

E T E R E , ^ETHER*, comunemente s' in-
íende d'una tenue, fottil materia, o d1 un 
mezzo molto piu raro e piíi fottile che Paria ; 
i l quale cominciando dai l imi t i della noftra 
atmosfera , occupa tutto lo fpazio celefte . 
Vedi CIELO , MONDO , &c. 

* La parola e Greca , euSvp; e fi fuppone 
formata dal verbo euSuv, arderé , metiere 
afiamma; alcuni degli antichi, partico-
larmente jínaJfagora,avendol fuppojio del
la natura del fuoco. Vedi Fuoco . 

I Filoiofi non poífono concepire , che la 
parte la piu grande della creazione fia flata 
intieramerte vuota ^ e pero 1'empiono con 
una fptzic di materia, denominara ETERE. 
Ma difcordano grandemente neli'affegnar la 
natura ed i l caraítere di queft'efcrí. 

Alcuai lo concepiícouo come un corpo fui 
generis , deftinato folamente a riempiere le 
vacuitadi tra 1 corpi celelh ; e percib confi-
nato nelle regioni di ia dalla noftra atmo
sfera. — A l t n lo fuppongono di c o s í fotti
le e penetrante natura , che ei pervade 1' 
aria, ed altri corpi; e ne occupa i pori e 
gl ' intervall i . —• Al t r i negano l ' efiftenza di 
una tal fpecifica materia ; e penfar.o che 
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1' arla ftcífa, per quella immenfa termita ed 
efpanfione di cui trovafí capace , pofla dif-
fonderfi per l i fpazj interftellari, e fia la fola 
materia che iv i t rovaí i . Vedi A R I A . 

In fatti , non eífendo V etere oggetto del 
noftro fenfo , ma mera opera dell'immagina-
zione, recata su la fcena per ipotefi, o per 
feioghere e fpieg^re alcuni fenoraeni , rea-
l i , oimmagmarj; gli Autori fi prendono la 
liberta di modificarlo come lor piace . —̂  A l 
cuni lo fuppongono d' una natura elementa
re , come gli altri corpi , e folamente di -
flinto per la fuá tenuita , e per le altre 
affezioni, che indi ne feguono; lo che é T 
etere Filofofico. 

A l t r i lo vogliono di un' altra fpezie , e non 
elementare; ma piuttofto un quinto elemen
t o , d'una piu pura , piíi raífinaía e fpintofa 
natura, che le foíianze vicine alia noftra 
t é r r a , e privo delle ordinarie loro affezioni , 
come della gravita, &c. Gl i ípazj celefti , 
eífendo ia fuppufta regione d'una piu efalta-
ta claíTe di eíferi, i l mezzo puré debb1 eííe
re piu efaltato a proporzione . — T a r é 1'an-
tica e popóla re idea del l '«ere , o della mate
ria etérea. Vedi ETÉREO . 

I I termine etere eífendo cosí ingombrato 
da una varieta d'idee , ed arbitrariamente 
applicato a tante cofe differenti ; gli ultimí 
e piu feveri Filofofi fi fon indotti ad abban-
donarlo, ed in fuo luogo foftituirvene altri 
piu determinats. 

Laonde i Cartefiani fi fervonodel termine 
materia fubtilis, che é i l lor etere'. edi lCa-
valier Neuton , ora di fottile [pirita , come 
nel fine de' fuoi Principia ; ed ora di fottile 
od etéreo mezzo, come nella íua Optica. Ve
di SPIRITO, &C. 

La verita é , che v i ha molte confidera-
z ioni , le quali pajón evincere 1' efilienza di 
qualchc materia nell'ana , molto piíi fottile 
che ra r ia f te í ía . -— Egli vi ha qualchecoía 
d ' ignoto, che refta addietro, quandoéto l ta 
via 1' aria ; come appare da certi effetti, che 
noi vediamo prodotti inVacuo. — - I I Cava-
lier Neuton oíferva che il calore é cemuni-
cato per un vacuo , quafi cosí preftamente 
come per l'aria: ma una tale comunicazio-
ne non pub eífere íenza qualche corpo inter-
giacente , che agiíca corne un mezzo. Ed un 
tal corpo debb'eífere abbaftanza fottile per 
penetrare i pori del vetro ; e fi pub beniííi-
mo conchiudere che permei queili di tu t t i 
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gli altri corpi j e confeguentemente fia dif-
fufo per tune le partí dello ípazio: i l che 
corrifponde al pieno carattere áéVetere, Ve
di CALORE. 

L'efiítenza d'un fimil mezzo etéreo, eíTen-
doí iab iü ta , queñ 'Autore procede ad efami-
nare le fue proprieta; inferendo, che non 
fojamente egü fia piü raro e piü fluido dell' 
aria , ma eílr tmamente piu elaftico , ed 
a l t ivo: in virtíi delle quaü proprieta, egli 
moftra , che una gran parte de' fenomeni 
della natura poíTono eííere da eífo prodotti. —-
A i pefo, e. gr. di queílo mezzo egli atiri-
buiíce la gravitazione , od ii pefo di tut t i gli 
altri corpi; ed alia fuá elaílicita , la for¿a 
elaftica dcll' aria , e delle fibre nervofe , e la 
emiífione , la rifrazione , la refleffione , ed 
altri fenomeni della luce; come pur , la fen-
íazione, i l moto mu ("colare , &c. In lo tu
rna , queíla medefima materia pare i l pri-
mura mobiíe •, la prima forgente o molla dell' 
azion fifica, nel fiftema moderno. Vedi al-
cuna cofa di piü fotto gli Articoli SOTTILE , 
MÉDIUM, ATTRAZIONE, GRAVITAZIONE, 
REFRAZIONE , RIFLESSIONE &c. Vedi an
co FIBRA, MOTO Mufcolare ^cc. Vedi anco 
NEUTONIANA Filo/ojia. 

Veterc Carteíiano íi fuppone che non fo-
lamcnte pervada, ma adeguatamente riera-
pia tutte le vacuitadi de'corpi ; e sVfaceta 
un aífoluto pieno neli 'Univeríu . Vedi MA
TERIA fubtílisi Vedi anco PIENO, CARTE
SIANISMO &c. 

Ma líacco Neuton gitta a térra queít'opi-
nione , per molte coníiderazioni ; moíirando 
che gli fpa¿j celefii fono vuuti di ogni íeníi-
bile refiftenza : imperocché , di qua fegue che 
la materia iv i contenuta fia di neceílita im-
menfamente rara, a riguaido che larefiílen-
za de'corpi é principalmente come la loro 
denfit-i; cosí che fe i Cieli foííero cosí ade
guatamente empiuíi di un médium, o d'una 
materia, quanto mai fottil fi voglia , refiíle-
rebbono al moto de' Pianeti e delle comete, 
molto piu che 1'argento vivo, o Toro. Ve
di RESISTENZA , VACUO, PÍANETA , CO
META , &c. x 

ETERE delle Piante. Vedi ETÉREO. 
E T E R E O , ÍEIHERIUS , quel che appar-

tiene etere, o che partecipa della natura 
át\V etere. Vedi ETERE. 

COSÍ diciamo, lo fpazio etéreo, leregioni 
eteree, &c. — A l c u n i dcgli antichi divide-

Tcmo I l L 
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vano 1' Univerfo , riguardo alia materia in 
eífo contenuta, in elementare ed ererto. Ve
di UNIVERSO, cd ELEMENTARE. 

Sotto etere, o fotto etéreo mondo inchiu-
devaíi tutto quello fpazio che é al di íopra 
d d r e ü r e m o elemento, cioé del fuoco. Sup-
ponevano che queílo foíTe perfettamente omo-
geneo, incorruttibile, iramutabile &c. Ve
di CORRUZIONE &C. 

Egli é un punto molto qulftionato, felá 
materia etérea abbia , o n o , la proprieta del
la gravita? — Molt i receníi Filofofi , non fo-
lamente de' noílrali, ma degli eílerni, m i l i -
tano per la fuá gravita; e vogliono di p iü , 
ch' ella fia la c&ufa della gravita in tutti gli 
altri corpi. — In fat t i , dice Chauvin , i cor
pi non difeendono per alcun principio 111-
erente, ma per lo irapulfo, o per la trufione 
di non so qual cofa efterna; che aitro efler 
non puo fuorché Vetere: perocché eglino d i 
feendono in vacuo, cosí fácilmente, anzi piü f 
che 'neir aria aperta : dallo fieífo principio 
nafce la coefione des corpi &c. Vedi GRAVI
TA4, DISCESA , e MEZZO. 

ETÉREO Olio , é un olio fine, fottile , eííen-
zlaie, che molto s1 aceoíta alia natura d'und 
fpuito. Vedi OLIO. 

COSÍ i l - iiquor puro che proviene imme
dia te apprefio lo fpirito , nella diítillazione 
della trementina , é chiamato V Olio etéreo 
di trementina . Vedi TREMENTINA. 

Alcuni Chimici diílinguono due principj 
nell' orina, Tuno, un fal volatüe urinofo , 
che íomiglia alio fpirito di n i t ro ; l'altro un 
olio etéreo, o folfo, che partecipa della na
tura dello fpirito di vino . Dionif. Vedi 
ORINA . 

E T E R N I T A * , un attributo di Dio , per 
cui la durazione della fuá efiñenza é con
cepita incoramenfurabile col tempo , ed 
efelufiva di principio, di progreífo, di fine, 
&c. Vedi Dio , TEMPO , &c . Vedi anche 
CO-ETERNITA' . 

Gli Autori fi fono terribilmente lambic-
catí per trovare una propria e giufta defini-
7.\ontÁúV eternita : quella di Boezio de Con-
fol. Philof. L. V. Pr, <5. cioé intermimbilis vita ^ 

. tota fimul &perfefia pojfejfio , benché ritenu-
ta da S. Tommafo , e da a l t r i , é difettofa per 
piü ragioni. 

Cenforino, de die Natal, definifee Veter-
nita , per durazione infinita, cioé una dura
zione che é fempre ftata , e femprc fara , 
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A l t r i , piii plenamente ladefcrívono per una 
duraxione che efiñe tutta infierne, fenza al-
cun fluíTo, o fucceffione di pa r t í , priori o 
poñenon Tune allcaltre: dovela parolaí/«-
razione prefa aftrattamente, importa niente 
piu che períeveranza di una cofa nell 'eíiñen-
za; i l durare , eífendo qui oppoflo al w 
ceffare, i n exiftendo. 

M a , mitígate la parola durazione , come 
v i piace, ella é a pena concepibile, fe n o n 
fe concependo una di lei quantita ; n é la 
quantita fenza concepire una fucceííione. —-
A l t r i ptrb definifeono V eternita per un pet-
petuum nunc , un perpetuo adeffo j ovvero u n 
nunc femper ¡ iam , un adeffo che fia fempre\ 
ma neppar quefte fono fenza eccezione ; 
Je parole perpetuum , o femper flans , i n -
chiudendo una ofeura fpezie di durazione. 
Vedi DURAZIONE . 

E T E R O C L I T O , ETERODOSSO, ETERO
GÉ NEO &c. con altri fimili, vedi fotto l'ele-
mento H . HETEROCLITO , &c. 

E T E S I i E , iVenti ETESII . Vedi VENTO . 
E T H I C E , la Mora le. Vedi ETICA . 

^ ETHICOPROSCOPTiE* , nell' antichi
ta , i l nome d'una Setta. S. Gio: Damafce-
no , nel fuo Trattato dell' Erefie , dice , 
che la denominazione Ethicoprcfcoptx fu da
ta a quelli che erravano in materie di mo-
rale, e nelle cofe che fi riferifeono alia pra-
tica, che eran da farfí , o da evitarfi & c . 
iquai biafiraavano le cofe lodevoli e buone in 
fe fteífe, e commendavano o praticavano le 
cofe cattive . —- Sulqualpiede gli Ethicopro-
feoptee y benché in gran numero , non face-
vano perb una Setta particolare. 

* La voce eformata dal Greco , nS©", coüu-
me, e irpaav-onrm y offendo . 

E T H M O I D A L E , E í W ^ / / V , n d r Ana
t o m í a , una denominazione data a unadelle 
future del cranio umano . Vedi CRANIO . 

Le future comuni fono quelle che fepa-
rano l'oíTo del cranio da quelli delle guan-
c i é ; efono quattro: la trasverfale, Vethmoi-
dale y la fphenoidale, e la zygomatica. Vedi 
SUTURA . 

E T H M O I D E S * , e ^ a ^ , nell' Anato
mía , un offo fituato nel mezzo della ba-
fe delía fronte , o dell' os frontis , cd alia 
fommita deila radice del nafo ; empiendo 
quafi tutta la cavita delle naríci . Vedi 
NASO . 

/* Egli ha i l fuo noms davSu®-, cribrum , 
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t , forma , perche e tutto fpongiof® 
e porofo . 

Per la fuá parte crlbrofa egli é con-
giunto alia tefta ; per la fpongiofa , alia 
cavitk delle narici ; e per la piaña e lar
ga alie orbite dell' occhio . Vedi CRÍBRO-
S U M & C . 

Nclla parte crlbrofa v i é un' apophyfí , 
che fporge fuori , in una punta, nella ca-
vitk del tefehio; chiamata, dalla fuá figu
ra , crifia galli . Dalla fuá parte di foiío , 
vi procede un oíTo fottile , che divide la 
cavita delle narici in due , chiamata i l vo-
mere. EÍT é perforara da un numero di picco-
l i buchi , per liquali paífan le fibre de'nervi 
oifattori. Vedi OLFATTORÍO . 

J. Filippo Ingraffias, Siciliano, che fiori 
circa rannoi546 fu i l primo che diede una 
cfatta deferizione della ftruttura dell' os eth-
moides, ocr ibrofum. Vedi NASO. 

E T H N A R C H A , un governatore, o re-
golatore d'una Nazione . Vedi TETR ARCHA . 

* La parola ¿ Greca, formata da í9y&, 
nazione, e apyji ^ comando. 

V i fono alcune MedagÜe d'Erode I . fo-
pranominato ú Grande % da una parte delle 
quali fi trova 'HPHAOT , e dall' altra 
E 0 N A P X O Y , q.d. Erode V Et¡marca : Ora , 
dopo la battaglia di F i l ippi , leggiamo che 
paífando Antonio nella Siria , cotiitui Eró-
de, e Phafael fuo fratello tetrarchi , e con 
quefto tltolo commeíTe loro 1' amminiftra-
zione degli affari della Giudea, Jof. Antiq. 
L . X I V . c. 33 . Erode percib ebbe i l gover-
no della Provincia, avanti che i Partí en
tra fiero nella Siria, o avanti 1' invaiione d* 
Ant igono, che non fegui fe non fei o fett' 
anni dopo ch'Erode comandava nella Gali
lea . Jof. Lib. 14. c. 24. 25. — In confeguen-
za Erode, allora era veramente Ethnarcba'y 
imperoché non pub eífere altramente deno-
minato : di maniera che dovettero eífere bat-
tute in coteílo fpazio di tempo le medaglie, 
che gli danno folamente quefto titoio . Le 
quali medaglie fono una confermazsone di 
quel che leggiamo nella Ooria del Gover-
no che fu confidato a quefto Principe avan
t i ch'egli foííe innalzato alia quaiita di Re . 

Giufeppe Ebreo da ad Erode i'apptÜazio-
á'xTetrarcha, in vece di quella di Ethnar-

cha; ma i due termini venivano uno cosí da 
prelfo all' aítro , che fu facüiffimo confon-
dcn'i aíiicrae. Vedi TETR ARCHA. 

Quan-
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Quantunque Erode i l grande iafclaífe per 

íeftaraento ad Archelao tutta la Giudea , 
la Samaría, e 1' Idumea j nonoñaníe riferi-
fce Giufeppe , ch' egli era fojamente chia-
mato Ethnarcha. 

ETHNOPHRONES * , nell' antichita , 
una fetta d'eretici ncl V I I I . fecolo, i quali 
facevano profefíione della Legge Criüiana , 
ma v' aggiuogevano tutte le cerimonie e le 
follie del Paganesmo, come 1'aílrologia Giu-
diciaria , i fortilegj , gil augur; , cd altre 
divinazioni. 

* E di qtú la lor demminazione, da g ^ ® * , 
nazione, e <ppítv, penfamento , fen t i men
tó , q. d. cum geníibus fentientcs. 

Praticavano tutte 1' efpiazioni de' Gent i l i , 
celebravano tutte le loro Feftc , oíTervava
no i loro giorni , mefi, tempi e ftagioni , 
Veggafi S. G. Damaf. Hseref. n . 94, 

ETHOPOEIA * , o ETHOPEA , nellaRct-
torica , chiamata puré ETHOLOGIA , una de-
fcrizione, con eui íi efpriraono i coftumi, 
I,c paífioni, i l genio, la tempera, i fin i &c , 
di un' altra períona . Vedi HYPOTYPOSI . 

* La parola £ d' origine Greca , da , 
coftumc , e irona , fació, fíngo , deícri-
bo. Quintil. Lib. I X . c. 2. ha chiamata 
quefta figura imitatio morum alieno-
rum . Appreffo m i chiamafi una pit tu-
ra , un n r a t t o , un Carattcre .. Vedi 
CARATTERE. 

Tale é quel bel paífo inSaiíuflio nel fuo 
BellumCatilinarium, dove ci dipitige Cati-
lina : fuit magna v i & animi & corporis , 
fed ingenio malo pravoque ; huie ab adolefcen-
tia bella intejiina , cxdes, rapiña , di/cordia 
c iv i l i t , grata fuere : ibique juventutem fuam 
exereuit : Corpus patiens inedia, algor¿1 , v i 
gilia fupra quam cuiquam credibile ejí ¿ ant-
mus audax, fubdolus, varias, cujmlibet rei 

fímalator ae diffimuíator, alieni appetens, f u i 
profufuí j ardens in cupiditatibus ; fatis ela-
quentice, f ipientijs parum & c . 

U Ethvpeia dividefi rn profopographia ed 
ethopoeta propriamente eost chiamata j la 
prima dellequali h una pittura del corpo, 
¿ella figura, del portamento, delT abito f 
del paííb &c. e la feeonda deir animo. 

E T I C A , Ethice* , H 0 1 K H , la dottnna 
de' coftumi, o la fcienia delía Filofoña morá
i s . Vedi FILOSOFÍA , e MORALE. 

* La parola t formata d a r f & y nno-
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res , a cagions dellofcopo 5 o deWoggetto d¡ 
cffa, cke % di formare i cojiumi. 

Gale fa V etica folamente h prima parte, 
o primo ramo della Filoíbfia morale, cioé quel-
la che riguarda le perfone prívate , o di priva-
ía capacita. Vedi MORALE. 

Per cofturai, qui s' intendc un método , 
od una maniera di vivere, confermata daí 
coftume, odaU'abito j o certi avvezzamcn-
t i di fare ovvero azioni che fono fpeíTo 
ripetute: che fe fono fecondo la diritta ra-
gione, fi dicono buone 5 e d'altra guifa male 
cviziofe . VedíBENE, e MALE. 

Quindi , I'oggetto átW etica ^ é l'efercizio 
della retta ragione in tu l t i i noftri affari, 
in tutte le noílre azioni e relazioni ; ovver' 
é T uoroo íkífo confiderato come dirigibile t 
e da conduríi a norma della ragione: ed i l 
fine ¿tW etica, é far ruomobuono e felice, 
Imperciocché fe 1' uorao fi conduce e gover-
na, fecondo la diritta ragione , in tutte le 
eircoftanze delle fue azioni, de' fuoi aífar i , 
e delle fue relazioni , egli arrivera al piu 
alto grado della perfezione morale , e della 
beat i tudíne. 

Ond' é che 1' etica fi potrebbe definiré, una 
diritta maniera di pcufare, affin di giungere 
alia umana febcitai od una fcrenza con cui 
1' uomo é diretto a governare la propria volon-
ta , e le fue azioni, cosí che ei viva bene e 
felicemente. Vedi VOLONTA'» 

Le principalí, anzi le fole fue mi re , fcr-
no la felicita , cd i eo í lumi , donde derivano 
due parti o rami át\V etica', ií primo fopra 
la morale felicita, eonfidcrata come fine í ed 
i l íecondo fopra le virtíi moral i , o fopra i buo-
ni coltumi, come mezzi di giugnervi. Vedi 
V l R T ü ' , & C . 

ETICA Febbre. Vedi HPCTICA. 
E T I C O Bene, Bonum Morale, ethicum* 

Vedi BENE. 
ETICO Poffibile, Poffxbile Morale , Vedi 

POSSIBILE . 
E T I M O L O G I A * , Etymologia , quella 

parte di grammatica, che confidera, dedu
ce , e fptegá \' origine , la ragione, e la di-
rivazione delle parole, affin di giungere al
ia loro prima, e primaria fignificazione . 

* La parola I formata dal Greco ÍTVU®* , 
verus, vero ^ eKiyt», dico ; donde hoyix9 
difeorfo & c . e psrl Cicerone chiama f 
(timologia , aotatio , e veriloquium 9 

Y y y y a 
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bcnch^ piaccia a QuimUíano di chiamar-
la originatio. 

I n tutti i fecoli vi fti gente curiofa dell' 
etimologie : Varrone ha ícritto fopra 1' eíi-
mologia delle parole Latine ; e noi abbia-
mo un etymologicon Greco , íotto i l nome 
di Nicas. 

Le etimologie delle vcci Inglefi fono fta-
te dedotíe dal Saííbne , dal Welsh , dalWal-
lone, dal Danefe, dal Latino , dal Greco, 
&.c. gli Autori che ne hanno trattato, fo
no Somnero , Camdeno, Verñegan , Spel-
man , Cafaubono , Skinnero, Hcnshaw , Ju
nio , &c. Vedi INGLESE. 

Que lie delle voci Italiana e Francefi fu-
rono raccolíe da Menagio nelle fue Origi
nes. Amgo Stefano, Tripot , Borel , Ca-
feneuve &c, fi fono pur afFaticati fopra T 
etimologie Francefi . Guichard , ed i l P. Tho-
maffino hanno pórtate fin al!' origine Ebrai-
ca 1' etimologie di moltiffitne voci France
fi . Poílello cbhe i'iflsOb difegno avanti di 
eíTí. 

N o i abbiamo un Etymotogicon Latino di 
Gerardo Voff io, un al tro di Martiuio &c. 
Octavio Ferrari ha dato un corpo ti Etimo-
logie della lingua italiana : e Bernardo d1 
Aldretta un' altro della Spagnuola . 

I I P. Don Pezron Abbate di Charmoye, 
c Preíc della Sorbona, ha pórtate fin all' 
antica Lingua Céltica 1' etimologie di mol-
fiffirae voci Grcehe, Latine, Gcrmaniche, 
Francefi , e d' altre voci , úfate da Platone , da 
Servio, da Donato , e da altri Autori La-
t ini , íenza fapere k lor vera origine , ed 
stimoUgia y per non eíTere informati delle 
radki della Lingua Céltica , da cui molte 
parole Greche^ Latine, & c . fono-dirivafe . 
Ma e'fi- debbe aggiugnere , che le fue eti-
mologis fono- fpeñi-írima cosí d-a iungi trat-
te , che appena vi fi fcorge alcuna raíforoi-
gliansa , © eorfifpofidenia-» 

Una rigoroía e fo.llecita ricerca éretimo
logie y non é gia un difegno frivolo e im
pertinente i ma ha degü ufi confiderabili 
t e Naziooi. , le quali fi pregiano d' anti
chita,, hanno fempre riguardata V antichi-
tva del lor Imguaggio, come uno de'miglio-
r i t i toli , che poteffero far valere - Impe-
xocché retimnlogifta, col rintracciare la ve
ra ed original ragione delle nozioni, edel-
t id.ee. anneíls a ciafeuna parola ed efprcf-
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fione, fpeífo fomminiftra un argomento d' 
antichita dai veftigj , o dalle tracce che ne 
rimangonoj e dagl' indizj ancor iulTuienti 
ne!!'ufo prefente delle voci , paragonato co-
gli ufi antichi. 

Aggiugni che V etimologie fono neceflarie 
ad intendere un linguaggio perfettamente , 
ed in tutta la fuá eüenfione ; imperocché 
affine di dichiarare un termine precifamea-
t c , par che vi fia neceffita di ricorrere al
ia fuá prima impofiiione , quando fi vo-
glia paríame giuílaraente, ed appagare al-
t r u i . La forza e l ' ampiezza d1 una parola 
meglioé per lo piu concepita, ed afferrata, 
quando fi sa la fuá origine e la fuá étimo' 
logia . E' vi en oppofto nuliadimeno, che l'ar-
te de 11' etimologie é arbitraria, e fabbricata 
tutta fopra congetture edapparenze, e l ' im-
pegno degli Etimologijii e di derivare le lor 
parole da dovunque lor piace. Ma la fcieii-
za in s¿ é certamente reale , e regolare al pari 
di diverfe altre , avendo i fuoi proprj prin-
cipj , ed i l fuo método. 

Si dee per veril a confeffare, che non é 
fácil negozio ritornar nelle antiche etadi de* 
Britanni , e de 'Gal l i , e feguitare via via ̂  
quafi per tracce le diverfe impercettibili aí-
íerazioni che un linguaggio ha fofferto di 
fecolo in- fecolo. Un Etimologiíia fobrio ha 
bifogno di tutt i i lumi poffibili ,. e che puo 
mai confeguire, per condur e far venir giíi 
parole variamente mafcherate nel lor paf-
faggio, e notare tut t i i carabiamenti, che 
fono ad eñe accaduti. E perb che tali al-
terazioni fpeflb fon provenute dal capric-
cio, o dal cafo , egli é facile prendere una 
mera iramaginazione , o congettura , per un 
analogía regolare; cosí che non. é ftrano , 
ehe i l pubblico fra prevenuto centro una 
feienzache pare appoggiata a fondamenti, co
sí incerti e precarj. 

E T I O L O G I A ÍETIOLOGIA, nelia me
dicina , un razionale, o fia un difeorfo in-
torno- alia cagione d'una malattia. Vedi M 
LATTIA. 

* La parola e compojla dal Greco tama. ^ 
eaufa , e KO>®', fermo . Vedi CAUSA.. 

Nel qual fcnfo diciamo , V Etiología d<.L 
vü}uolo,,deir idrofobia , della gota , dell' idro-
pifia &c. Vedi HYDROPHOBI.A , VAIUOLOJ, 
GOTA, IDROPISIA &C. 

E T I O P E Minerah , ÍETIIÍOPS MineraUf » 
iiaAi 
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una prcparaiione di Mercurio, che ordi
nariamente fi fa con raacnare tguali quan-
titadi di crudo argento vivo , e di fior di 
foifo , in un mortajo di pictra o di ferro : 
finché fono incorporati ai una polvere ñe 
ra . Vedi MERCURIO . 

Egü viene preferitto per i i verrni e per 
Je erudita e acrimonie degli umori ; ed é 
ñimato infallibile contro la rogna ed altri 
rnorbi cutanei. 

E V A C U A N T Í , nella Medicina, rimedj 
acconci per eípellere o portar fuorigii umo
r i cattivi ; peccanti, o fuperflui, nel corpo 
anímale; per le proprie aperture , od emun-
tor j , Vedi EVACUAZIONE. 

Degli Evacuami ve n'ha diverfe fpczie, 
diííinn , fecondo i loro varj umori , ed emun-
t o r j . Alcuni e. gr. portano fuor le matene 
per feceflb , chiamati purgatívi , o catarti-
ci ( Vedi P ü R G A T i v r . ) A l t r i per orina chia
mati diuretici . ( Vedi DIURETICI . ) A l t r i , 
per trafpiraiione , chiamati Dtaforetici. Ve
di DiAFORETICI . Ai t r i , per fudore, chia
mati fudorifici. A l t r i per la bocea, chiama
t i vomitorj, od emetici . A l t r i per le glan-
dule falivali , come i fialogoghi: ed altri fi
nalmente, per l i meílrui , come emmenago-
gbi , ed ariflolochíci . Vedi EMÉTICO , SU
DOR IFICO , &c. 

E V A C U A Z I O N E , nella Medicina, una 
diminuzione de fluidi aniraali, affine di fea-
ricare qualche morbofa o ridondante mate
ria , che v 'é in eífi ; o folaracnte per affot-
t ig l ia r l i , attenuarli, e promoverne i i moto 
e la circoiazione. Vedi EVACUANTI. 

La materia d' una malattia, o cib che V 
arte prelcrivedi r;moveré o di alleggerire, íi 
evacúa in due maniere . — i 0 . Per l i emun-
torj nnura l i , o per l i efiti o pori della pel-
ie j per i l nafo, per la bocea , per le fau-
c i , per 1' eíofago , per lo flomaco, per gl9 
in te í i in i , per la vefeica, c 1' uretra . 

E 2°. per ufeite o aperturc avtifi/.iali , fai
te o ne' vafi fanguigni; come con la flebo
tomía , o con i ' arteriotomia , con le fcari-
ficazioni, con le fenditurc . Vedi FLEBO
TOMÍA, Scariücazione , &c. Ovvero, ne51 
vaii linfatici , come per mezzo di cauftici r 
e di vefcicatorj. O finalmente, in cntratn-
b i ; come per via di piaghe , di fiftole, di 
ufeite di corpo , di fetacei, &c-

Quindi la prima divifione degli evacuami 
áirivafi dai difFerenti eoauntorj, j e la feQQa-
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da , dalla di ver fita deüe materie evacúate 
•per eííi . 

Grandiiíima parte delle malattie croniche f 
delle infermitadi della vecchiez/a , ed il cor
to vivere de'piu degl'Inglefi , oííerva i l Dot-
torCheyne, provenire dalla replezione . Lo 
che fi fa evidente fe riflettefi , che 1' eva
cuazione d' una fpezie o ds un' aitra é delle 
dieci parti le nove del lor rimedio : impe-
perocché non folo i i cavar fangue , i i ven-
tofare , i vefcicatorj , le ufeite, le purga-
z ion i , i vomiti , ed i fudori fono o pro-
ducono manifefie evacuazioni ; ma ancora 
1' aftinenza , V efercizio , gli alteranti , i 
cordiali , &c. non fono al tro che diveríi 
mezzi per difporre i craffi umori ad e(Te
re piu fácilmente evacuati per infenfibile 
trafpirazione : Saggio fopra la Sanita . 

I n propofito deli' Evacuazioni periodiche 
delle donne, Vedi ( MENSES ) MENSTRUI . — 
di quellc dopo i l parto . Vedi LOCHIA . 

EVACUAZIONE é termine parimente ufa-
to nell' arte della guerra : dove, evacuare 
una piazza , é fare che la guarnigione n' 
efea, e marci alírove, per cederne i l pof-
feíío ad un' aitra Potenza ; o per dar luo-
go ad un' aitra guarnigione. 

E V A N G E L I C A Armenia. Vedi ARMO
NÍA 

EVANGÉLICA Economia. Vedi ECONO
MÍA 

E V A N G E L I S T I * , gli Autori infpirati 
de' Vangeij. 

* La parola e derivata dal Greco á^o'hoyioy s 
formata da éu bene, ed a.yyzKos , angelo 
nunzio , q. d. buona nuova . — O fuaves 
Epiñolas tuas uno tempere mihi datas 
duas! quibus Evangelia qua reddam nc-
fcio ; deberi quidem plañe fateor. Cic. 
ad Attic. 

La denominazione d' Evangelifli fu data 
al t re s i , nsli' antica Chiefa , a quellí i qua-
l i predicavano i l Vangelo qua e la , fenza 
c fie re affiífi. ad alcuna Chiefa particolare . 

Nel qual fenfo, alcuni Inrerpreti credo-
no , che S. Filippo uno de' fette Diaconi fia 
chiamato 1' Evangeliji::, nel 21. Cap. degli 
A t t i degli Appoftoli verf. 8. S. Paolo parimen-
t i ferivendo a Timoteo , £p, 2. Cap. I V . v. 5. 
gl ' impone 1' opera d' Evangelifla ; e nel I V . 
11. agí i Efesj, mette gli Evangelijli ira gli 
Appoftoli, ed i Profcti. 

Quindi M . T i l k m o n i ft prende í a l i b e n t 
& ufa-
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Fufare la parola Evangelifla nel meáeíimo 
feníb. " L a maggior parte di quelli che ab-
j , bracciavano la fede?, eííendo pieni deiT 
„ acnore d'una fanta Filofofia , corainciaro-
„ no a diftnbuire i loro beni ai poveri , 
9, ed appreffo, andarono in diveríi paefi , 
„ a fare V ufizio d' Evangelifti, e predica-
„ re Crifto a coloro che non avean per 
„ anco fentito pa r í ame , e partecipar loro 

i facri fcritti detl'Evangelio. 
E V A N I D O , che fvaniíce , che sfuma, 

Borne che alcuni Autori danno a quei co
lor! che fono tranfeunti , o non di lunga 
durata. <— Come quelü deU' arcobaleno , 
delie nuvole avanti i l tramontar del Solé , 
&c . Vedi COLORE &C. 

I colori Evanidi fono gli ñeffi che quel-
11 chiaraati famaftiei , ed enfaftici. Vedi 
FANTÁSTICO. 

E V A N T E S » , nelP antichita, le Sacer-
doteflfe di Bacco ; cosi chiamate, perché 
nel celebrare le Orgie (Org ia ) correvano, 
quafi frenetiche , egridano evan^ evan-y oh 
svan.. Vedi BACCANALI. 

* La parola e formata da EvxV , iitoto , 
od appellazione di Bacca. 

E V A P O R . A Z I O N E , nella Filofofia , f 
atto di efalare 1'umidita di un corpo; o di 
diíTiparla in f u m i , o vapori. Vedi V APORE . 

I I fate coraune é formato, coirevapora-
jre di tuna rutnidi ta delTacqua faifa , o 
delle faline ^ la qual Eva por alione faíE o 
col calore del Solé, come tielle faline, vi-
cino alie cofte del mare 6cc. o col mex-
20 del fuoco , come nel le forgenti di fa-
le, o falfe &c. Vedi S A L E . 

Psr le offervaxioni di M . Sedileau , rae-
£og,liefi, che ció che é eccitato tn vapore, 
eccede cib che cafca in pioggia ^ V . PTOGGI A . 

Quantunque l ' Evaporazione de' fluidi fia 
generalmente confiderata come un efíetto del 
«alore , e del moto dell 'aria; nulladimeno 
M.Gauteron , nelle Mem. é k t t M . dclle Sci. 
A n . 1.705, fa vedere che una cagione afíat-
to oppoíta pub a veré i l medefimo e f f e t t o e 
«he 1 ftnidi perdono aííai piu delle lor partí 
sefte gclate le piü rigorofe, che quando Fa
l la i raoderatamentc calda , Nel gran gelo 
áelF anno , ei crovb , che quanto t 
maggiore il freddoj tanto piíi notabile é F 
Evaporazione y, e che il diaceio fteíío perdea 
afFátto altrettan t o , che i piíi caldi l iquor i , 
I %aali non fi gelavanOo Vedi GELOU 
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I I Dottor Halley ci fomminiñra alcuni 

efperimeuti delia quantita, o mifura delF 
Evaporazione delF acqua. I I rifuitato con-
tieofi ne' feguenti art icoli . 

t . Che l'aqua , falata a circa Fiíleffo 
grado che F acqua faifa » ed efpoíla ad un 
calore eguale a quello di un gioruo e í t ivo , 
da una fuperfizie circolare di circa otto poliici 
di d iámetro , fvaporh fin aila mifura di 6 on
de in 24 ore» Donde, per mez.io di un cal
cólo , egli trova, che la denfua della pelli-
cola , o pelle dell'acqua , fvaporata in due 
ore , fu la 53a parte di un pollice : roa , 
per avere un numero rotondo, ei la fuppo-
ne folamente una <5oma parte > e di qua ar-
guifee che fe F acqua cosí calda come F a-
ria nella flaíe , evapora la groiTexza d'una 
6om& parte di un pollice in due ore, dalF inte-
ra fuá fuperfizie ; in dodici ore efalera un dé
cimo di un pollice» La qual quantita, egli 
offerva , che troveraíll bailante affatto per 
fomminiftrar materia a tutte le pioggie t 
fontane , rugiade &c. Vedi FONTANA , 
I n fa t t i , fu quefto principio , ogni 10 pol
iici quadrati della fuperfizie de'i' acqua ,. dan-
tío in vapore , per dJem, un pollice cubico 
di acqua ; e ciafcun piede quadrato mezza 
pinta j ogni fpazio di quattro piedi qua-
draüi, un gallone y un miglio quadrato 0914 
b o t t i e d un grado quadrato fuppoílo di 69 
miglia Inglefi , evaporera 33 miilioni di 
bot t i . Vedi FIUME , &c . 

2o. Una fuperfizie di otto poliici quadra
t i , /u¿r/?ora puramente per mezzo del natural 
calore dell'acqua fenza né vento né So lé , 
nel corfo di un anno intero , 16292 granid' 
acqua , o 64 poliici cubici; confeguentemen-
te la proibndita delF acqua cosí evapórala in 
un anno afcende a & p o l l k i . Ma queftoef-
fendo troppo poco, per reggere agü fperi-
roenti de' Francefi , i quali trovarono che 
piovéa 19 poliici d' acqua i n un anno a Pa-
rigi j o per quadrare a quelli di M . Town-
ley , i l quale trovo Faanual quantita di 
pbggia in Lancashire, circa 40 poliici: c i 
conchiude che i l Solé ed U vento contri^-
buifeono pií¡; A\V Evaporazione y cbequalun-
que interno colore|, o agitazionc delF ac
qua. Vedi ProGGTA. 

30., L'eífetto del vento I confiderabilifri-
mo , per un doppio riguardo . Imperocché 
le íleíTe oflfervazioni fan vedere unaaífai flra-
na q.ualita. ne' vagori^delF acqua y cioé di at-
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taccarfi , o fofpenderfi alia íuperíkle che gli 
e ía lb , cui coprono di un vello di aria vapo-
rofa, che inveftendo una fiata i l vapore , 
quefli di \\ inapprcíío forge o fi folleva 
in molto maggior quantitk . Donde, la quan-
tita clell' acqua perduta in 24 ore, allorché 
Y aria era cheta, e immota da' venti , fu 
piccoliffiraa in proporzion di quella che 
fe n'andb vía ^ quando íbífiava un vento 
forte, atto a di ñipa re i l vello, e fare Ara
da alT emiííione del vapore: e cib , quan-
tunque 1' efperimento foffe fatto in un luo-
g o , per quanto fi poté mai fare , chiufo 
e coperto dal vento. 

Aggiugni , che quedo vello d'acqua fofpe-
fo fulla fuperfizie dell' acque in tempe di cal
ma , c 1' occafione di üraniífime apparenze , 
mediante la rifraxione della forma divería 
del vapore, e ch'eccede quella dell' aria or
dinaria . Ond' é che ogni cofa appare ele
vara , come cofe íimili a campanil!, vafcel-
l i come in térra , al di fopra dell' acqua , 
la térra alzara, e quaíi venuta fu dal rua
re , &c. Vedi REFRAZIONE. 

4o. 1 medeíími efperimenti raoftrano, 
che 1' Evaporazioni ne' mefi di Maggio, di 
Giugno, di Luglio , e d 'Agoño che fono 
a un dipreffo eguali , fono preífo a tre 
volte akrettanto gran di che quelle dei me
fi di Novembre , di De ce mb re , di Gen-
naio , o di Febbraio. 

EVAPOR A Z i O N E , nella Farmacia , dinota 
un' operazione, con la quale le parti piü 
acquee e volatiü de'fluidi confumanfi, o 
fon via cacciate in vapore , o fumo, si 
che lafcian la parte refidua piü forte, o 
d' una confíftenza piu grande di prima. 

L1 Evaporazione differifee dalT efalazione , 
in quanto che la prima praticafi nelle cofe 
umide , e la feconda nelle fecche . Vedi 
ESALAZIONE. 

V Evaporazione faíTi con metiere un l i -
quore fopra un fuoco leggiero; per portar-
ne via le piü fluide e volatiü parti , fenza 
m i n o r a r e la quantitk delle altre raaterie , 
ond' é irapregnato i l liquore. 

E V A T E S 5 un ramo , od una divifione 
degH antichi Filofofanti Celtici , i D r u i d i . 
Vedi DRUIBI . 

Strabone diílribuifce i Filofofanti G a l l i , 
e Bretoni, in tre fette : BapS'ot, Bard i , Oua-
T Í S , E v a t a , e kpviS'ou , druidi . 

Egli aggiugne, ehe i Bardi eran poeti e 
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muíic i : gli Evatet) facerdoti, e naturalifl i ; 
ed i Druidi^ moralifti,enaturalifti. — M a 
Ara. Marcellino, VofTio, ed Horn io , l i r i -
ducono tutti a due fette, cioé ai Bardi cd 
ai D r u i d i . —Finalmente, Cefare \\h.6. l i 
comprende tut t i fotto i l nomc di D r u i d i , 

Gl i Evates, o vates, di Strabone , eran© 
probabilmente quclli che alíri A u t o r i , ed 
in particolare Amra. Marcell. chiamano 
cubages : ma M . Bouche, nella fuá H i j i . de 
Provence, L. I I . c. 2. l i diüingue . I vates, 
dic' egli , crano quelli che prendean cura 
de' facrificj, e d' altre ccrimonie della Re-
ligione; e gli eubaget , quelli che fpende-
vano 11 loro tempo nella ricerca e nella 
contemplazione de' grandi miñerj della na
tura . Vedi EUR AGES . 

EUBAGES, un ordine di Sacerdoli, o di 
Filofofi, fra gli antichi C c l t i , o Ga l l i . —•-
Chorier crede che gli Eubages foíTero g l ' 
ifteíTi che i Dru id i , ed i Saronidse di Diodo-
ro : altri vogliono che gli Eubages foífero gli 
evates, o vates, Oy«T«»í di Strabone : poüo i l 
qual principio , v' é iiata altra congettura , 
che la voce doveíTe feriverfi Qvayti*: ; ef-
fendo agevole prendere in fallo un T per 
un T . Vedi EVATES. 

Sia cib come fi voglia, gli Eubages fon» 
fiati, per quanto appare, un ordine diver-
fo dai Druidi . Vedi DRUÍDÍ . 

E U C A R I S T I A * , Eucbarijiia, i l Sacra
mento della Comunione ; ovvero ía parteci-
pazione del Corpo e Sangue di Crifto fotto le 
fpezie del Pane e del Vino . Vedi COMUNIO
NE , SACRAMENTO , SPEZIE , TRANSU-
STANZI AZIONE , CONSUSTANZIAZIONE &C. 

* La voce nel fuo original Greco , Eu^«-
pintee, letteralmente fignifica ringrazia-
raento ; effendo formata da i¿ bene, c 

, XW* y gratia . 
f E U C H I T 1 , EUCHITE , una fetta d' an

tichi Eretici , cosí chiamati , perché prega-
vano fenza mai ce fía re ; iramaginandofi che 
la lo la preghiera baflaífe per falvarli. Vedi 
PREGHIERA . 

I I loro grande fondaraento , eran quelle 
parole di S. Violo Epifi. 1. vd Theffal. c. 5. 
v. 7 7 , Sine imermijjione orare . 

La voce é formata dal Greco ívyji ora-
zione, preghiera j onde ¿L <̂T«/ , procura-
tores. Furo no ancor chiamati Emufiafii , c 
Maífiliani. Vedi ENTUSIASTI . 

S. Ciril lo Aleííandrino ia una delle fue 
ICE-
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lettere, piglia motivo di cenfurare certl Mo-
naci d 'Egi t to , i quatí fotto preteflo di darfi 
totalmente all' orazioue , menavano una v i 
ta oziofa, molle, e difcandalo. Gli Orien-
tali pero davano qualch' altra taccia di piü ag!i 
Eutichi , o Maííaliani. Vedi MASSALIANI . 

E U C H O L O G I U M , 1' Eucologio , éuxoKo-
yiov, termine Greco che fígnifica letteral-
mente , un difcorfo fopra l'orazione . La 
parola é forraata da ¿L/p̂ / , preghiera , e 
Koyoíy difcorfo. 

V Eiicholog>um é propriamente i l rituale 
Greco, in cui viene preferirte l 'ordine, e 
la maniera di tuno queilo che fi riferiíce 
al rito ed al l ' amminiürazione de'loro Sa-
cramenti &c. Vedi RITUALE. 

11 P- Goar ci ha data un' edizione deli' 
Btichclogion Greco-Latina, con delle No te , 
a Pavigi. 

E U C R A S I A , una miflura di qualitadi 
gradevole, e bene proporzionata ; per cui 
un corpo dicefi eífere in buon ordine, e 
difpofto per un buono flato di falute . Ve
di TEMPERAMENTO. 

E U D O X I A N I f un partito , o fetta di 
Eretici , nel I V . Secólo , denominati dal 
loro capo Eudoxio , Patriarca d' Antiochia 
o di Conftantinopoü , gran difeníore del-
la tlottrina Ariana. 

Ul i Eudoxiani aderivano agli errori de-
gli Ariani e dcgli Eunomiani ; foftenendo 
che i l figliuolo era ftato creato dal nuüa ; 
ch 'egü avea una volonta diñinta e difFe-
rente da quella del Padre , &c. Vedi ARIA
NI , ed EUNOMIANI. 

E V E R A R D I A N A Regola feorrente . 
Vedi ScORRENTE . 

E V E R G E T E , <áU/)p ST;;? , termine Greco, 
che fignifica benefattore; á z ^ b e n e ^ ed «/>• 
>oy opuí, Ancora ritieníi ne' moderni l in-
guaggi, per modo d' aggiunta , o d' epíteto , 
dato a due Priocipi , o Re deila Siria o dell' 
E g i t t o , che fuccedettero ad Alefifandro. 
Cosí diciamo, Tolomeo Evergete •> Re d' 
Egit to; Antioco Evergete Re di Siria afcefo 
al Trono 159 annt avanti Cr i í lo . 

EVEZIÓNE , EveSiio , é un termine uTa
to dagli Aflronomi, per dinotare la libra-
zione delia Luna. Vedi LIBRAZIONE . 

E V I D E N Z A , una qualita nelle cofe , per 
cui di ven tan v i f i b i l i , ed apparenti agli oc-
ch i , o del corpo o della mente. Vedi Co-
GNIZIONE . 

E V I 
Gli Scolaflici dift inguono 1' Evidcnza in 

fórmale , ed obbiettiva . 
EVÍDENZA fórmale é i ' atto dell' intelletto , 

coníiderato come chiaro e d iü in to . 
L'EVÍDENZA obbiettiva , confifte nella 

chiarezza e perfpicuita deil'oggetto ; od é 
l'oggetto íleffo cosí coflituito, chepubeíTe-
re chiaramente e diüintamente conofeiuto . 

A l t r i dividono 1' Evidenza in morale , f i -
fica , e metafifica. —Una cofa dicefi eífere 
woralmente evidente , in tanto , in quanto 
io ho una diítinta nozicne o cognizione , 
per via di teüimonj fenza eccezione : f f i -
camente, in tanto, in quanto il fenfo na
to ra! e e la racione additando o determi
nando qualche cofa, rae ne convince: me-
tofifuameme, quando io entro cosí plena
mente e chiaramente nell' eífenza d' una 
cofa , che niente pub effer piü chiaro. 

V Evídenza 1 é i l carattere eífenziale ed 
infallibile, o i l criterio della veritb,; o ella 
é quella in f a t t i , che appreíTo noi coftitui-
fce laver i ta . Vedi VERITA' . 

Se V Evidenza fi trovaffe nelle propofizio-
ni , che fono falíe , noi faremmo a forza 
fpiníi neU'errore ; perocché 1'aíTenfo che 
diartio alia Evidenza é neceffario. Donde 
feguirebbe queíl' empia pofizione , che Dio 
il quaie ci ha fatti , é J'Autore de'noítri 
errori, avendoci cosí coñi tu i t i , che venif-
llmo fotto una certa neceffita di cadete in 
queili. Vedi ERRORE. 

Si pub aggiugnere, che amando noi ne-
ceífariamente la verita, e odiando 1'errore, 
pare incompatibile con la natura di un cf-
fere benéfico, i l forma re i con un amoredi 
quel che ottener non poteíümo , o si che 
non potiam fapere fe 1'abbiam ottenuto o 
no : oltre che fe noi doveffimo errare n elle 
coíe che fono evidemi, cgualmente che in 
quelle che non lo fono, troveremmo fpef-
ío delie contradizioni in propofizioni E v i -
denti , ficcome d' ordinario ne troviamo 
nelle cofe che fono ofeure. 

Deeíi adunque concederé che V Evidenza 
é i l contraíegno della verita; e quelle cofe 
debbonfi riconofeer per veré , che feco por-
tano un tal grado di Evidenza > che ci ob-
blighí a darvi aíTenfo. 

Q^ualunque cofa che noi veggiamo eviden
temente conforme alie cofe delie quali par-
liamo, quella dobbum riconofeere eííer vera. 

, V . F E D E , QPINÍOKE , PROBABILITA', &c . 
Gi i 
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Gli Epicurci non ammettono aitra E v i -

denza, fe non quella del fenfo o quelia che 
naíce dal fenfo, ( effendo raaíTima fondamen-
taie appo loro, che i l fenfo é i l primo ed i l 
primario criterio di ogni verita . ) V e d i p A L -
SITA" , CFALLACIA . 

Per Evñknza del fenfo, eglino intendono 
quella fpexie , od immagine, che vien eíibi-
ta dal fenfo, o dalla fantafia; che non pub 
eííere contradetta, quando fono rimoíTi tutt i 
gl ' impedimenti ad un retto giudizio, come 
la diftanza , i l moto , i l mezzo , &c. I I per
ché , data la queftione , íe una cofa fia o 
no , quale appare ; non é da rifponderíi , 
finché non fiefi provata ed efaminata per 
tutt i i verfi , e da tut t i i fenfi , de' quali 
ella puo efíere oggetto. Vedi SENSO , E P I -
CUREI ScC, 
, E U L O G I A * , nella Storia Ecclefiaftica . 

— Quando i Greci hanno tagliato o fepara-
to un pezzo di pane , per confacrarlo , ípez-
zano i l rimanente i n piccioli bocconi , e lo 
diftrilsuifcono tra coloro che non fi fono an
cora comunicati, o lo mandano alie perfo-
ne aífenti , e quefti pezzetti di pane fono 
le da loro dette Eulogie. 

* La parola e Greca, éj\oyi<*., da AJ be-
ne e Kíy® , dico j q. d. benedi£lum , 
pane benedctto. 

La Chiefa Latina ha avuto non so qual 
cofa fimile a l l ' Eulogie per molti fecoli; e di 
la é nato Tufo del loro pane Santo. 

I I nomcEulegia era parimentidato ai pa
ñi , od alie ftiacciate, che portavano i fedeli 
alia Chiefa, perché foffero benedette. 

Finalmente V ufo del termine , pafsb di la 
ai foli preíenti che faceva una perfona , fenza 
alcuna benedizione . Vedi i l Geíuita Gretfero , 
nel fuo Trattato de BenediCtionibus & Male-
díBionióus, L i b . I L c. 22. 24. &c . dove egli 
tratta diffufamente dell' Eulogie . 

Da un paífo di Bollando , su la vita di 
S, Melania , c. 4. appare , che VEulogie non 
íolamente erano di pane, ma ogni fpezie di 
cibo benedetto, e come fantificato a quefto 
fine . Aggiugni che quafi ogni uno benedi-
ceva e diftribuiva Eulogio i non folamente i 
Vefcovi ed i Preti , ma anche gli Eremi t i , 
benché la ici , lo praticavano. Le donne pu
ré qualche volta mandarono Eulogie , flecó
me appar alia vita di S. Waulry , cap. 3. 
num.14. appreíío i Bollandi£Ü, Afta Sané . 
Jan. Tom.L.p.zo. 

Tomo J I I . 
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E T J N O M I A N I , unafetta d'Eretici, de-

nominati da Eunomio, Vefcovo diCyzico; 
i l quale nel I V , fecolo foftenne la maggior 
parte degli error i d'Ario , e ve n' aggiunfe 
degli a l t r i , partlcolarmente , ch' ei conofee-
va Dio , egualmente come Dio conofceva 
l u i . Vedi ARIA NI . 

E i ribattezzava quelli ch' erano gia ftati 
battezzati nel nome della Trinita : egli avea 
diííímulati od oceultati per qualche tempo 
i fuoi errori, ma avendoli alia fine feoperti, 
fu difeacciato dalla fuá fede. 

Gl i Anani fi adoperarono , perché foííe 
collocato in quella di Samofata, ma non ne 
vennero a capo: in luogo di che, l'Impera-
tor Valente lo fe rimettere alVefcovato di 
Cyzico. 

E U N O M I O E U P S Y C H I A N I , fetta di 
Eretici del IV.Secólo , mentovati da Nice-
foro, L i b . X I I . c. 30. ed é la fteffa, che di 
quelli , chiamati da Sozomeno Eiitychiani, 
Vedi EUTYCHIANI . 

L'iVutore di queña Setta , fecondo Sozo
meno , fu un Eunomiano chiamato Euty-
chus, e non Eupfychius, come ferive N i -
ceforo ; e puré queft' ultimo Scrittore non 
fa che copiare Sozomeno, in quefto paífo j 
fleché é indubitato , che e' favellano di una 
medefima Setta. Ma da qual parte fia l'er-
rore , non é facile decidere : Valefio non 
oso intraprendere di moftrarlo; ma fi con
tento d' additare la diíferenza nelle fue Note 
fopra Sozomeno , come i l P. Frontone ha 
fatto fopra Niceforo. 

E U N U C O * , E T N 0 T X 0 2 , un termi
ne applicato , nel genérale , a tutt i quelli 
che non hanno la facolta di generare , o 
per imbecillita , o per frigidita 5 ma pih par
tlcolarmente a quelli che fono ftati caftrati, 
od hanno perdute le parti neceífarie alia ge-
nerazione. Vedi CASTRAZIONE , 

* La parola e forrnata da ájvav , q. d. 
leñi curam habet; cufiode del letto . 

I n Inghilterra , in Francia , &c. non fí 
fanno mai Eunuchi fe non per occafione di 
qualche malattia , che renda uryi tale ope-
razione neceífaria ; ma in Italia , fi fann'jE»-
nuchi per confervar la voce ; e nell' Oriente, 
fi fan gli Eunuchi acciocché fervano di guar^ 
die, o di fervidori alie lor donne . 

Molto numero di fanciulü , dall' eta di un 
anno fino ai tre , caftrafi annualmcnte in 
Italia per fomminiñrar Mufici alie Opere ed 
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Tegti i .non folamente dMtalia , ma di 
altre parti. d^Europa : r benché non ve ne fia , 
uno in tve , che .dopo di aver perduta la 
íua v i r i l i t a , abbia in ricompenfa una buo-
na voce. 

Tavernier ci afficura, che nel Regno di 
Bputan nel le Indie Orientali fi fann' ogni 
"anuo da ¥e4iti miia ^upucht , e di j a ñ . 
vendono in altri paefi. 

I Serragli degl'Imperadori Orientali , fo
no principalmente fervit i , e guardati da Eu-
nuchi. Epur . anche abbiamo buone teílirao-
nianxe, che i ricchi Eunuchi in Períla ed in 
altre regioni , tengono ^de' ferragli per lor 
proprio ufo,. 

Per una fentenza della gran Camera di 
Parigi nel 16Ó5. é flato aggiudicato , che 
.miEunuco non poíía maritarfi, né men col 
coníenfo della doima t di tutte le parti 

(da un canto ;€ dair altro,,, 
C l a u d i o áia una Xatira feveriíTima con-

tro 1' Eunuco Eutropio , ch'era flato eletto 
Confole di Roma. Egli lo rapprefenta co
me una femmina vecchia e raneida, vefli-
ta degli onori del Confolato. 

E noto i l racconto x h e / i fa d'Origene: 
.cotefto dqíto e pío ;fadre fi fece Eunuco , 
per una troppo letterale. interpretazione di 
quel paífo in San Mattco , Cap.XIX. v. 12, 
dove é fatta mcnzione di Eunuchi che fono 
nati cosí dair útero della loro madre . — di 
Eunuchi che furonp fat t i dagli mmini ; — 
e di Eunuchi , che fi fecero Eunuchi da se 
Jiejfi per lo regno de del i : feipfos caftrave-
runt . 

Nel Concilio Niceno , furono condanna-
t i quelli , che per un zelo mdifcreto, e per 
efimeiTi dai placer i fenfuali, facean sé jftef--
íi Eunuchi coloro ;che mutilavano cosí i 
loro corpi, veniyano efclufi .dagli Ordini fa-
cri ; n* i teftimonio JLeonzio 1/efcovo di 
Antiochia , che fu deporto per aver prati-
cata fopra di sé quefta crudelta. Ed i l Ve-
fcovo di Aleífandria fcomunicb due Mona-
ci , che avean feguitato i l fuo elempió , 
íotto pretefto di aíTicurarfi dai moti impe-
tuofi della concupiícenza, Diverfi degl'Im
peradori fecero íeveriffime proibizioni cen
tro T ufo bárbaro di fare Eunuchi f o dica-
ftraríi. . . . 

EUNUCHI 5 é parimenti una denominazio-
ne d'una fetta d'Eretici nel terzo Secólo, che 
avean la follia o i l furore di cañrare non fo-
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lamente quelli che íi iafeiavano perfuadere 
e tirare, alia loro íequela , ,ma ancora a quanti 
potean mettere Je mani addoífo. 

Eglino dirivarono i l ior errore dalP efem-
pio di Origene, che per un folio in tendere 
delle .paróle del Salvador noflro in San Ma.t-
teo , fece fe ílcífo Eunuco, tagliandofi le par
t i mojefle., come álc-uni •dicono j o , come 
a l t r i , e mallime S. Epifanio , con 1' ufo di 
certe Medicine . — Quefti Eretici furono pur 
chiamati Valcftani. Vedi V A LES 1 A NI . 

E V O L V E N T E , nella Georaetria j un ter-
.rnine che alcuni Scrittori adoprano, per di
notar la .curva rifultante dall'evoluzione di 
.una curva , per diftingueria dall' evoluta , 
che é la curva Juppofla aprirfi od evolverfi. 
Vedi .EVOLUTA.» 

L' Evoluta fempre e tocca e taglia Vevol-
vente nel medefimo tempo: la ragione í i ég 
ch' ella ha due de' fuoi Jati infinitamente 
piccoli , in comune .colV evolventeo piutto-
ílo puntualmente poili fopra due eguali la t i 
d i ella , uno d'elTi nel la parte di dentro di quel 
dell' evolvente , cioé fulla fuá parte concava ; 
e 1' al tro su la parte con ve fía del fuo lato 
corrifpondente Cosí che I ' evoluta tocca 
Vevolvente in due^ punti 5 donde , i n vece 
d'eííer.e una tangente , dicefi che ofcüli o baci 
1' evolvente , c peto é anche chiamata Ofcula-
tor, e circulus ofeulator . Vedi OSCULUM . 

V i é uno , e un folo ofeuíatore, a cia-
fcun punto dell' evolvente; ma al medefimo 
punto v i fono infinita di altri circoli , che 
folamente toccano, e non ofeulano . L ' ofeu
íatore , e r.evoluta non fanno angelo nel 
luogo dove toccano e tagliano né alcuna 
linea curva fi pub tirare frammezzo ; fle
cóme fe ne pub tirare beniííimo fra una 
tangente ed una curva . Vedi Angolo d i C o N -
TATTO . 

E V O L U T A , nella piíi fublime Geome-
t r i a , é una curva, prima propoíla dall' U -
genio, e poi molto ftudiata da5 piu recenti 
Matematici. Vedi EVOLVENTE , ed EVO
LUZIONE . 

L ' Evoluta é una curva , che fi fuppone 
evolverfi, od aprirfi ; e che nell'aprirfi, de-
ferive altre curve.. Vedi CURVA. 

Per concepire la fuá origine e formazio-
.nei fupponete un filo fieffibile, efattamen-
,íe attorto odavvolto fopra la conveífita di 
una qual^he curva , come A B C G , ( Tav. 
Ceometr. fig. 20.) e fupponete i l filo fiifo e 

faldo 
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faído in G , e per tutt' al trove libero , fin 
ad A . Ora principiando a fvolgere i l filo 
dalla punta , e continuando fino i n D , e te-
nendolo per tutt'o tiratb su la fuperficie cur
va A B C G ; quando i l filo é diventato aííatto 
diritío , cd é folo una tangente FG , alia 
curva nel punto G ; émanifefto che í'eftre-
míta' A , neí fuo progreíTo- in G , ha defcrit-
to un'altra linea curva A D E F . 

Q u i , la prima curva ABCG é chiamata 
V evaluta : ciafcuna delle fue tangenti B D , 
C E , &c . comprefe fra eiTa , e la curva 
A D E F , é chiamata un raggio del? cvoluta , 
0 radms o [cul i , o radius o/ í r^wr della curva 
A D E F , ne'punti reípcítivi D , E , &c . ed 
1 circoli ' , de'quali fon raggi gli ofculatori' 
BD , C E , &c . fono detti circuli cfaflatorcs 
della curva A D E F , i n D , E , &c, Efinal
mente , la nuova curva rifultante dall'evo-
luzióne della prima curva, cominciata in A , 
é chiamata la curva d? cvohizione , o la. curva 
defcrkta per T evcluzione. >• 

11 ragpjo delP EVÓLUTA , adünque, é la" 
parte del filo comprefa tra un punto dove 
egli é tangente all1 cvoluta, ed i l punto cor-
rifpondente, dove termina nella nuova cur
va o La qual appellazione di raggio é la piu 
propria y in quanto che fi pub atluaímente 
confiderare quefta parte del filo ad; ogni* fuo 
paflb , come fe defcriveíTe un arco5 di un in -
finitaménte píccoio circolo , che fa una par
te della nuova curva , che pero confta d'un 
infinito numero di tali archi, tutt i defcrit-
t i da diíferenti centri'e con difFerenti raggi 

Ogni curva percib, íi; puo concepire co
me; formata dall' evoluzione di" un' altra E 
noi dobbiamo trovar'' qüeíla la cui evolu
zione la formo , i l che fi riduce a trovare 
i l viaggio áelV evóluta in ogni punto. I m -
perócché effendo egli fempre una tangente 
alia' curva generante , non' é al tro piu che 
una delle fue infinitamente piccole par t i , 
o lati prolungata, e tutti i ' fuoi l a t í , la po-
íizioné de' quali determinaíi via via in con-
feguenza ,x non fono altro che la curva ge
nerante iftefía... 

L ' iíleíTo filo é pur chiamato radius curve-
dims , o radius ofculi, a cagrone che un cir
colo per fuomezzo deferitto dal centro G , 
dicefi ofcularlo o hadarlo; comequeU'o che 
e tocca e taglia nel medefimo tempo , cioe 
tocca si I1 interno come i l di fuori . Vedi 
OSCULUM , 

E V O 73Y 
Quindí , i 0 . V Evóluta B C F , ( f ig . 21 . ) 

é i l luogo di tutti i centri del circolo che 
ofeulano la curva A M deferitta per evolu
zione . 2O. Quando i l punto B , cade in A , i l 
raggio dell' evóluta M C , é eguale al Parco B C ; 
0 all' aggregato d iAB , e deH'arco B C . ' j6 . Poi-
ché 1'elemento dell'arco M/-w, nella; curva 
deferitta per evoluzione, é un arco d'un cir
colo deferitto dal raggio C M ; i l raggio dell' 
Evóluta C M é perpendicolare alia curva A M . 
4 ® . Poíché i l raggio per m&zzb ácW Evóluta 
M C , é fempre una tangente all'evoluta BCF ; 
poffono eífer deferitíe curve per evoluzione,1 
per innüraerabili punti , fe folainente fien pro-; 
lungate le tangenti ne'lor diveríi punti dell' 
Evóluta , finché diventino eguali a' loro ar
chi corrifpondenti „• 

Trovare i raggi delP Evolutc ̂  é una cofa 
di grande importanza' nelle piu fublimi fpe-
culazioni di geometría; ed anche , talora , 
é di ufo nella pratica', ficcome ha fat tóve-
defe Piríventore di tutta queftaTeoria , 'P U -
genio , nelP applicarFa al péndulo .• jtforo/o/v 
Ofcill. part.^. — La dottrina áegli Opufcoli deir 
Evolute , la dobbiamo a Leibnitz , che primo 
moftrb Pufo dell'evolute , -nel mifurar le curve. 

Trovare ií raggio" delP E w / ^ nelle d'fVer-
fe fpezie di curve conequazióne s.W'evólute 
Vedi Wolfi- Eícmí' Math^ Tom. I . pag.524.-
feqq.- Ovvero Ies Infinim,-Petites di M . le 
Marquis de /' Hopitaí .'-

Poiché iP raggio di un' Evóluta é o eguale 
a un arco delP Evóluta , o P eccede di qual-
che data quantita , tut t i gli archi delPwo-
lute fi- poífono rettiffeare Geométr icamente, 
1 cui raggi p'oíTono eífere efibiti per via di 
coftruzioni Geometriche ; dac donde vedia-
rao, come un arco d' una cicloide é doppio 
della fuá corda ; i l raggio áelV Evóluta ef
fendo i l doppio della1 fieíTa ; e VEvoluta di 
una cicloide, eífendo ella ñeffa una cicloi
de . Vedi RETTIFICAZIONE ,• CICLOIDE &Co-
M r . Varignon ha applicata la dottrina' dei: 
raggio á t i r Evóluta a quella delle forze cen--
trali y cosí che avendo i l raggio delP evólu
ta d' una qualche curva , fi pub trovare i l 
valore della forza céntrale di un corpo, che 
rabvendofi in quella curva , trovafi nelPifteffo 
punto , dove i l raggio termina : o reciproca
mente avendo' la forza céntrale data', i i 
raggio delP Evóluta pub eíTer determinato>.. 
Hijí. de rAcadem. Koy, des Sciences An.. 1706. 
Vedi pur CÉNTRALE. 
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EVOLUTA Imperfetta . M . Rcaumur ha 

¿ata una nuova fpezie d' Evoluta fotto que-
fía denominazione . Sin allora i Maíema-
tici avean íblamente confiderate le perpen-
¿icolari laíciate cadere su i puníi della par
te conveffa della curva y fe altre linee non 
perpendicolari, foíTero tírate fopra gíi ñefli 
punti , purché foííero íutte tírate fotto i l 
medefimo angolo, l'efFetto farebbe riíkffo ; 
cioé le linee oblique tutte s' interfechereb-
bono dentro la curva, e per le loro inter-
fezioni, formerebbono gl' infinitamente pic-
coli lati d'una nuova curva, di cui farebbo-
no tante tangenti. 

Quefta curva farebbe una fpezie á'Evolu-
$a, ed averebbe í fuoi raggi; ma un" Evo
luta imperfetta , perché i raggi non fono 
perpendicolari alia prima curva. H i f l . deW 
JÍcad. &c. An. 1709. 

_ E V O L U Z I O N E * , in Geometría , é i l 
diípiegare od aprire d'una curva, e farla de-
fcrivere un evolvente , Vedi EVOLVENTE . 

* La parola ¿ Latina, evolutio, formata 
della propoftzione e , f m r i , e volvo , roto-
lare , awolgere , quaji dicejtmo , uno fvol-
gimento, o difpiegamento . Vedi EVO
LUTA . 

L ' Evoluzione della periferia d'un circolo, 
o d'altra curva , é un tale approíTimamento 
gradúale alia rettitudine , che tutte le fue 
parti concorrano 5 ed egualmente íi evolva-
n o , o íi diípieghino j cosí che la medeíima 
linea diventi fucceírivamente un minor ar
co , d' un reciprocamente maggior circolo , 
finché alia fine íi mutino in una linea ret
ía . Nelle Tranf. Filof* num. 260, una nuo-
i a quadratrix al circolo, trovafi con quedo 
xnezzo, edé la curva deícritta mercé l'equa-
bile Evolucione della fuá periferia . 

EVOLUZIONE , s'ufa invece á'ejlraziotie 
delle radici dalle potenze , Vedi ESTRA-
ZIONE . 

Nel qual fenfo , egli é un termine contrario 
ad involuzione . Vedi INVOLUZIONE . 

EVOLUZIONE , nell'arte della Guerra, é 
un termine applieato alie diverfe figure, gi-
r i , e moviment i , fatti da un corpo di fpl-
dati , o nello fchierarfi in forma di batta-
gl ia , o nel cambiare la loro forma, e c ió , 
fia per modo d' efercizio , o nel tempo d' at-
tuale combaí t imento . 

Per mezzo dell' Evoluzioni, la forma e la 
pofitura d'un battaglione, d'uno íquadrone, 
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5cc. fi cambiano j o per approfíttarfí del ter
reno ful quale fono , o per impadronirfi d'un 
altro , per poter attaccare i l nemico , o rice-
vere un aífalto piu avantaggioíamente . 

L ' evoluzioni militan , fono le converfioni, 
le contramarcie,. o le rotazioni, i doppia-
menti di rango, o di fila, &c . VcdiCoN-
YERSIONE, ESERCIZIO , 

I l P. Hofte, Gefuita, nel 1^97. ífampb 
unTrattato áe\V Evoluzioninavali , in fo l io : 
Per Evoluzioni navali egli intende i movi
menti fatti da unaArmata navale, da uno 
fquadrone di navi , o da una Flotta, affitie 
di metterfi in una difpofizione opportima per 
attaccare i l nemico , o per diífenderfi con 
maggior vantaggio, 

E U P H O N I A *, E T ^ f í N I A , neíla Gram-
matica , una facilita , e leggierezza di pronun,-
cia. Vedi PRONUNZTA. 

* La parola e Greca , formata da &J he-
ne ?e T'Ccvi! yvoce . Quintiliano chiamalíU'-
phonia , vocalitas j Scaligero 7 facilis pro-
nuntiatio. 

U Euphonia é propria mente una fpezie di 
figura , con la quale fopprimiamo una lette-
ra troppo dura od afpra, o la convertiamo 
in una piu lifcia e piu molle, contro le re
góle ordinarie . Ogni Lingua n' ha degli 
efempj, 

_ E U P H O R B I U M . ^3^oy ,ne l ]aFarma
cia , una fpezie di gomma y recata- dall' Afr i 
ca , in piccoli pezzi rotondetti, bianchiccia, 
quand' é nuova , e gi-alliccia quand1 é vec-
chia y pungente al gufto, ma priva di odo-
re . Vedi GOMMA « 

L'ufo principale dell' Euphotbium, é eíler-
n ó ; eííendo un grande ingrediente in diver-* 
fi empiaílri refolutivi ; come ancora nella 
tintura , e polvere per fermare le cancre-
ne, per mondare ulcere íozze , ed esfoliare 
oífa cariofe , o tarlate . 

Ufato internamente , é un purgante , ma 
cosí violento , che ¿ quaíi sbandito dalla Me
dicina , perché erade e mangia vía i l muco 
neceffario , o fia 1' involtura dello ílomaco 
e delle budella , ed occafiona diífenterie . 
Puré vien detso che gli Africani fe ne fer-
vono ordinariamente ^ ma prima ne mode-
rano i l fuoco nell' acqua di portulaca. 

La fuá polvere é uno ífernutatorio violen
t o , e da adoperarfi con grande cautela, né 
mai folo, ma mefehiato con poca quantiti 
di qualche altra polvere, per difenderíi dalla 

fuá 
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fuá intollcrabile acrimonia. gomma clie 
chiamiamo euphorbium , é formata del fugo 
d' un albero , o piuttofto d' una pianta del 
medeíirno norae, frequente nella Maurita
nia : benché la fpézie dell' albero fía ftata 
grandemente mefTa in quiftione . I piu de' 
noílri recen tí Botanici , la fann' una pian
ta ferulacea: e M . ProfeíTor Herraannus la 
chiama thhymalus mmmtanus aphyfios angu-
lofus & fptnofus 4 Hort< Acad. Lug. Batav. 
598. . \ ¿ 

Ella non ha foglie; ma ín loro vece gitta 
fuori , 1 ungo i l fuo tíeío f una fpezíe di oc-
c h i , o bottoni lunghi e fpinofí. I quai git-
t i , o bottoni danno il fugo gommofo , chia-
mato cuphorbmm offíc/narum . Vedi Bradl. 
Gi j i . deík Piant.SuccuL ácc. z. p. 4. e dec. 5. 
p. 12. Alcum Autori vogliono , che la gom
ma fi tragga dalla pianta per mcifione; al-
íri ai contrario dicono che ella ne diftilía 
fpontaneamente : C i vi en riferito , che i l fugo 
fia di tal maniera fottile e penetrante , che la 
perfona che fcarliza 1'albero , é coíiretta cíi 
teneríi a una buona di lian 7 a , e fare 1 incifio-
ne con una lunga picea; altrimenti egli va al 
ccrve'lo, e cagiona pericoloíe infiammazio-
n i . Diftilía in gran copia, e fi raccoglie in 
una pe lie pecorina , ravvolta attorno delía 
pianta . 

Plinio dice , che la prima feoperta dell' 
mphotbium viene attribuita a Juba Re di 
Libia , che la denomino da Euphorblus fuo 
medico , fratello di Muía , Medico d'Augu-
ílo . Etmulíc ro ci aífícura y che la pianta , 
la qüale dava V euphorbium agli antichi, é 
i l prefente a noi ignota ] ma fe ci atteniamo 
alia deferizione Pliniana , la pianta chiama-
ta fchadida caíU , nt\YHortus Matabaricus , 
debb' eíiere V antico cuphorbmm . Queíía feo
perta la dobbiamo a Comiml ino , Borgo-
raaífro d'Amíterdam , e Profeflore di Botá
nica . 

E U n i O R T A , fignifíca lo M o , che £ « -
era Ti a . Vedi EUCRASTA . 

E U P S Y C H A N I . V td i EUNOMÍOEUPSY-
CHlANf . 

E U R I F O , E'rripus , nclT idrografia i pro-
priamente íignifica un certo ftretto di mare, 
tra la Beozia e 1' Eubea j dove le correnti 
fono cosí for t i , che i l mare dicefi aver i vi 
fluífo e rífluífo íette vol'te i l siofño : nel 
qual luogo , giufta la ftoria comune , Aniío-
tele fi fommcrle, per difpetto e triilezza «ií 
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m n cííer capace di fpiegare un movim^nttf 
si inufitato. 

Doppo la parola Eurrpo é dix entata un no-
me genérale per tutti gli ftretti, dbve Pacqua 

»¿ in gran moto e agitazione. 
í Circhi antichi aveano i- loro Euripí , che 

non eran' altro' che cave , o foffe, da ogni 
banda del circo j nelle quali era pcricolofo i l 
cadere co' ©a-valli o 90' earri, fecondo che fi 
correa. 

I l termine euripus fu piu particolarmente 
applicato da' Romani a tre canali o foíTi , 
ehc circondavano i l circo da tre bande ; e 
che nell' uopo venivano empiuti, per rap-
preíentare le Naumachie o baí-taglie di 
íftare . 

í l popólo mcdeíimo chiamb le loro pie-
cióle fontane , o canali de' lor giardini „ 
euripí; e le piu grandi %. come le eafcate- 5 
&c . n i l i . 
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£URO -^« /? í r y VedirarticoloVENTÍ*-
EURO-A^OÍ/¿.>- j ^ 
EUROPEE Ore. Ved'i CÍR A / 
EUROPEO Océano. Vedi OCÉANO . 
E U R O T H M I A * , E T P f e M A ñelí' 

Architettura , nclla pittura f e fcoltura ^ é 
una certa maefía-, eíeganza , e fveltezza che 
fpicca nella compoíizione didiverfi membri o 
.parti d' un corpo , d' un edifízio t o d' una pit-
tura ; e che nfulta dalle fue belle proporzioni.. 
Vedi PROPORCIONE , 

* La parola c Greca e fignifica íctteralmen-
te una confonanza , od un accordo ó come 
da noi chiamafi r un armonía di tul te le 
partí j fendo compojia da' tu ¿ bene, c 
puSf¿o< y rhytnmus , cadenea, o ac cor do 
di numeri , d i fuoni, o cofe firnili . Vedi 
RHYTHMUS . 

Vitruvio mette 1' eurythmía tra le partí 
eífenziafi delí 'Árchitettura : egli la defcrive j 
come confiftente nella beliezza della coftru-
zione, o dell' unione del le diveríg parti deíf 
opera , che rende grato ií luo aípetto r e 
bella tutta T apparenza : c. gr, quando ral t t / --
7a corriíponde alia larghezza , e la larghezza 
alia lunghezza j ^:c. Vedi FABRICA , ed AR-
CIÍITETTUR A . 

" Da quefle tre idee ( o difegni, cioé 
n daíl'ortografía f dalla fcenografia , e daí 

profilo) la medeíima eurythmía , majejií* 
ca e venufta [pedes ¿edificií ? riiulía ; che 

„ cagiona queíía grata armonía tra le di ver-
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^ fe dimenfioni ; cosí che niuna cofa pare' 
„ fproporzionata, nétroppo lunga, né trop-
„ po larga ; ma tutto fi cornípondein giu-
„ fía e regoíar ílmmetria : e confenfo di tut-
„ te le parti col tutto . & Notizia dcWArchitet, 
„ d^Evelyn . Vedi SIMMETRIA . 

E Ü S E B I A N I , una denominazíone data 
alia fetta degli A r i a n i , a cagion delfavore, 
che dimoftrb per eí&Eufeíio Vefcovo di Ce-
farea , i l quale s'adoperb fin dal lor prin
cipio , per foñcncrli e fpalleggiarli . Vedi 
ARIANI 

E U S T A Z I A N J , nome dato ai Cattolici 
d 'Antiochia, nei I V . Secólo; in occafione, 
del' non voler eífi riconofcere alcun al tro 
Vefcovo, che. Sant'Eufiazio r depoño dagli 
A r i a n i . 

Queíla denominazíone fu dataadeíTi, du-
lan íe i'Epifcopato di Paulino , cui foñitui-
rono gli Ariani a Sant' Euftazip , verfo 1' 
anno 3 3 0 , quando principiarono atenere le 

•loro afíemblee a parte.. Verfo Tanno 350 
Zecnzio di Frigia , chiamato V Eunuco r che-
era un^Ariano , e che fupoflo ndlaSeded' 
Antiochia', bramo, che gli Euftaziani com-
pieííero i loro ufizj nella íua Chiefa; lo 
che accettando effi, la Chiefa d' Antiochia 
fervl indifferentemente per g l i Ariani e pe' 
Cattolici o, 

Ci5 , . dicefi che abbia dato' motivo a due 
Miilituzioni, che fempre dappol rimafero nel
la Chiefa : la prima tu la Salmodia in due co-
r i ; quantunque M , Baillet creda che fe egli-
no hanno inftituita la Salmodia alterna tra 
due corr,. cib fu-tra due cori Cattolici; e non 
per modo di rifpofta ad un Coro Ariano. — 
La feconda inftituzione ,, fu la Doxologia , 
GJoria Patri r & Filio , & Spiritui SanÜo 
Vedi DOXOLOGIA . 

Queipa condotta, che parve implicaífe una 
fpe7*ie- di- comunione cogli Ariani , oífefe 
grandemente parecchi Cat tol ic i , i quali co-
minciarono a tenere radunanze feparate; e 
cosí formarono lo (cisma d' Antiochia . Pero , 
quelli che continuarono a radünarfi nella 
Chiefa cefifarono d' eíTere chiamati- Euftazia
n i , e quelb appellazione venne a riftringer-
fi nel partito diíTenziente. 

San Flaviano,. Vefcovo d'A.ntiochia nel; 
381, e uno de' fuol fucceífori, AleíTandro 
nel 482 , vennero a capo di riconciliare e 
di riunire gli Euftazimi r col corpo della Chie
fa d1 Antiochia , la qual riunione e deferirte 
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con molta portipa da Teodoreto, E'ccí. Hift^ 
L . I I I . c. 2.. 

EUSTAZIANI , furono pur una Setta d'Ere-
tici , nel I V . Secólo ; cosí denOminati dal" 
loro Autote £«^^/ f? r moñaco cosí pazza-
mente incaprieciato della fuá profeíTione , 
che condannava tu t t i gl i altri ñati di v i t a . 

Egl i efeludeva la gente maritata dalla fal-
vazione, proibiva ai fuoi'íéguaci Torare nelle 
lor cafe; e l i obbligava a laíciare tutto quello 
che avevano, come incompatibile con le fpe-
ranze del Cielo. 

Egli l i tirava fuor dalle altre aífemblee di 
Criñiani , per tenerne di fecretc con l u i ; e 
lor facea portare un abito particolare: defti-
nb loro per giorno di digiuno r le Dome n i -
che ; ed infegnb , che gli ordinarj digiüni 
della Chiefa erano fuperñui, dopo che fi era 
arrivato ad un certo grado di purita , alia 
quale egli; pretendea . Moftrb d' abborrire le 
Cappelle fabbricate i n onore de' M a r t i r i , e le 
aííemblee iv i ' tenute .• 

Diverfe donne fedotte dalle fue ragioni, 
abbandonarono i loro mar i t i , e molti fcliiá-
\ñ! defertarono dalle cafe de'lor padroni. F i 
fu condannato nelT anno 342 , nel Concilio di: 
Gangra r nella Paflagonia i , 

E U S T Y L E , nell'Architettura una fpe-
zie d' edifizio ,. do ve le colonne fono poíle 
a convenientiífima diílanza le une dall'al
t re ; gl'intercolunnj- eífendo tutt i appuntino-
due diametri ed un quarto ,-- della colbnna ; 
eccetto1 che quelli nel mezzo deile fronti da-
vanti e di dietro r che hanno tre diametri 
di diílanza.. - -Vcá ' iTav. Archit.ñg. 4.4. Vedi. 
INTERCOLUMNIO « 

* La parola e Greca, fermata da w y bene, 
e rvxif, colonna .-

L ' Euflyle e un che di mezzo tra la pyc*-
noftylc , e I ' atcejojiylc . Ved i PYCNOSTY-
L E , & C . . 

Vitruvio y L . I IT. c. 2. oíferva , che V'eu-
flyk é la piu approvata di tutte le maniere 
d'intercolunnio ; ech' ella forpaífa tutte f aí" 
t re , nella concinnita , nella- bellezza , e nel
la forza. 

E Ü T I C H I A N I ,. eretici antichi, i quali 
negarono la duplicita: di natale in Crifto ; 
cosí denominati da Eutiche 1'archimandri
ta , o Abbate d' un monaílero a Coílanti-
nopoli.. 

L ' avveiTione ch' Eutiche portava all' ereíia 
di Neñorio , lo gittb in un altro eñremo, non 

me-
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rmeno dannoíb, ¡che quello , a che egli cosí 
-caídamente íi era oppofio ; benché ialcuni 
paíTi in San'Cirillo, í quali innalzavano írni-
furatamente la unita della períbna di Gesu 
Criílo , .contribuiíTero alírcsl alia fuá i i iu -
íione.a 

Da -prima egli foílenne , che illogos , cioé 
i l yerbo , portó feco giu i l proprio corpo 
dal Cielo; con che s' approíTimava jaflai all ' 
erefía d ' i l p o l l i n a r i o e quantunque pofcia 
atteílafle \ i l contrario in un fmodo -di Co 
Santinopoti in cui fu condannato ; nulladi-
meno non poté effere indotto a riconofcere , 
che i l corpo di >Gesu Criílo fbíTe confuftan-
ziale col noí i ro . 

I n fatti ei non ;fi moílrb moko Fermo, e 
coerente ne' fuoi íentimenti : imperocché par-
ve che ammetteííe due nature anche avanti 
i ' unione : i l che era -probabilmente una con-
íeguenza ch'ei traeva dai principj della F i -
loícfia Platónica , che íuppone la preefiílen-
za del le anime: e perb, ei cr-cdea che Tani-
mst diGesu Crirto fofíe ílata unita alia. D i v i -
nita avanti la Incarnazione ; mapoi nonam-
metteva diílinzione di nature i n G. C. dopo 
la fuá Incarnazione,. 

Veggaíi la Diííertazione del P. Harduino , 
Je Sao-amento Jlltaris, dove quefto Geíuita fi 
ííudia di fviluppare íutt i i íentimenti degli 
Eutichiam . 

Qusft'Erefia fu prima condannata in un 
Sinodo tenuto a Coílantino.poli, da Flavia-
no nel 4 4 8 : cd efaminata d i nuovo, e ful-
minata nel Concilio Genérale Calcedonefe 
nel 451.. I Legati del Papa Leone , chev'in-
teryennero , Ibíiennero , che non baílava de-
fmire , che v i eran due nature in Gesu Crifto , 
ma iníifteva ftrenuamente, che per rimove-
re tut t i gli equivoci , ci aggiugneffero que-
íli termini : Senza ejjere muíate , o confufe , 
o divife^ 

Ma queílo decreto del Concilio Calcedo
nefe, a cui affiíkttero piu di 360 Prelati , 
non fermb i l progreíío dell' Eutichianismo : 
alcuni Vefcovi d 'Egi t to , ch1 erano interve-
nuti al Concilio , dopo i l lorori torno, pub-
blicarono, che era iv i ñato condannato San 
Cirillo , ed aííolto Neílorio: i l che diede oc-
cafione a grandi íconcerti j diverfe perfone, 
íotto^ pretefto di pugnare a favor delle opi-
nioni di _S. Ciri l lo , non facendofi fcrupolo 
d'indebolire i'autorita del Concilio di Cal
cedonia . 
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L ' erefia degli Enttchiam., che fece un gt^a 

progreífo per i ' Oriente , alia fine venne a 
dividerfi in piíiTami. Niceforo fa menzione 
ífin di dodici : alcuni chiamati Schematici 
o Apparentes , come quel i i che at t r ibuivano 
folanto a Gesít Criílo un fantasma , o un' ap-
parenza'di carne ; altri , Theodofiam ̂  
Teodoíio Vefcovo d' Aleílandria : a l t r i , f u 
co bit i 5 da un Jacopo, fac&bus di Siria ; i l 
qual ramo ü ílabili principalmente neli'Ar-
menia, dove tuttavia fuffiíle. V e d i G i A C O -
BITI.. 

A l t r i furono chiamati Accphali, q. d. fen-
zacapo, eSevertani, da un Monaco chiama-
to Severo , che oceupb vioíentemente la Sede 
d'Antiochia nel 513. Vedi ACEPHALI , c 
.SEVERIANI, 

Queíli uítimi fi fuddivifero i n cinque fa-
z ioni , cioé gli Agnoeti, i quali attribuiva
no qualche ignoranza a Gesíi Cri í lo: i fe-
guaci di Paul. MíXcmo? , cioé i l w -̂o .• gli ^JJ-
geliti , cosí detti dal luogo dove fi radunavanoi 
per ultimo , gli A d r i t i , ed i Conoviti. 

E U T Y C H I A N I , furono pur i l nome d i 
un' altra fetta Semi-Ariana , e Semi-Euno-
miana; la quale inforfe i n Coílantinopoli , 
nel I V . Secólo. 

Effcndo aliora materia di gran controver-
íia tra gli Eunomiani in Coílantinopoli, fe 
i l Figliuolo di Dio aveíTe avuto cognizione , 
o no , dell' ultimo giorno e dell' ultima ora 
del mondo; partieoíarmente per riguardo a 
quel paíTo nell'Evangelio di San Matteo , 
c, x x i v . veri. 36. o piuttoílo aquello in San 
Marco, x i i i . 32. dove é detto, che // F i 
gliuolo mí sa , ma folamente i l Padre : Euty-
chio non fi fe ce fcrupolo di íoílenere , an
che i n ifcrit to, che i l Figliuolo lo fapea ; 
i l qual íentimento difpiacendo ai capi del par-
tito Eunomiano, ei 11 íeparo da loro , e fi 
portb a viíitare Eunomio, i l quale era allora 
i n efilio, 

Cotcllo Erético acconfenti plenamente alia 
dottrina di Eutychio , che i l Figliuolo non foíTe 
ignaro di qualunque cofa , che i l Padre fa^ 
peííe , e lo ammife alia fuá comunione : 
Eífendo fubito dopoi morto Eunomio, i l capo 
degli Ennomiani a Coílantinopoli non volle 
ammettere Eutychio ; che pero formo una fet
ta particolare di quelli che gli aderirono, chia
ma t i Eutychiani ̂  

Queílo medefimo Eutychio, con un T e o -
fronio, come dicevafi nel tempo di Sozo-

m e n o , 
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ñ ieno , fu f occafione di tutt i 1 cambiamen-
t i fatti dagli Eünomiani nell 'amminiílrazio-
ne del Battefimo j la quale confífteva, fe-
condo Niceforo , nell' ufar foiamente una 
immeríiüne , e non farla nel nome della T r i -
n i ta , ma in memoria della raorte di Gesü 
Crifto. 

Niceforo chiama i l capo di quefta Setta, 
non Eutychio, ma Eupfychio , ed i fuoi fe-
guaci Eunomioeupfychiani, Vedi EUNOMIO-
EUPSYCHIANI . 

E X A C O R D O . Vedi l 'ArticoIo HEXA-
CMORDO. 

EXiERESIS * , nella Cirugía , un' opera-
xione , con cui qualche cofa eflranea , fu-
perflua , o perniciofa , fi toglie dal corpo 
umano. 

* La voce e Greca, í^atptcrt'-^ ablatio. 
L ' Exarejt fi fa in due maniere . Per eflra-

zionc, quando qualeofa formata nel corpo, 
«e é tratta fuora . ~ E per deñazione , quan
do una cofa n ' é tolta o levata v ia , che era 
ftata dal di fuori aol corpo introdotta. Vedi 
LITHOTOMIA . 

E X A M I L I O N , &C. V ^ i HEXAMI-
L I O N . 

E X A N T H E M A * , %uVh[x* , nella Me
dicina, una eruzione , o efflorefcenza pre-
-ternaturale su la pelle . Vedi ERUZIONE , 
& c . 

* La parola e formata dal Greco , t^avhw , 
effervefeo, eílorefeo, 

<jU Exanthemata íono di due fpezk: Tuna 
non é che uno fcoloramento della pelle; ta-
l i fono i morbilii, larofolia, lemacchiepa-
vonazze nelle febbri maligne , &c . — L'al-
tra , fono picciole eminenze , o papilla fpor-
genti fuori dalla pelle, tali fono le puftule, 
é vajuolo &c . Vedi PUSTULE , &c . 

E X A R T I C U L A T I O , un dislogamento 
di alcune delle oífa congiunte \ o fia una 
rottura di articoiazione . Vedi LUXAZIO-
•NE &c . 

EXCELSIS . Vedi GLORIA in exeelfis. 
E X C H E Q U E R * , o femplicemente CHE-

QUER , originalmente dinota uno fcacchiere , 
o tavoliere , divifo in 6 4 quadrati, di due 
colori , su cui fi gioca a fcacchi, &c. Vedi 
SCACCO, &C. 

-* La parola e formata dal Francefe efehe-
quier, fcacchiere. D i q u a , glialberidi-
confi piantati chequerwife , a modo d i , 
fcacchi, in quincuncem, quando fono di -
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fpojli cose -che formino diverji quadrati • 
rapprefentanti uno fcacchiere . Vedi Qu IN-
CUNX . 

EXCHEQUER , piu particolarmcnte fi pren
de in ínghilterra per una camera od appar-
tamento_ nella fala di Weíhniní lcr , la quale 
confta di due par t í : dette the coort cf exche-
quer i e the lower exchequer. Vedi SALA , ed 
H A L L . 

Court of EXCHEQÜER , Corte o Camera 
del Fifco, o delP Erario, é una corte dove 
fi trattano tutte le Cauíe concernenti i'I te-
foro o 1' éntrate regie; come, circa conti , 
esborfi , dazj , impoíizioni &c . Vedi T E 
SORO . 

Ella I comporta di fette Giudici; cíoé del 
Lord teforiere , del Cancelliere dell' excheqüer , 
del Lord chief Barón , e di tre altri Baro-
ni át\V excheqüer) con un Barone curfítore, 
curfore, o Commiífario . Vedi CANCELLIE
RE &c . 

I I Lord chief Barón é i l giudice principale 
della Corte . Vedi BARONE . 

La corte dell' excheqüer é divifa in due, 
Puna della Legge, e Taltra deir e quita . 

T u t t i i proceífi giudiziali conformi alia 
Legge , fono appellati, coram baronibusfala.-
mente j ma k corte dell' equita , tenuta nella 
camera dell'' excheqüer , e coram tbefaurerio , 
cancellario , & baronibus. 

Per un lungo tempo dopo la Conqnifta, 
fedettero ntW efehequer, Baroni si temporali 
come fpirituali del Regno: ma negli ul t imi 
t e m p í , v i fedettero in loro luogo altri giudici, 
i quali , benché non Parí del Regno, pu¡e 
ritengono 1'origínale denomínazione . 

L ' opinión comune de' noflrí Storíci é , 
che queíla Corte fu eretta da Güglielmo i l 
Conquíílatore, fubito dopo ch'egli ebbe oí-
tetiuto i l regno; e che elia preíe la fuá for
ma dall' efehequier , o fcaccarium , - flabilito 
in Normandia lungo tempo innanzí . I n fat
t i i due exchequers hanno quefto di comune, 
che i l Normano era la Corte o i l Tribunal 
fupremo di quel Ducato , dove affiftevano tut
t i i gran Lord i , o Signori, per gíudícare 
naliter di tutte le cauíe di maggiore impor-
tanza; ed era ambulatorio i e P excheqüer 
Inglefe era una Corte vO un Tribunale della 
pih alta giuisdizíone ; gli atti del quale 
non fi dovevano efaminare da alcuna delle 
Cortí ordínarie ; era puré i l repofitorio de' 
regiílri , e memorie di tutte le altre Cor t i ; 

e fi 
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'«e fi dovea tenerc tiella CaTaclelRe, 'edavanti 
a l u i ; tdavea parte nella prerogariva, €gual-
«lente che nella rendita della Corona. 

I guadagnl o profitti immediati della Co
rona, come di Franchigie, di tcrre , di pof-
íefíloni { tenements } dt eredita, di dcbi t i , di 
taffe , di conti ^ di beni , di beftiami, di 
confifcarioni &c. fono dentro la ginrisd^'^"01 
éúVexcbeguer . n quena v>orte , o Tribuna-
le appartengono d u e U f i / j , detti the Kmg's 
remembranctr's office ( V offitio dei Segreta-
rio del K e ) e queilo del lord íreaíurer's re-
membrancer (del Segretario del lord Teío-
r iere) . Vedi RFMEMBRANCER, 

G l i Autori íono tra lor divifi di parere, 
intorno alTorigine della denomioazione di 
queüa Corte , excheguer. Du Cange é di ppi-
nione , che fia venuto dal tapeto lavorato 
a fcacchi , che copre ia gran tavola in co-
íefta Corte, o dal pavimento della Corte, 
che era fatto a fcacchi: a i t r i , da Compa-
tifíi o Ragionati in queft' ufizio , che ufa-
« o fcacchi ne' loro computi: N cod, dalT 
eífere queíía Corte compoita di perfone di 
qualira diíFcrenti , come fono i pezzi o le 
partizioni in uno fcacchiere : altri , a ca-
gicne che i l popólo quivi arringava c par-
lava quafi m ordine di battaglia . Mena-
gio , c Pithou avanti di l u i , denvano la 
parola da! Tedefco fchicken , mandare , a 
cagione che quefta Corte é íucceduta a 
que5 Commiííarj chiamati ne1 t i tol i anti-
ch i , miffi dominici. Skinnero, &c. la de
riva da fchatz, che fignifica te foro : don
de Polidoro Virgi l io ferive puré fcattarium , 
in vece di [cacearium . Finalmente Somnero 
ia derivada fchakeen , ra pire, rubare \ che , 
íceondo l u i , é i l carattere del leforo . 

The lower EXCHEQUER., la corte inferiore 
de IT exchequír , detta anco the receipt of the 
exchequer, é i l luogo dove 1' intrata del Re 
íi riceve, e fi esborfa . Vedi RENDITA , e 
TESORO . 

Gli Ufiziali principali di quefla Corte fo
no i l lord treafurer, un fecretario , un can-
celliere, due c iamber ían i , un auditore&c. 
con altri fubalterni . Vedi TESORIERE &c. 

Black Book of the EXCHEQUER , i l Libro 
ñero deli' Erario , é un libro cuftodito dai 
due Ciamberíani ázW efehequer ^ che diceíi 
efTere ñato compoQo nel 1175 , da Gervafio 
d i T i l b u r y , ñipóte del Re Arrigo I I . e divi-
ío in diverfi Capi tol i . — I n effo é contenu-

Tomo I I I . 

t a -una tiefcnztone -della Corte d' Jnghil" 
t é r ra , erme Oava aflora, i fuoi ufiziaU, i 
loro ranghi , privilesj , íHpendj , gibrl^R-
zione, &c. i'cntrate della Corona , al «a ¿a, 
nar i , come in altro . Quivi puré trovaíi , 
che per un fcilUno, tanto pane 0 poteva 
comprare, <he ferviva a cento uommi per 
tutt ' un giorno, che il prezzo d'un graflb 
torello, era folamente dodici fceliíni ; ed 
una pécora, quattro &.c. Larrey P. I , p. 594. 
Vedi pore DOMESDAY. 

E X C I S E , talla , impofizione Copra i I¡-
•quort . Vedi TASÍA. 

E X C O M M U N Í C A T O eaprenrh , é im 
mandato ^ sndinzzato al shenífo , per do-
ver apprendere uno i l quale oüinatamente 
limane feomunicato lo ipazio -di quaranta 
giorni . Queíto tale non procurando di ot-
tenere i'aíToluzione , ha o puo a veré certi-
íicato i l fu o difprezzo nella cancellería ; don
de efee queíto mandato, per fado arreíla* 
t e . Vedi W R I T . 

Ex CGMMüNiCATO Dcliberandt é un 
m i o dato dinzzato al íotto sheriffo , peí 
liberare fuor di prigione una perfona feo-
mjnicata; sa 1'atteíhto deíT ordinario , d^ 
eífer «gli conformato alia giurisdizione ec-
cléfiaííica» 

EXCOMMUNÍCATO Recipievdo , é ^ n man
dato, per cu i gli feomuaicati, m> ÍTi tn car-
ce re per la loro oíhnazione , ed illegitima-
mente liberati prtma che abbiano data fi-
curezza di ubbidire all' autorita della Chie-
í a , vien ingiunto che fie no d i nuovo cer-
cati , ed incarcerati. 

E X E A L , nella difciplina della Chiefa ^ 
un termine Lat ino , uíato in fenfo di una 
permiíiione, che ün Vefcovo da ad un pre-
te di ufeire dalla fuá dioceíi ; od un ab-
bate , ad un religiofo , di ufeire dal fuo 
monallero. 

La parola é adoprats altresi in d; ver fe 
feuole grandi , per daré licenza ad uno 
icol a re, o dúdente , di andarfene . I l fuo 
maeílro gli ha dato un exeat. 

EXEDENSÍ^r /» fx . Vedi f articolo HER* 

E X E D R i E * , ira gli antichi, erano luo-
g h i , ne'quali i Filofofi, i SofiíH , i Rcto-
r i &c. folevano tenere le loro conferenzej 
€ difpute . 

* l a partía e pura Greca , i%í^px. 
M . Perrault crede , che 1' Exedra foflero 

A a aa a u na 
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una fpczie di picciole Accademie, dove gli 
uojKsini eruditi s? adunavano . Vedi ACA
DEMIA . 

Budeo vuole piii toflo , che Vexedra de-
glt antichi , corrifpondcflero a quel che noi 
chiamiarao Capitoli nc ' Chioflri de' Mona-
c i , o nelle Chiefe collegiate. 

E X E G E S I S , E E H F H S I S , un termine 
ufato dai do t t i , in íignificato di Spiegazio-
m . Vedi ESPOSIZIONE . 

Diverfi Interpreti della Bibbia fon d' opi -
nione che in tre pañi della Scrittura, do-
ve incontriamo Abba Fater, due voci , la pri
ma Siriaca , la íeconda Greca e Latina, 
ma che íignificano TiíleíTa cofa ; la íecon
da di effe é un ' cxcgefi, o dichiarazione del
la prima. Vedi ABEATE . 

EXEGESIS íignifica ancora u n difcorfo i n -
tero per via di fpiegazione o commento, 
fopra quaiche materia. 

ESEGESIS Numero/a, o Lincalis , íignifi
ca la foluzione numérale o l inéale, o Te-
ítrazione delle radici , da equazioni affet-
íe ; prima inventara da Vieía . —Ozaoara 
la chiama la rhetique . Vedi ESTRAZIONE 
delle radici. 

EXEGETES* , tra gli Ateniefi , eran 
perfone doíte nelle Leggi , le quali venivan 
coníultate dai Giudici delle caufe capitali. 

* La parola e Greca , í^nynnis j da sfyyto-
i/ai, dichiarare, fpiegare. 

E X E G E T I C A , nell''Algebra , I'arte di 
trovare, o in numeri o in linee, le radi
ci dell'equazione d'un problema, fecondo 
che i l problema é o numérico , o geomé
t r ico . Vedi RADICE , ed EQUAZIONE. 

E X E R G U M * , tra i Medagliñi , una 
parola, una fentenza, una data, o í imil i , 
che quaiche volta trovafi fotto i l fondo o 
campo, dove fono rapprefentate le figure . 
Vedi LEGGENDA , MEDAGLÍA, &c . 

* La voce e derivata dai Greco , , 
s/ŝ of, opus. 

G l i Exerghi fono per lo piíi meíTi ne' 
rovefei, benché quaiche volta ancora su le 
f ront i , o ful dritto delle medaglie. 

E X F O L I A T I O * , nella Chirurgia , lo 
fquamarli d'un oíTo , o i l follevarfi di ef-
fo , e fpartirfi quafi a i foglie, o lamine . 
Vedi Osso. 

* La parola e Latina da ex , e fo-
Hum . 

Qualunque parte della fuperfizie del era-
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n í o , che fia fiata denudata, é foggetta ad 
esfoliazione . L ' ufo d' una polvere cefálica 
non ferve a niente per promoveré l'a/o/¿«-
%ione. Dionif. La ferita non íi dee troppo 
chiudere, ma l'olTo dee lafeiarfi in liber
ta, di rimetterfi, lo che egli fa fpeffe vol-
te,"fenza esfoliarft^ particolarmente ne'fan-

EXtUJL^/iJLivv^ ucpanoj e un trepa' 
no, acconció a rafpare ad un tracto, ed a 
pervadere un oí íb , e cosí a esfoliare, o fia 
follevare diverfe fquamme , o foglie, una 
dopo l 'a l t ra . Vedi TREPANO. 

L ' ufo del trepano exjoliat 'tvo é aflai pe-
ricolofo; perocché pub fácilmente fcuotere 
e difordinare i l cervello. 

E X H U M A T I O . Vedi DISSOTTERRARE . 
E X I T , propriamente efpnme la diparti-

ta d 'un attore dalla fcena, quando ha fat-
ta la fuá parte. 

La voce é parimenti ufata in fenfo fi
gúralo per efprimere ogni fpezie di dipar-
t i t a , anche la morte. 

EX M E R O M O T U , parole formal! , 
adoperate nelle Carte o Patcnti rcgie j e fi-
gnificano che il Re fa quejlo che in eííe 
patenti é contcnuto , di fuo proprio mo
to , e volere . * 

L ' tffetto di quefie parole e levare tut-
te F eccezioni che fi poteífero fareaü'iftru-
mento, allegando che il Principe nel daré 
quella patente , fu ingannato da íaiío fug-
gerimento . 

E X O C A T A C O E L U S * , nel!'antichitti, 
una denominazione genérale, fotto la qua 
le erano inchiufi diverfi grandiUfiz 
la Chiefa ¡n Coííant inopoli . Come 
de Ecónomo , i i gran Saceliario , 
Maüro della Cappella , i l gran Scevophy-
lax , o cuílode del vaíellame, i l gran Char-
tophylax, i l Maüro della picciola Cappel-
la , ed i l Protecdico , o i l primo Avvoca-
to della Chiefa. 

* J Critici non fono tutti d' accordo circa 
r origine della parola exacatacoeli: / « -
nio , nella fuá ediztone dt Codino, rompe 
la parola in due, e legge Í \ nctTaiotKoui, 
d. fei cat acoeli ; ma quejia ¿ezione, ben* 
che fpalleggiata da diverfi M S S . ¿ faifa ; 
le piü delle copie jacendo una [ola paro-* 
la : oltre che eglino joño chiamati exaca
tacoeli , quando erano jclámente etnque • 
11 medefimo Junio deriva catacoelus da ;c«-

ali dei
gra n-
gran 
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«TKÍK? KoiKothtí) perche quefti ufizlali abl~ 
tavano nelle vaíí i . P 'tet, Greg. Tholofan. 
vuole che quejia parola fieft formata da 
xocwtKíiXíto , pi-rmulceo , fuavitate ani-
mum delinio: ma Gretfero rigetta quejia 
Etimología , come fenza alcun fondamen-
ta. In Jua vecs , egli propone un altra 
congettura , bemhe con qualche forte d i 
dubbieta • ei legge í^co^ocfraxoi^-;, in iuo-
go di í&Act.nu-.ioiXits, come fe foffero COSÍ 
chiamati I perche vivevano fuori del pa-
lazzo Patriarcale. — 11 P. Goar rigetta 
quejia opinione , e vorrebbe piuttojlo che ( i 
legge ¡fe i'tceKxtTUKíAxí, quafi infmuando 
che erano eos} chiamati, per oppofiz 'tone a 
fyncellus, che abitava neW appartamento 
del Patriarca, lo che non facean gl i al-
t r i ; ma e lontano dal credere che ufizia-
l i o minijiri coi) eminenti ^ prendeffero la 
loro denominazions da una cofa ^ che pa
lé fa una mancanza di privilegio . Percio 
egli inclín'i a penfare che tutti i preti in-
feriori foffero chiarntti XCIV&KOIKOI , catacoe-
l i , q. d. gente dt bajfa condizione ; eche 
i lor fupsriori erano chiamati exoatACOz-
l i , q.d. gente fuor del numero de1 cata-
coeli, o al di fopra di effi. —Dopotut-

, egli s1 attiene aW opinione di G. Core-
f io , ¡1 quale dice, che i l palazzo Patriar-
cale , e gli appartamenti del S'yncello , e 
de Monaa al fervigió del Patriarca , era' 
no in una bajfa parce della Citth y che in 

í r i f pe t t o al re ¡i o pare va una valle j e che 
gl i ufiziali o minijiri fopramentovati avea-
no le loro diveríe cafe o palazzi , 
fuori della valle; donde i l nome exoca-
tacoeli . V opinione di M . Du Cange e 
Vultima che accenneremo : egli diriva fap-
pellazione , dall' ejfere cote/'ii ufiziali al d i 
fopra del rango degli altn Cherici ; ed a-
ver fede nella Chiefa , in pojii pih ono-
revoli ed elevati di qua e dt Ih del trono 
del Patriarca: quefte due ultime opinioni 
paiono le piü probabili. 

Gli Exocatacoeli avevano una grande au-
íonta : ncUe pubbüche aíTcrab'ee a vean la 
precedenza de' Veícovi j e nel Patriarcato di 
Coftantioopoü facean l ' nfizio di Diaconi 5 
come 1 CardinaH origmalmeníe faceano nel
la Chiefa di Roma . Pero nella Lettera di 
Giovanni TX. alf Imperador Baíiíio Leoae, 
fono cbiamau cardinales'. 
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Da principio furono preti ; ma qualche 

Patriarca di Coílantinopoli di cui non fa 
menzione Codino, ha poi voluto che in av-
venire non foíTero psu cheDiaconi . La ra-
gione fi era, ch' eííendo Preti , ognuno ave-
va la fuá Chiefa, dove doveva offiw-iare in 
tutt i i gíorni di fefta grande i si che acca-
deva malamente , che i l Patriarca ne' di piíi 
folennt era abbandonato da tut t i i fuoi mi-
niíiri principal i . Vedi DIÁCONO. 

E X O C I O N I T i í , nell' antichita Eccle-
fiaftica. •— Meuríio dice , che vi era un 
Monaftero in Coilantinopoli, chiamato E-
xocionium ; e che i primi che furono chia-
mati Exocioniti , ne furono i Monaci . —1 
Ma queito é uno sbagüo . Gl i Ariani fu
rono chíamiti Exocioniti , ¡perché quando 
furono diícacciati dalla citta per ordine di 
Teodofio il Grande , fi ritirarono in ua 
luogo chhmi to Exocionium * , e vi tenne-
ro le loro aífemblee , Gimtiniauo diede agli 
OrtodoíTi tutte le Chiefe degli Ercrici , cc-
cetcoché que! la degli Exocioniti . Ce dren. 
Vedi ARIANI. 

* La parola e derivata da t^axiovlov , o 
î coKtouiov , nome del luogo fopra mentó-
vate. -— Codino , nelle fue Origines , di
ce., che /'Exocioniucn era un lungo cir-
condato da un muro , fabbricato e ornato 
da Coftant-iné \ e che fuori della circonfe-
renza dt quejio muro, v era una colonna 
con u,na ¡iatua di qneji'' Imperatore , don-
de i l luogo prefe i l juo nome , cioe da t^a , 
fuari , e KICOV , colonna. 

Gotofredo foftiene, che Teodoreto errb 
nel d i ré , che gli Ariani fu ron chiamati E-
xocionttx dal nome del luogo dove fi radu-
navano; e crede che la denominazione fia 
la ftelTa che quella di Exoucontiani , che 
era puré agli Ariani attribmta , perché ere-
devano che i l figltuolo folie fatto dal nul-
la , si; »K ovmiv. Ma una mera cong2t tura 
di Gotoíredo non baña per farei laíciar da 
parte e fprezzare T autorit^ di Autorc eosi 
accreditato, come Teodoreto. 

E X O D Í A R I O , exodiariut, nella Trage
dia Romana antica , era un mimo, che corn-
pariva íul Teatro, quando la Tragedia era 
finita, e forniva cib ch'eglino chiamavano 
exodium o conclufione dello Soettacoloj pet 
divertiré Tudienza. Vedi ExoDfUM. 

E X O D I U M * , E E O A I O N , neW asriico 
A a a a a z Dra-
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Brama Greco, era una delle quattro partí ,, 
o. divifioni d' una. Tragediav VedL TRAGE
DIA . 

** La parola e fórmala dal Greco r. i%o^©'v 
ufcita , digreíTíone , iL cavarft fuori di/ 

/irada ; da e|, e o<r®", via . Feílo, Lib. V. . 
lo Mama exitus 

UExcdium , fecondo Ariüoíele , era tutto 
(|ue!lo che fi recitava dopo che i l coro a vea 
ceffato d i cantare per 1' ultima volta, cosí 
che Excdium appreíib i Greci era ben? diffe-
rente dall' epilogo appreíib n o i b e n c h é a l t r i 
abbian Cíeduto diverfamcnte » Vedi EPI
LOGO o 

L' ExocVurn era; tanto- parte delT opera s, 
che inchiudeva la cataürophe r e !o fcopri-
mento r o- fck glimcnto , la. qual catallro-
fé &c.. nell' opere comporte rtgolarmente 
fe ra p re cominciava= dopo rul t imo; canto del 
coro e corrifp-ondeva- a un diprcíío'»! noílri: 
A t t i quaríot: e quinto Vedi M . Dacier r 
nt\ fu o CommenL- fopra la Poet. d5 AriíL 
Vedi: puré g!i! artícoli CATÁSTROFE 5,. e. 
CORO „ 

Appreflb i Román i ' - V E x o d i u m era cofa? 
affatto divirfa , e coinctdeva grao fatto colle 
•noítre faríe = Dopo che la Tragedia tra fi-7 
nita , ufciva-fulla íccna un'panti.mimo s,. 
«hiamato ^Exodiarius r i ! quaie colle íue ímor-
fie 5 co^fuoi ítherzi ^ e coi le fue buftone-
lie,» divertí vfi i f popólo,^ ne; ftdava gü a ni 
m i , e rafciugava o fáct-a fpcgnere le lagri
me „ che lo ípettacolo trágico' aveva- fatto 
fpargere . •—-Qü' Üo; era i ! füo ufizio,- ficco-
me rifeníct l 'anticoScoüaíle d íGiuvenalé : 
Exod'urius-, apud vereres- infine ludórum^in-
tTabatr qaodi ndiculusi forery. üf quidquid la-
mfymmum atque- trijlitur cepiffent ex- tragicis-
affeftíbus-v hujus fpcci'acult rijUi detergeréf • <— 
A ' o K n o quefta- era- la originaria intenzione 
dell' Excdium : ma cg!» pos degenero in una 
fpezir di amaro,, t maligno-mottéggio... Ve-' 
di S A í IR s, 

Vigcnerio fopra T . L i v i o , dice che 1' E-
Xodtum tra compoíto* di ceríi ' vcifi capnc-
ciofr, í c h e r r e v o l i e d aüegri , recitati dalla 
gioventu fui tínedelli fábula atellant, c che 
cornfpondea ftllt nofVrit farfe . In un altro 
luego . il paedtfimo Aurore dice,, che gii E~ 
xodia -. rano una fpezie- & inmludj 'r neil' in-
tervallo tra gii a t t i , parte favola e fcherzo, 
garteí mulita ,? &ca perdar tempo si agli 

E X O 
fpettatori come agli attori di refpirare. —-
I I paffo d i T . L i v i o , donde Vigenerio ha 
tratta quefta noíione r é nei Lib. V I L Dec. 1. 
Ridicula tntexta: verfibus , qu£ juventus Ínter 
fe more: antiquo- jaBare c£pit, eaque confería 
funt fabulis potiffimum a t c l l a n i t V e d i anco 
GlUVENALE 

Urbicus Exodio rifum meveM atellanae:' 
Gejiibui Autcnceí « 

EXODIUM % nei Seítanta Interprcti , fí-
gnifica i l fine o la concluíione d5 una fefta » 
Vedi FESTA.. 

* I l tefto- Ebreo chiama- i l giorm T T ^ ^ y 
che i Settanta voltano ífySio?.. 

in-particijiareExodion fi prende per i 'o t-
tavo gioreo'deilaFelfa de1 Tabernacoli, che 
era fpeziaimente indirizzata» alia coraraemo-
rszione átW Exodo ¡ o f ia delta dipartita dalT 
Egitto . Bcnché; non ne fia* efpreífo'nieníei 
di cih nella Scrittura 

EXODIUM', era- ancora il nome d'una can--
zone, che fi cantava; fu! fine di-un pranzo JÍ 
o d' una felfa * 

E X O F F I C Í O , dinotaí i i potere che ha 
una- per íbnr , in virtu de! fno uf i / io , o ca
rica-, diflre certe c o f e ^ fenza eíTervi. altron-
de indotío. . 

EXGMOLOGESIS *\ t&uoKoyvw, un ter
mine poco uiato íe non fe faveliando delle 
anciche cc-rimooie delia Pénitenza di cui 1' 
Exomdogefty da noi chiamata d.nfejfione 
era una parte.. Vedi CÓNFESSIONE.. 

*? La voce e Greca'f fórmala da efyuoKo*-
yico') l o confeífo., 

Alcuni antkfii ,. tra'quali Tertulliano de 
pcenn: c. 9. ufano la parola* in maggior lati-
tudine, comprendendo- per efl'a: tutta- intera^ 
la Penirenzá 

XJ'ÚZ' ̂ \foh\'\c% E'xomdogeft non fu mai co-
mandata dalla Chufa per U peccati oceulti; 
ficcome puo. ved'erfi" ne' Capitolari: di Cario-
magno-,, e ne' Cánonrdi dlverfi Concilj'.-

E X O M P H A L U S , ¿ h ^ a K ® - , nclla Me-
dicu^a', urr nome genérale,- che comprende 
tutte le fpezie di rot íüre , e dr tumon che 

' vengofio neli'ombiHco Vedi RQTTURA. 
Gl i Auíofi- ddlinguono: tre; fpczicí di E-

xomphali. — I primí ' íono íumorí , ogonfia-
raenti delle patti folíele, e di queífi ve iVha 
di tre- fatte, denominati dalle diverfe partí 
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affetíe j come V Enteromphaluf , i ' eptplcm^ 

p ha luí , e Y emeroepiphomphalus . — I fecondi 
fono, tumori formati dalle raccolíe d'utno-
r i : e di; querti ve ne fono di quattro manie
re, dirtinti da'particolari umori , de'quai fon 
formati , come V hydromphalus y il pneuma-
tomphalus, i l farcomphaius r t varicomphalus t 
I terzi fono queili compofti d'ambedue gli 
a l t r i , cioé t 1' enterohj/dromphalus , e l ' epí-
plofarcomphalus . Vedi ciafcuna fpezie fotto i 
fuói diverfi capí , ENTEROMPHALUS , &c. 

EXOSTOSI , una protuberania non na-
turale di unoíToj frequente ne'cafi venerei c, 
Vedi Osso. 

E X P A N S U M Foliaceum . Vedi FOLIA-
CEUM 

EXPARTE, : cioé in parte , o d una par
te .. —- Una commi¡]ione ex parte y é quella 
tratta fuon ed efeguita da una parte fola-
niente; dove ambtdue le parti fiunifeono,, 
el!1 é diiamata- commijjwnc congiunta l Vedi; 
COMMISSÍONE'. 

E X P E D I T A M E N T U M , nelleleggí per-
tínenti ai Bofchi, od alia Foreíla j fignifíc* 
i l taglio delle padelle de' piedi' davanti di 
un cañe , per la confervazione del Salvaticor 
o della Cacciagion del Re. Vedi FORESTA &C. 

Ogni uno che raarttitnt quakhe cañe gran
de non expeditato dee pagare Pammenda di; 
tre fceliini &c. al Re.- Ne' Maftinr non le; 
patflle de'piedi, ma le tre unghie,= s'han-
no da' taejiare fin su la pelie „ Infih* 
V. ÍV. p. 508., Nullor dominicos canes nbbatis' 
& monachorum t:Xpf:á<tiri Cogat' Charf. Hen.. 
3;. Et fint quieti de exped'narnentíí canum „' Ex.-
mag. Rot. Pip. de An. 9, Ed. z. 

E%PEHSlS miihum' levandis r é un man
dato indmzzatü ai ShenfFo , per levare il man-
temmentó o falario ptr l i Cawalieri ( Knights) 
del Parlamento. Vedi PARLAMENTO . 

E X P E R I M E N T ü M i Cruch , dinota ust 
erpenmento; capitale , primario ,; edeofivo, 
cosí chiamato," o perché, come una croce,. 
od un fegno fiffo, collocato negPincontri di 
diverfe ürade , guida e dirige gli uomini al 
la vera? cogntíiüne delia natura della cofa,. 
che fi cerca Jj ovvero', perché egü é una fpe-
lie" di tortura y percui la naíara dellacofa 
quall fi eftorce per viólenla . Vedi COLORE . 

EXTENSOR , nei! 'aoaíomia , un nome 
comune a diverfi mufeoli , che fervono ad 
ertcndere i o tirare le partí ed allungarle; e 
farticolarmcnte le mam edi piedi: tali fono 
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V EXTENSQR Carp¿ Ulnaris, chiamato puré 

cubitaus mternus , u n mu feo lo , che prove-
nendo dalla interna protuberanza dell' ome
ro , e paflandu tendínoío íotto i l ligamen-
tum annulare , é infento nella fuperior par
te dcUoffo.del metacarpium che corrifpon-
de al dito migno loQuef to , e 1' ulnaris fle
xor , movendofi affieme v tirano la mano la
teralmente verfo V ulna . Vedi Tav. Uíéatl 
( Myol . ) fig. 6. n. 18. 

EXTENSOR Carpí Radialb ,, chiamato pu
ré radicím externut, e bicsmis , é rea*mente 
due muicoli' d i l i i n t i . I I pnmo^ nafcp da di-
fopra la protuberanza eliernadcll'umero , e 
i ! fecondo dali'Ínfima parte deiTcitcrna pro-
tuberanza Ambedue g-aciono- iungo la par
te eílerna del radius ,: e paííando íotto il l i -
gamentum annulare , uno é inícr.to nell'of-
10 del metacarpo, che foítcnta i l dito índi
ce y e l 'altro in quello che foíienta i l dito1 
medio . Quefti- due mufeoli'eftendono il pol-
fo , o la parte del braccio pm viciaa alia ma
no,- V e á i T a v . ¿lnat*( Myol ) % . r. é. 19. 

EXTENSOR, Communis- digitorum ma>iut $ 
nafce dalia protuberanza. eüerna détí*'utó^-
ror , e neí poifo , íl divide in tre tenciini 
íchiacciati' ,> che paffano fotto 1! ligamento 
annulare, pee iníenrfi in tutte le oüa (Ulle 
dita , Índice , medio , ed annulare,- Vedi 
Tav. Anat. ( Myol . ) fig. 1. n; j<5. Hg. 

EXTENSOR Frimi 'internodirpollicu:, nafce 
dalla íuperiore ed eílerna parte deil'ulna , e 
paíTaado obliquimente fopra il tendine del 
radL-eur externas , s' infirifce vicino alia fe-
conda giuntura del dito1 groflTo 

EXTENSOK Secundi ímernodii polUcit y na
fce dalla fuperiore ed interna parte del ra
dius , e s'míerifee ncüa fuperíor parte del 
fecondo oíTo del dito groffo. 

EXTENSOR" tertií internr.dit pollicir y provie-
nedall5 ulna , un poco di lótto ai primoeííen-
fore , e s'infenfee nel terzocíTo de! pollice. 

EXTENSOR' Indias y viene dalla di mezzo-
ed ederna parte dell'ulna , e palTando fotto 
11 ligamento annulare, s'inferifee nel terzo 
oíTo dell' Índice , dove fi congiunge all' ex-
tenfor commums . 

EXTENSOR M w i m i d i g i t i , nafce dall' e(ler
na protuberanza dell'humerus, e dalla fupe
ríor parte dell'ulna; e paífando fotto i l l i 
gamento annuaie , s' inferifee nel terzo of-
fo del dito picciolo . Vedi Tavol. Anat,. 
( Myo l . ) fig. 1. n. 37. e fig. <5. n. 17. 

Ex.-
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EXTENSOR digitorum pedís ¡ongus , é nn 

Muícolo dirivaro dalla parte dinanzi del-
la fuperior epififi della t ib ia , e diventatido 
tendinofo verfo il ineno di eíra> corre in 
quattro tendini íbtto i l ligamento annula-
re , al terzo oflb di ciafcun dito del piede r 
eccetto che al pollice . Vedi Tav* Anat, 
( M y o l . ) fig. 2. n.45. fig. 1. n.04. 

EXTENSOS. Digitorum peáis brcvis , vie
ne dali'efteriore c anterior parte del calca-
neura , e va alia feconda giuntura delle di
ta . Vedi Tav.Anat , ( M y o l . ) fig. 1. n.75. 

EXTENSOR Pollicis pedís longus , comin-
cia grande e carnofo dalia parte dinanzi 
della fíbula , un poco al di fotto del fue 
proceffo fupenore ; dove , paliando, fotto i l 
ligamento annulare, s1 inferiíce nella íupc-
rior parte del fecondo ofío del pollice» Ve-
d i Tav. Anat. ( Myol ) fig. i .n .71 . 

EXTENSOR Pollicis peáis brevis, nafee car
nofo dalia parte dinanu dell'os caléis , e a 
capo d' un corto ven íre , fi contrae in un ten-
dine piu fot ti l e ; che feorrendo oblicuamen
te fopra la parte fupenore del piede , s'infe-
rifee nel fecondo oílo del pollice . V t á \ T a v , 
Anat. ( Myol . ) fig. 1. n. 75.. fig. 2. n. 51. 

E X T E R N U S Amis t neil'Anatomia , uta 
piccolo mulcolo , che viene dal lato del mea
to auditorio, al breve proceflo del malleo \ 
e ferve a, tirare il fuo maoubrio all' ingiir., 
€ si a rilaífare la membrana tympani. Ve
di TYMPANUM, e M ALL FUS . 

EXTERNus Brachixiis-, Cubitxus, Gajiroo 
nemius , Iliacui , Orbtter, Pteryguiieus -¡Va-
fius , R t flas capitis . Vedi BR ACHliEUS , Cü-
BITJEUS , tkc. 

EXT1SPEX * , neir ant ichiü i , un minr-
flro che oílwrvava, ed efo^&Mava le'nterio-
ia delle v i t ó m e , per trarne prtíagj quanto 
agb evenri ruturi . Vedi ARÜSPFX,. 

* La parola ¿ formata dal Latino exta. , 
« ípiccre da Inicio , cunjidsrare ¡ guardare* 

E Z E 
Queda fpezie di divmazione , chiamata 

extifpicium r era moho in voga per tutta la. 
Grecia , dove egli vi avea due famiglie 
de'Jamidi ^ o de'Clytidze, deít inate, o con-
facrate peculiarmente a queft'impiego. 

I n Italia , i pnmi exí/'/p/c^x furono g¡¡ Hc-
t r u r j ; tra i quali , parirnenti, 1' arte era in 
grande reputazione. Lucano ci da una bel" 
la deferiziooe d' una di queíie operazioni nel 
fuo primo Lib ro . 

E X U V I i E * neila Fifiologia , partí tran-
feunti di certi animali, le quali eglino de-
pongono, o fvefíono, aífumendone di nuove , 

* La parola e Latina $ formata da exue-
re, fpogliare. 

Ta l i principalmente fono le pel l i , o fpo-
glie de' ferpenti \ le conche, od í gufci de' 
granchi, e Cmil i , che annuaimente fi catn-
biano, e íi rinovano nella primavera. Ve
di RIPRODUZIONE . 

E x u v m , parirnenti fi dicono alcune con-
chiglic , o nicchi , ed altn corpi marini , 
trovas! fpeíto neiic vifeere della ierra \ e 
che íi crede vi Geno ftati depofitati al tem-
po del diluvio j come fendo ípoglie reab e 
veré di un tempo vive creature » Vedi 
CONGA, FOSSILE, DILUVIO &C. 

E Y R E , * o E i R E , nella Legge , fignifi
ta la corte de' Giudici o GiuíUziejri itine
rante » Vedi ITINERANTE. 

* La parola, pare formata dal Veccbio ter
mine Framtfe > erre , i te r , viaggio. , 
cammino i&'c. 

Quindi jujiueí in eyre, fono que'Giudicl 
che Er^flan (.hum* , jufiieiarios itinerantes . 

EZECH 1 ELE ( la verga o canna ¿T ) una 
miiura che troviamo nommata uc'LibriSa-
c r i e che fi computa da'moderni Scritr r i , 
afeendeee ad un piede Ingleíe , I I pcllici y 
\ di pollice. Ved» MISURA. 

E Z R A . Vedi ESDRA, 

/ / Fine del Tomo Ter%$ 









A R C H I T E T T U l l A 

T A V O L A P R I M A . 

M E M B R I . 

F I G U R A P R I M A . F I G U R A X I I L 
Filctto,IJfla, Li íki loj aneletto ofufaruolo» Fabbrica di muro a Rete» 

F I G U R A I L 
Bacchcttina , o Añragalo . 

F I G U R A I I I . 
Toro, Q Baftone c 

F I G U R A I V« 
Scozia,, Canale Trochilo . 

F I G U R A X I V . 
Fabbrica Greca • 

F I G U R A X V . 
Fabbrica con ordini cguali diPietre. 

F I G U R A X V I . 
Fabbrica legata. 

F I G U R A V . F I G U R A X V I I . 
O v ó l o , quarto rotondo , Echino , ed Aftra-- Fabbrica coa ordini ineguaü di Pictre, 

galo inverfo j eretto,. Lesbio. 

F I G U R A V I . 
Cavctto», femicanale, Scampo e Cimacio 

Dór ico , Gola. 

F I G U R A V i l . 
Gola rovcfcia o Talone inverfo ed eretto. 

F I G U R A V I I I . 
Cimacio,, C ima , Gula , e Gola inverfa- ed; 

cretta.. 
F I G U R A I X . 

Corona ^ Gocciolatojo &c . 

F I G U R A X . 
Soffitto , ova ed ancore. 

F I G U R A X I . 
Bacchetta con naftn e rofe . 

F I G U R A X I L 

F I G U R A X V I I L 
Fabbrica ripiena nel mezzo . 

F I G U R A X I X . 
Fabbrica compcíla . 

F I G U R A X X . 
Modiglione del Vignola . I I fuo foffitto . 
Modiglione dello. Scamozzu II fuá foffitto 

F I G U R A X X L 
Origine del Capítelio Corintio •>. 
a. Abaco» 
bb. Acanto „ 
ec* Vafo. 

F I G U R A X X I I . 
Capitello Compofito veduto da una parte 
a> Tamburo., 

F I G U R A X X 1 1 1 . 
Corona r con fiori. Paternoftri, margh í r i t e , Piano rivolto del Capitello Compofito a 

&c. 

Tomo 11L 



Fio. i3. 

Arcfxitet&ira 

Fú/. iS. 

Fij. x7 

F¡<?.i3. 
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A R C H I T E T T U R A 

T A V O L A S E C O N D A . 

O R D I N E T O S C A N O . 

F I G U R A X X I V . 
a. Ovólo. 
¿>. Aflragalo. 

Filetto, oLif leüo. 
Gocciolatojo. 
Filetto • 
Go a rovefcia. 

Liaeüo del!'Abaco. 
m. Ovólo. 
n. Aneiletto, 
& Golctta. 
q. Aftragalo, 
r. II Vivo. 

Scampo, ©Cintura. 

Liflcllo o Cintura . 
t. Toro o gran Baüooe . 
u. Plinto. 
x. Regoletto. 
y. Gola rovefcia. 
z, Regoletto. 
¿ta. Zoccolo, o bafe del Piedefíallo 

F I G U R A 
Ordine infero. 

X X V . 

N B. I Nuraeri affiflí a' Membri eíprimo-
no le loro Porporzioni . Quelli alia par
te deílra di ciafcun ordine efprimono 'e 
Projeziom . Quclli alia parte fmiflra le 
Altezze. Si fono ofTervate pertutto le mi-
fure e le maniere della Compofizione del 
Vignola. 

Tomo I J l 
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A R C H I T E T T 

T A V O L A T E R Z A 

OR D I Ñ E C O R I N T I O 

F I G U R A X X V L 

Í?. T e ñ e di Leoni pergronde . 
L Rofe. 
e. Modiglioni. 
d. Fiore del Capíteüo. 
D. Elici o Volute. 
e. Frondí d'Olive del terz' Ordinc . 
/ . Frondi d'Olive del fecond'Ordine 
FF. Caulicoli. 
g. Frondi di Olive del prim5 Ordine « 
i¡. Toro fuperiore.. 

Scozia fuperiore. 
k. Scozia inferiore. 
/. Filetto. 
m. Toro inferiore. 

Plinto. 

a. Filetto. 
p. Tallone. 
$. Corona. 
r. Gimacio. 
s. Aftragalo^ 
í. Filetto. 

Fregio» 
x. Aftragalo, regoletto e fcampo. 
y . Regoletto , ed Aftragalo , Gok rove-

fcia . 
2. Toro . 
aa. Plinto^ 

F I G U R A X X V I I . 

Ordine intero^ 

Temo 
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as so rdíeiw 







A R C H I T E T T U R 

T A V O L A A R T A . 

O R D I N E D O R I C O . 

F I G U R A X X V I I I . 

/ . Lif lel lo. 
/. Cavetto. 
h. Filetto. 
/ . Corona o Gocciolatojo . 
g. Tallone e Gocciole. 
del Dentelli . 
c. Goia. 
b. Capitelli delli T r i g l i f i . 
a. L i a e l l i . 
R. Metopa empinta eon 
S. Uoa TeÜa di T o r o . 
T . Semi-Mctopa. 
V V . Gambi dividenti. 
X X . Glifi o Canali del 
Y . T r i g l i f o , da' 
Z Z . Mezzi canali. 

Q. Cimacio o Hílello. 
P. Filetto dellc 
O. Gocciole. 
N . Faccia , o fafeía . 
ra. Regoletto. 
w. Gola. 
o. Abaco. 
p. Ovólo o Echino. 
q. Anel let t i . 
r. Goletta. 
s. Aftragalo. 
t. Cintura o Corona. 
v.u. Canale. 
x. Or lo . 

F I G U R A X X I X . 

O rdine in t ic ro . 

Tomo I I I . 
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A R C H I T E T T U R A, 

T A V O L A ( Q U I N T A . 

O R D I Ñ E C O M P O S I T O . 

F I G U R A X X X . BB. Volute Angolari . 
CC. Frondi di Acanto* 

ce. Metochi. 
bb. Dentdli. F I G U R A X X X 1 . 
aa. Fogliarai. 
A. Finímento che unifee íIFregío al Liñel- Ordine intiero. 

lo dell' Archittave. 

Tomo l l l . 



Arc/iíieíhina Tav. V. 

Fea 3J. 







A R C H I T E T T U R A 

T A Y O L A S E S T A. 

O R D I N E J O N I C O 

F I G U R A X X X I L 

o. Fiochetio. 
«. Gola rovefcia , 
3a. o gran faccia, 
2a. o faccia di mczzo, 
ia. o piccola fafcia . 
m. Liftello. 
/. TaHone deir 
k. Abaco. 
i/".. Volute.^ 

hh. Canale delle Volutc t. 
g. Ovólo. 
/ . AQragalo. 
e. Füet to od Or lo . 
dd. Catjaletti. 
c. Secunda Scozia 
b. Prima Scoiia, navicella o Cavetto 

F I G U R A X X X I I L 

Ordine inticro. 

Tomo. I I L 
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J'reyjfio cotí (rrifu? 
£ ajitíchi CaJuLelieri 
net basso i'ilcev-o 
presi (¿dTenipic dif ^ 
AnioiiiS e Pcuísiiiyi N;. 

i . 







A R C H I T E T T U R A , 

T A V O L A S E T T I M A . 

F I G U R A X X X V . e X X X V I . 
Ordine At í i co . 
a. Tímpano o tavolato Triangolare • 
bb. Archivolto. 
c. Chiavc. 
d. Impoüa, 
e. Tímpano del Peáarosnío . 
f f . Cornicc dcllo fleíTo. 

F I G U R A X X X V I I . 
Ordine Pcrfiano» 

F I G U R A X X X V I I L 
Ordine Cariatico. 

F I G U R A X X X I X . 
Diminuzione di una Colonna. 

F I G U R A X L . 
Archivolto , ed importa del Corintio. 
a. Prima o picciola íaccia dcll'Archivolto» 

coronara con un A (hágalo . 
b. Seconda o. picciola faccia coperta congola 

rovefeia, ovi, ed Ancore t 
c. Terza o gran faccia coperta con gola ro

vefeia . 
á. Gola rovefeia dell' I r a p o í k . 
e. Ovólo. 
/ . Aftragalo. 

F I G U R A X L I . 
Voluta. 
a. Cateto. 
b. Occhio. 
c. Liftello. 
d. Gánale. 

F I G U R A X L I I . e X L I I L 
Occhio della voluta. 

F I G U R A X L I V , 
Euñilc, 

F I G U R A X L V . 
Syílilc. 

F I G U R A X L V I . 
PycnoíHle . 

F I G U R A X L V I L 
Diaí l i lc . 

F I G U R A X L V I I I . 
AreofHle. 

F I G U R A X L I X , 
Fineftra. 
a. Archiírave . 
b. Ginocchio. 
c . Freggio. 
f. Cornice. 
g. Tímpano del Pedamcoto. 
h. Capo della bafe. 
i. Corpo. 
k. Plinto. 
a. Cartoccio. 
b. PHaftro. 
c. Scannetto. 

F I G U R A L» 
Porta Rufttca . 
ce. Ruftici diftefi . 
se. Principali ruíliebi. 
f. Pietra dcü' Arco . 
i i . Pietra lateralc. 

F I G U R A L L 
Beccatello. 

F I G U R A L I I . 
Cartoccio» 

F I G U R A L U I . 
Feí lone . 

F I G U R A L I V . 
Rofa. 

F I G U R A LV» 
Iptagl io. 

Tomo I I I 
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